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ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

La relatione di Ingrao al CC sui compiti del Partito 

per portare il paese dalla vittoria del 28-aprile alia svolta a sinistra 
r i 

Indispensabile un programma di governo 
Parliamo di Ottawa 
L ' INTERROGAZIONE presentata dai parlamen-
tari comunisti sull'esigenza che i delegati italiani 
alia riunione del Consiglio atlantico convocata per 
domani ad Ottawa « non assumano impegni politici 
militari e finanziari che potrebbero comunque pre-
giudicare la liberta del nuovo Parlamento nato dal 
voto del 28 aprile e del futuro governo» e giunta 
assai opportuna a spezzare il silcnzio che i partiti 
della vecchia formazione governativa, e il governo 
dimissionario, hanno fin qui mantenuto su una sca-
denza internazionale assai importante e che ha per-
oggetto l'organizzazione di una forza atomica mul-
tilaterale della NATO. 

La l'agione di questo silenzio non e affatto miste- . 
riosn. Vi e da una parte il tentativo di far passare 
la cosa in sordina, e proprio a causa della situazione 
imbarazzante in cui il governo si trova, per gli 
impegni gia assunti troppo a cuor leggero e per i 
suoi attuaii assai limitati ; poteri« costituzionali; e 
vi e dall'altra un imbarazzo di fronte alle differenti 
e anche divergenti linee che aH'interno dello stesso 
schieramento atlantico su questa questione sonu 
affiorate. Il tentativo di non parlarne deve essere 
decisamente combattuto e respinto. Dell'atteggia-
mento italiano" a proposito dell'organizzazione di 
una forza" atomica mul t i la tera l della 'NATO e 
cioe, in definitiva, a proposito del riarmo atomico 
della NATO, si deve anzi parlare e si parlera, in 
Parlamento come nel Paese, durante la crisi, e al 
momento del dibattito sulla fiducia. Nessuno si 
illuda: l'eventuale volonta, da parte della DC e di 
altri partiti, di confermare l'adesione italiana ai 
progetti americani non passera senza una resistenza 
aspra e tenace del Parlamento e delle masse popo-
lari, giustamente ostili, prima e, ancora piu. dopo 
il voto del 28 aprile, a conseritire che l'ltalia venga 
traseinata in un'impresa di cui il minimo che si 
possa dire e che non servira certo a portare un 
contributo I &lla * causa della J distensione e ; tanto 
meno ad avviare l'ltalia lungo la strada di un gra-
duale ma effettivo' disimpegno militare. 

A NCHE DELLE differenti o divergenti linee affio
rate aH'interno dello schieramento atlantico si dovra 
parlare e si parlera cio varra a illuminare e sotto-
lineare il valcte di scelta voloniaria da parte di 
coloro che spingono ad una conferma dell'adesione 
italiana alia forza atomica multilaterale. Non c'e 
in effetti un solo paese atlantico che sia pienamente 
d'accordo con il progetto originario presentato dagli 
americani mentre ve n'e piu d'uno affatto contrario 
a qualsiasi partecipazione diretta al riarmo atomico 
della NATO. La Gran Bretagna, a cavallo tra la 
pclitica ••« imperlaie» di Macmillan e la politica 
anti-atomica di Harold Wilson, pone tutta una serie 
di condizioni che mal s'accordano con i progetti di 
Washington. La Francia, come e noto, e per ragioni 
di rivalita con gli Stati IJniti, marcia per suo conto, 
verso una forza" atomica propria. La Germania di 
Bonn tratta con gli Stati Uniti alio scopo di riuscire 
ad assicurarsi un posto preminente nella nuova 
organlzzazione, prjmo passo verso il possesso'. in 
proprio di aimi atomiche oppure verso l'acquisizione 
di poteri di co-decisione nell'uso di queste armi. II 
Canada ha unr. posizione non ancora ben definita: 
se il nuovo prirno ministro, infatti, ha accettato, 
sul piano bilaterale, di installare testate atomiche 
sul territorio nazionale, : non ha . tuttavia ancora 
assunto una posizione chiara sulla forza atomica 
multilaterale. Incerti sono il Belgio e l'Olanda, aper-
tamente contrarie la Danimarca e la Norvegia. 

I N QUESTE CONDIZIONI, perche l'ltalia do-
vrebbe lanciarsi nell'avventura? Qui non e in 
questione la fedelta o meno alle alleanze. Qui e in 
question- la partecipazione o meno dell'Italia a uno 
sviluppo deli'alieanza che da una parte e estrema-
mente pericoloso e daH'altra niente affatto obbliga-
torio. Qui sta il punto. Ed e su questo aspetto della 
questione che i faulori della conferma dell'adesione 
italiana saranno chiamati * a discutere. Abbiamo 
piu voitc insistito sul fatto che sbagliato e anche 

Alberto Jacoviello 
' (Segue in ultima pagina) 

Terrore a Lisbona 

Esponente socialista 
arrestate da Salazar 

' lt j :- ' - ; LISBONA. 20. ' 
A tre giorni di distanza dal-

I'incarcerazione del • regista 
portoghese Ernesto De Sousa, 
un altro esponente dell'intel-
lettualita di Lisbona e dirigen. 
te del movimento antifascista, 
Arnaldo Aboim, e stato trat-
to in arresto dai poliziotti del 
fascists Salazar. Aboim 4 uno 
dei rappresentanti socialist; in 
aeno al Movimento di unita de-
macratjea portoghese ed espo-

e 

Dopo un aspro scontro al direttivo dei deputati d.c. 

into a sinistra 

nente del Movimento glovani 
le studentesco. 

In Portogallo come in Euro-
pa notevole e stata I'impressio 
ne suscitata dalla nuova on-
data di repression! tcatenata 
da Salazar; in particolare va. 
sta eco ha suscitato Parresto 
di De Soma, alia vigilia della 
sua partenza per Cannes do
ve e stato presentato un suo 
coraggioso film: • Dom • Ro
berto ». 

II Comitato centrale del 
PCI si e riunito ieri sera 
alle 18 neila sede' ai via 
delle Botteghe Oscure a 
Roma. 11 compagno Pietro 
Ingrao ha svolto la rela
zione sui risullati del voto 
del 28 aprile e sulla lotta 
per una svolta a sinistra. 

•Ingrao e partito da un 
esarae dei risultati eletto-; 
rali, bottolineandone i tre 
aspetti fundamental!: la 
sconlitta della DC, l'avan-
zata del nostro partito, il 
generale epostamento a si
nistra che ne e derivato. 
In particolare, Ingrao ha. 
messo in risallo la nostra 
avanzata nel Mezzogiorno, 
il carattere «operaio» e 
< contadino > del nostro vo-

, to nell'Italia settentrionale 
e in quella centrale, dove, 

, oltre alia conferma e alia 
espansione . della nostra 
forza tra i mezzadri, si e 
avuto il fatto nuovo" dello 

. spostameilto di masse no-
tevoli di coltivatori diretti 
verso di noi. Forte e an
che-lo spostamento a no
stro , favore nell*elettorato 
femminile, mentre i nostri 
suiTragi hanno tcccato pun-
te altissime, nelle regioni 
centrali, tra i ceti medi ur-
bani. .. . .'-v."--. 

Nel quadro generale cosi; 
' largamente positivo esisto-
no pero, ha rilevato In
grao, deficienze e zone, di 
ombra sulle quali occorre 
richiamare l'attenzione del 
partito. '•'-.' 

L'avanzata comunista e 
il fattore principale che 
determina lo spostamento 
a sinistra della situazione 
politica. I partiti di sini
stra sbno saliti complessi-
vamente al 46 per cento, 
PCI e PSI insieme rag-

"giungono circa il 40 per. 
, cento. Bisogna trarre da 
.questo fatto tutte le con-
seguenze necessarie; e noi 

. riteniamo che esistano og-
gi le condizioni per impe-
dire alia DC di eludere i 
cambiamenti di.fondo ri-
chiesti dal voto. Questd e 
possibile se la sinistra ope-
raia e tutto il movimento 
popolare sapranno muo-
verei unitariamente, con 
decisione e con slancio. •-'(, 
- Indispensabile : e, prima 
di tutto. un programma di 
governo organico e avan-
zato, che corrisponda alle 
richieste di profonde • ri-
forme politiche. economi-
che e sociali uscite dal voto 
del 28 aprile. . ----
> Dopo aver illustrato i 

punti fondamentali del no
stro programma (disimpe
gno atomico delf Italia, ri-
forma * agraria . generale, 
conferenza nazionale sulla 
emigrazione, programma-
zione economica. a livello 
regionale, • nazionalizzazio-
ne della produzione far-
maceutica di base, nuova 
legge urbanistica, attua-
zione deH'ordinamento re-
gionale), Ingrao ha affer-
mato che piu valido di pri
ma e il nostro discorso di 
prospeltiva verso il mondo 
cattolico. rivolgendoci in 
particolare alia sinistra dc. * 

Cardine della nostra po-. 
litica resta l'azione unita-
ria verso il PSI. Cio che 
vogliamo 6 il rafforzamen-
to e * non l'indebolimento 
del movimento operaio ita
liano: in questo spirito ci 
inuoveremo»' anche . nella 
azione immediata, per un 
nuovo programma. un nuo
vo governo. una svolta a 
sinistra. L'ultima parte del 
rapoorto di Ingrao e stata 
dedicata ad un esame del 
funzionamento del partito. 
in vista dei nuovi comniti 
e delle nuove resoonsabili-
ta che ci sono state poste 
dalla vittoria del 28 aorile. 

II dibattito sulla relazio
ne di Imrrao ha inizio sta-
mani. alle 8.30. nella sede 
del CC. 

. (A pag. 3 un ampio re-
soconto). . ;' . , , . 

Per i contrast! tra le case e I'UVI, i giudici si ritirano - La 
corsa parte lo stesso, ma senza Van Looy e gli altri belgi 

II Giro d'ltalia e nell'ille-
galita, nel caos. La stupida 
guerra tra UVI e professio-
nisti ha raggiunto il diapa
son: I'altra sera i giudici 
avevano squalificato Fon-
tana, che aveva corso con 
la maglia di campione d'l
talia, ma ieri mattina il cor-
ridore si e presentato ugual-

mente al « via ». Due ore di 
dispute. - di telefonate ,- tra 
Potenza e^Milano, tra Po-
tenza e Roma, poi e preval-
sa la volonta del • pro >, Fon-
tana e partito nonostante la 
squalifica. A Potenza sono ri* 
masti i giudici e i corridor! 
belgi, Van Looy in testa, che 

non hanno voluto rischiare 
una lunga squalifica. : ' 

> Ed • chiaro ora che il Gi
ro, senza i - giudici ufficiali, 
continua ma si £ messo fuo-
ri della legalita. Nella tcle-
foto: Mealli consola Fontana. 
(A pagina 9 i scrvizi dei 
nostri inviati) -_\-

Uomirii- sandwich 
i 

11 Giro d'ltalia e precipi-
tato in una situazione as-
surda, quasi grottesca, che 
muoverebbe al riso, se non • 
contenesse anche un ele-
mento < di crudelta verso ~ 
Vanimo di quelle migliaia 
di spOTtivi che ancora ieri 
si commuovevano, ad escm-
pio, per la scomparsa di un 
atleta del passato . come 
Lauro Bordin. La guerra 
che da alcuni anni e in atto 
tra la Federazione (Vente 
che gocerna il ciclismo) e 
la Lega (Vente che ammi-
nistra Vattivita dei profes-
sionisti), ha avuto un disa-
stroso effetto anche sulla 
nostra corsa piu popolare, 
piti amala. Responsabilita 
gravissime investono i di-
rigenti delfuna e dell'altra 
fazione: troppo interessnlt 
quelli della Lega per i qua
li lo sport e oramai soprat-
tutto un affare e un investi-
mento pnbblicitario, troppo 
amhizwsi e incapaci quelli 
della Federazione. La de-
yenerazione del prufessio-
nismo, attraverso Vcgoismo 
pubblicitario \ dei gruppi 
sorti a difesa di interessi 

particolari, ha portato ad -
una situazione di lotta in- : 
terna. Sono saltate all'aria 
tutte le rcgole « classiche >, ; 
quelle che imponevano il ': 
rispetto delle divise, dei '. 
ctirridori e degli statuti. . 
Naturalmente sarebbe sta
to necessario modificare la -
vecchia legge, che piu non 
risponde alle moderne esi- '. 
genze dell'attivita agonisti-
ca: ma i dirigenti dei « pro- ; 
fessignisti », o meglio i pa- '. 
droni del ciclismo profes- ; 
sionistico,' dopo aver cer-
cato per un po' di ottenere 
le modifiche richieste nel- • 
Vambito della « legalita > ' 
federale, hanno ora preci- . 
pitato la situazione, passan- '• 
do snpra a tutte le rtgole 
sportive e proclamando ' 
prattcamente la scissione. '. 

Assistiamo cosi da ieri a 
tin « Giro » legalmente ine- . 
stetente, tagliato ; fuori ' 

• quanto meno dal resto del 
. cirlismo mondiale, in ogniJ 

caxo dal resto dello sport ; 
nazionale. I corridori non 
sono piu degli atleti, ma 
degli attori • scritturnti da < 
impresari privati, uomini 

. sandwich destinati a tra- • 
•• scinare per la penisola » i 
marchi di fabbrica dei * pa- \ 
trons»; che a loro volta, , 
avendo gia investito tutti I 

' quei soldi, non vogliono piu 
' tirarsi indietro e vogliono I 
rifarsi portando comunque I 
a fermine un'impresa sen- * 
za senso. • " i 

Dal canto suo, VUVl ha | 
\ moslrato di non avere piu . 
'• una politica e gli uomini I 
capaci di dojninare la situa
zione. Chi ne scapita anco- I 
ra una volta e lo sport, in- • 

- teso come libera e sercna • 
competizione e attivita for- \ 
mativa della gioventii. ' 

- • Cosi le cose non possono I 
continuare. & qui la prove ' 
piu clamorosa di quanto sia I 
giusta la nuova politica che I 

- noi proponiamo • per • lo • 
sport: una politica che met- \ 
ta al bando tanto Vaffari-
smo quanto i giochi di po- I 
tere tre gli « uomini del re- * 
gime > - e trasformi invece I 
Vattivita sportiva da spetta- I 

-. colo indtistrializzato qual e • 
oggi in un pubblico servizio \ 

, che lo Stato mette a dispo-
sizione di tutti i cittadini. | 

Le consultazioni del 
Capo dello Stato - Ter-
racini: la D.C. sconfitta 
non ha diritto di dettare 
legge -Segnl riceve an
che Parri, Pella, Scelba 
Echi al CC. del P.S.I. 

II Presidente della Repub-
blica ha ripreso ieri le consul
tazioni per la crisi di governo, 
iniziate . venerdi pomeriggio 
col sen. Gronchi e proseguite 
nella giornata di sabato con i 
president! del Senato e della 
Camera, con gli ex presidenti 
delle Camere, Paratore e Rui-
ni, e con Tex presidente della 
Costituente, Saragat. 

Alle ore 12, Segni ha rice-
vuto il compagno Terracini, 
nella sua qualita di ex presi
dente della Costituente. 

Nel pomeriggio ha'TKcolta-
to gli ex presidenti del Consi
glio dei ministri, sen. Parri 
e onorevoli Pella e Scelba. 

II compagno Terracini, che 
ha lasciato il Quirinale alle 
12,55, ha fatto ai giornalisti 
la ' seguehte dichiarazione: 

Mentre il Presidente . della 
Repubblica si accinge, nel-
l'esercizio della sua maggiore 
prerogativa, a trasferire sul 
piano di' governo i risultati 
delle elezioni, e necessario de-
nunciare ancora una volta, e 
pertinentemente, il grado inau-
dito di distorsione al quale la 
DC e riuscita a spingere il no
stro sistema istituzionale e il 
suo funzionamento democra
tic©. . * . . . . . . -

« Che la DC, partito premi
nente nel governo che ha fatto 
le elezioni, sia la grande scon
fitta politica del 28 aprile, e 
infatti incontrovertibile, ed e 
stato riconosciuto dallo stesso 
Consiglio nazionale della DC. 
Ora, in un sistema democra
tic© correttamente funzionan-
te ci6 dovrebbe portare se non 
alia esclusione totale della DC 
dal nuovo governo quanto 
meno alia sua riduzione con-
grua, al suo declassamento po
litico. E la prima decisiva pa-
rola per la nuova formazione 
governativa dovrebbe spetta-
re al partito di opposizione che 
ha ottenuto la maggiore affer-
mazione e che ha condotto le 
elezioni appunto con l'aperlo 
obbiettivo di battere la DC: il 
Partito comunista italiano. 

«Invece ecco che la DC, 
pontificando, detta norme e 
condizioni per la soluzione 
della crisi, soluzione che non 
concepisce se non in-funzione 
della sua intangibile suprema-
zia di governo e deU'ostraci-
smo aprioristico al Partito co
munista; e le fanno eco e co
rona ' i partiti per assioma 
eterni compartecipanti del suo 
potere. In qualunque paese il 
cui ordinamento democratico 
non fosse stato come da noi, 
per quindici anni; gioroo per 
giorno, deformato e stravolto, 
cio apparirebbe, anzi sarebbe, 
inammissibile, poiche significa 
null'altro che un plateale mi-
sconoscimento del voto popo
lare. ' - . • - • 
• • « Trarre previsioni melan-
coniche e preoccupanti per 
l'ulteriore decorso delle vicen-
de politiche del nostro Paese 
sarebbe per me inevitabile, se 
il mio partito non credesse alia 
volonta progressiva delle mas
se popolari laboriose di poten-
ziare fino al successo la loro 
bene awiata azione di rinno-
vamento, e se io non fossi si-
euro della capacita del mio 
partito di raccogliere ulterior-
mente, di esprimere, di orga 
nizzare e guidare democratica-
mente alia vittoria questa vo
lonta*. 

A sua volta, il sen. Parri, 
entrato nello studio del Pre
sidente Segni alle 18 ed usci-
tone dopo 40 minuti, ha di-
chiarato che il Paese ha biso-
gno di « un serio centro-sini-
stra >. «II problema del mo-
J>./••;. ' -;. HI . f. 
(Segue in ultima pagina) 

Terracini rilascia alcune dichiarazioni dopo il colloquio 
con Segni. 

110.000 edili 
e 

a 
A mezzogiorno cantieri deserti 

e comizio a S. Giovanni 

Edili • e ' braccianti, cento-
diecimila lavomtori. - ri&pon-
dono oggi a Roma e in pro-
vincia alle provocazioni pa-
dronali e rialfermano la vo
lonta di migliorare le proprie 
condizioni di vita e di lavoro. 

Gli edili — colpiti dal «ta-
glio » dei salari e dal furto di 
un miliardo e duecento milio-
ni compiuto dai costruttori i 
quali non hanno versato i con-
tributi alia Cassa Edile e al 
fondo per l'integrazione delle 
paghe — inizieranno a mez
zogiorno lo sciopero procla-
mato da tutti i sindacati e si 
riverseranno in massa a piaz
za S. Giovanni. Qui si svol-
gera un comizio unitario du
rante il quale parleranno 
i segretari nazionali della 
FENEAL - UIL e FILLEA -
CG1L. 

I quarantamila ' braccianti 
— ai quali gli agrari "e i di
rigenti della bonomiana «i se
de di trattative per il rinnovo 
del contratto provinciale hanno 
c offerto » una riduzione dei 
salari — : fiospenderanno ogni 
attivita per l'mtera giornata e 
parteciperanno a'.le • numerose 
manifestazioni • che avranno 
luogo nei centri piu importanti. 

Un possente movimento uni
tario (la UIL e la CISL pro
vinciale hartio adcrito anche 
alia lotta dei braccianti) in 
veste cosi forze determinanti 
del padronato romano. • Agrari 
e costruttori hanno sempre for. 
mato un blocco- reaztonario, 
proclive ad usarc i piu scan-
dalosi sistemi di sfruttamen-
to. avvezzo a godere di sov-
venzioni governative e di pri-
vilegi di ogni genere. Durante 
!a recentc campagna elcttora. 
le hanno fornito un massiccio 
aiuto ai partiti di destrac agli 
« andrcoitiani»; grande c sta
to il loro disappunto per i ri

sultati clettorali del 28 aprile. 
AU'indomani ^ dell'avanzata 

delle sinistre — avanzata a cui 
in Roma c orovincia hanno da-
to un decisivo contributo ~ gli 
edili e i braccianti — l'Asso-
ciazione dei costruttori e l'U-
nione degli agricoltori hanno 
scatenato un'offensiva contro i 
salari e le conquiste sindacali. 
Una prima risposta alle provo.. 
cazioni padronali 1'hanno data 
dieci giorni fa gli edili mani-
festando in quarantamila nelle 
strade del centro cittadino, 
l'odierna giorn-ata di lotta rap-
presenta uno sviluppo, in com-
battivita e in estensione, della 
battaglia iniziata cm tanto 
slancio. •••*••• 

I braccianti — di cui 26 mi-
la sono donne — chiedono un 
nuovo contratto di lavoro per 
metterc fine alle disparjta di 
retribuzioni attualc e per ade-
guare il trattamento salaria-
le alia realta economica e alle 
esigenze di una vita meno sa-
crificata. Le dornc. in par
ticolare, percepiscono attual-
mente paghe che vanno dalle 
800 alle mille lire giornalierc. 
Non esistono distinzioni di qua-
lifica. Le spese di trasporto (le 
aziende agricole distano spes-
so molti chilomctri dai centri 
abitati) - non vengono rimbor-
sate, neatiche parzialmente. 
L'assistcnza in caso di ma-
lattia e infortunio e insufficient 
te. Questa e la situazione che 
gli agrari pretendono di man-
tenere immutata. o addirittu- " 
ra peggiorare. mentre i profit. 
ti dei proprietari. terrieri ca
pitalist! si accrescono con lo 
accrescersi della produttivita 
del lavoro. La risposta che I 
lavoratori daranno oggi al pa
dronato agrario c iodustriale 
chiarira, ancora una volta. che 
i tempi sono maturi perebft le 
cose cambino. 
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creazione regioni 
Messaggero 

Opportunismo 
Giorni fa, commcntan-

do le « analisi > del Mes
saggero sulle ragioni del-
la vittoria elcttorale co-
munista, eravamo giunti 
alia concluslone che que-
sta fosse, piii che altro, 
I'ora degli Zappulli. Ci 
siamo sbagliati e Tie chic-
diamo scusa ai lettori: Ce
sar e Zappulli ha infatti 
gia concluso le sue ricer-
che s'ociologichc. Al suo 
posto, da domenica scor-
sa, e subentrato Sandro 
Osmani, con due fulmi-
nanti servizi dall'Umbria 
in cui la profonditd del-
I'indagine si accoppia alia 
fclicita dclle intuiziom. 
Pcrche, bisogna dirlo su-
bito, Osmani ha questo, 
nci confronti dell'unilate-
ralc Zappulli: lui non 
scrive sotto I'impulso del 
momento. sta attento a 
tutti qli dementi del qua-
dro, non qli sfugge nulla 
di cid che e umano. In-
somma, a lui non la si fa. 

Sono queste le qualita 
che permettono al nuovo 
sociologo del Messaggeio 
di andare dritto al noc-
ciolo della questione. In 
Umbria, tanto per comin-
ciare —~ stabilisce Osmani 
— i comunisti sono andati 
avanti <per I'inerzia de
gli altri partiti»; giacche 
e vero che per la regione 
i vari governi dal '48 in 
poi non hanno fatto nulla, 
ma ancora piii grave e il 
fatto che « le popolazioni 
hanno avuto sempre la 
sensazione di essere state 
abbandonate dal governo 
c nessuno si e mai dato 
la pena di tentare di con-
vinccrlc del contrario ». 

Si aggiunqa poi lo 
€ sblocco • religioso dclle 
coscienze », la liberta data 
alle mogli, alle figlie, alle • 
madri dei mezzadri e dei 
coltivatori diretti di vota-
rc come volevano senza 
sentirsi in peccato, il 
< colpo maestro di To-
gliatti >, che> proprio a 
Perugia annuncio la tre-
gua politico per il perio-
do della Pasqua; e si ve-
dra in che modo, con 
quanta abilita diabolica, 
il piano comunista venne 

portato a termine. Del re-
sto, lo dicono anche gli 
industriali del Perugino, 
che sono * tra i piii illu-
minati d'ltalia >: 1'Enci-
clica proprio non ci vo-
leva. Sulla montagna 
gualdcse si e addirittura 
scoperto che in un seggio 
elcttorale dov'erano iscrit-
ti tre sacerdoti la DC ha 
avuto due voti soltanto. 
Siamo giusti, insistono 
« gli industriali illumina-
ti», sc il disoricntamento 
investe pcrfino i sacerdo
ti allora proprio non e'e 
piii religionc. D'altra par
te, la questione c effetti-
vamente piii complessa di 
quanto potrebbe sembra-
re, dal momento che il 
PCI e andato avanti an
che nelle zone dove e'e 
stato qualche migliura-
mento net tcnore di vita. 
Osmani non pud nascon-
dere una certa perplessi-
td. * Le aspirazioni dclle 
masse — domanda — van-
no dunque oltre i beni di 
consumo, trascendono il 
scttore del benessere? >. 

• Si, effettivamente ct 
deve essere sotto qualco-
sa, di qua e di la dai beni 
di consumo. Fatto sta che 
Sandro Osmani sente il 
bisoqno di abbandonare 
per un momento la fred-
dezza dell'anallsta, e pro-
rompe nell'invettiva del 
sincero democratico: « Ma 
e proprio slcuro che pit 
umbri sappiano bene cid 
che e veramente il comn-
nismo? Non sarebbe ora 
che qualcuno si decidesse 
a spiegarglielo nell'inte-
resse comiine? Tanto piu 
che in queste avanzate 
strepitoste non ha man-
cato di aiuocare anche 
I'ovvortunismo >. 

Opportunismo, ecco la 
veritd. Zappulli aveva 
scoperto soltanto il voto 
dei minoratl, delle madri 
di famiglia che non ca-
piscono niente, dei vazze-
relloni. Ma con Osmani 
si va ben oltre: nella terra 
di S. Francesco, allinnano 
ormai i Tartufi. * Umbri, 
umbri. questa proprio non 
ce la dovevate fare! 

gh. 

condizione per la 
riforma burocratica 

s , , ( • 
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Le proposte di trasformazione per i ministeri, 
enti pubblici, carriere del personate, stipendi e 
pensioni — Dichiarazioni di Santi e Vetere 

Foggia: 
situazione nuova 

alia Provincia 
Dal nostro corrispondente 

FOGGIA, 20 
Con la elezione a presi-

dente del compagno sociali-
sta dott. Teodoro Moretti, 
cui hanno concorso 11 comu
nisti, 13 socialist! e Tex de-
mocristiano prof. Vittorio De 
Miro — che ha affermato la 
sua indipendenza — si e 
creata nella " provincia di 
Foggia una situazione nuova. 

Il compagno Moretti, subi-
to dopo la nomina avvenuta 
sabato scorso, si e riservato 
di far conoscere l'atteggia-
mento suo e quello del PSI 
nella prossima seduta con-
vocata per il 27 corrente. 
Con ogni probability le di
chiarazioni del dott. Moretti 
vanno ricollegate alia posi-

Agenda Europea 1963 
E' tiscita 1> Agenda Euro-

pea. 19G3- — L. 10 000 — 
<E<JItnce Europea, via Ristori 
8. Roma), la pubblicazione cu-
rata dal collega Marcello Pa-
lumbo. che da quattro anni 
riporta in ogni edizione la rac-
colta dei documenti aggiornati. 
degli 6tudi e delle statlstiche 
riguardanti l'attivita delle or-
ganizzazioni politico-economi-
che europee. 

II nuovo volume, che illustra 
la 6ituazione europea dal punto 
di vista polxtico dopo la inter-
ruzione delle trattative tra i Sei 
Paesi continental! e l'lnghilter-
ra. e dopo la concluslone del 
trattato franco-tedeeco. forni-
ece altresl un quadro dettaglia-
to della congiuntura economi-
ca dei Paesi d'Europa. offrendo 
anche una copiosa letteratura 
sull'evoluzione Riuridica e 6ul-
l'attivita normativa delle Co-
mun-.ta Europee 

Ma oltre alia C E E , alia 
CEC.A. e all-EURATOM a Cul 
«ono dedicati un capltolo per 
ciaficuna istituzione. r- Agenda 
Europea» eeamina gli sviluppi 
di tutte le altre organizzazio 
ni europee come l'E F.T.A., 
1'OCSE. 1 E C E . 1'UEO, il 
Consiglio d'Europa, il CO.M. 
EC ON. ecc. nonche degli :eti-
tuti economici mondiali come 
il G.A.T.T.. il B I R S . l'FME 
la S F.I ecc 

GH ultimi capitoli del volu
me contengono l'elenco aggior-
nato degli organ! delle Co-
munita Europee. e decme di 
migliaia di nomi della clnsee 
dirigente nolitlco-amminiatra. 
UVB dti Sei Parai del M.E.C. 

zione espressa dai socialisti, 
secondo cui, per dare una 
nuova amministrazione alia 
provincia, dopo la crisi del 
centro-sinistra, si dovrebbe-
ro verificare due condizioni: 
che nessun voto proveniente 
da destra venga a caratteriz-
zare, comunque, la nuova 
giunta e che la soluzione del
ta crisi debba essere ricerca-
ta nell'arco che va dalla DC 
al PCI. 

I socialisti, in parti col a re, 
hanno affermato che Tammi-
nistrazione dovrebbe essere 
maggioritaria e percio for-
mata dalla DC, dal PCI, dal 
PSI e dal PSDI (cosa questa 
gia esclusa sia dai demoeri-
stiani che dai socialdemocra-
tici), oppure minoritaria 
(non hanno specificato se con 
la DC o col PSI). 

Quest'ultima posizione — 
esclusa la possibility di una 
giunta maggioritaria . per le 
preclusion! antideirocratiche 
della DC e del PSDI — pone 
il consiglio provinciate di 
fronte ad una difficolta pres-
soche insuperabile. Basti 
pensare, infatti, che il consi
glio stesso e composto da 11 
comunisti, 10 democristiani, 
13 socialisti. un socialdemo-
cratico, un indipendente, un 
liberate, due monarchici e 
un missino. 

Cost stando le cose non 
si pud fare, evidentemente, 
un discorso puramente arit-
metico, ma occorre affronta-
re la situazione cosi come 
essa e, mettendo ognuno di 
fronte alle proprie responsa-
bilita e tenendo conto della 
reale situazione politica del
la Capitanata, quale essa ri-
sulta dal voto del 28 aprile. 

La stessa elezione del com
pagno Moretti, del resto, per 
la quale i voti comunisti e 
socialisti sono stati decisivi, 
costituisce di per se una chia-
ra indicazione unitaria, che 
— afferma il nostro partito 
in un suo manifesto —« deve 
preludere ad una organica, 
immediata intesa tra PSI e 
PCI che abbia alia base: 1) 
un accordo programmatico di 
rinnovamento e di sviluppo 
antimonopolistico e democra
tico che rispecchi lo sposta-
mento a sinistra dell'eletto-
rato; 2) una netta preclusio-
nb a destra >. 

La < Commissione dei 22 > 
per lo studio della rifoma 
dell'ordinamento ammini-
strativo dello Stato — e 
composta da sette sindaca-
listi, sette lappresentanti 
dell'amministrazione * pub-
blica e otto esperti, oltre che 
dai • rappresentanti delle 
grandi confederazioni sinda-
cali — ha concluso i suoi la-
vori con un solenne richiamo 
alia necessita di attuare il 
principio dell'autonomia Dre-
vjsto dall'art. 5 della Costi-
tuzione Regioni, comuni .e 

* province debbono avere, nel-
Tambito dell'ordinamento 
statale, i poteri autonomi che 
derivano loro dal diretto 
rapporto democratico con i 
cittadini. Una riforma della 
amministrazione che non si 
basasse ^ sul decentramento 
dei poteri politici, che rima-
nesse confinato all'ambito 
delle competenze burocrati-
che e della riorganizzazione 
dei servizi, lascerebbe im-
mutato l'attuale rapporto 
dello Stato con una societa 
civile nel cui seno sono ma
turate nuove esigenze di au-
togoverno. 

II problema, afferma la 
relazione, e sopratutto di na-
tura politica perche le strut-
ture amministrative del no
stro Stato sono antiquate e 
sostanzialmente ereditate da 
uno stato autoritario rigida-
mente accentrato. Lo stato 
democratico, concepito dalla 
nostra Costituzione, vuole 
essere profondamente diver-
so: unitario si, ma con largo 
decentramento cosi da con-
sentire il libero sviluppo del
le autonomic locali. 

La Commissione ha con
cluso, quindi, con un preci-
so richiamo alia grave que
stione politica che i governi 
della DC hanno lasciato m-
soluta per un quindicennio: 
quella della creazione dello 
ordinamento regionale e, nel 
quadro di esso, dei poteri de
gli altri enti locali. Il mini-
stro Medici, nel concludere 
ieri mattina i lavori della 
Commissione, ha fatto appel-
lo alia « fiducia » che si de
ve riporre nei poteri locali. 
In realta, i motivi per i qua-
U la DC ha cercato di im-
Dedire con ogwi mezzo la 
creazione delle regioni, non 
riguardano la maturita de-
mocratica dei cittadini ma la 
Dretesa di operare anche in 
questo campo una discrimi-
nazione anticomunJsta. E' 
percio di grande interesse 
che da ogni settore della 
Commissione — la cui com-
posizione aveva fatto largo 
posto a rappresentanti della 
burocrazia ed esperti — si 
sia concordato sulla necessi
ta di porre l'attuazione del 
dettato costituzionale alia 
base di una vasta riforma 
della pubblica amministra
zione. 

Le dichiarazioni rilasciate 
al < termine dei lavori dagli 
esponenti sindacali sottoli-
neano tale impostazione. I 
compagni on. Santi e Ugo 
Vetere, che rappresentavano 
la CGIL, hanno detto che «la 
CGIL dichiara di apprezzare 
particolarmente la parte del 
documento, nelle cui linee 
generali concorda, che pro-
pugna il piii ampio decentra
mento verso le regioni, gli 
enti locali, gli uffici perife-
rici. i funzionari, nonche 
quella riguardante una di-
sciplina degli enti verso i 
quali lo Stato contribuisce 
in via ordinaria. Si tratta di 
principi di > indubbio valore 
che, richiamandosi alia Co
stituzione, ci dicono qual 6 la 
via da seguire per una rifor
ma democratica della pub
blica amministrazione, ner 
porta al servizio del citla-
dino ». 

La relazione approvata 

II Consiglio 
provinciole 
di (Mine 

per lo regione 
UDIN'E. 20 

Socialdemocratici c demo
cristiani hanno presentato og-
gi una mozione al Consiglio 
provinciale nella quale si chie-
de I'impegno delle F-ssemblee 
parlamentari a discutere al 
piu presto la legge elettorale 
per l'attuazione della regione 
Friuli-Venezia Giulia 

Come e noto un progetto 
di legge su questa questione e 
gia stato presentato. nel corso 
della prima seduta della Ca
mera, dal compagno on Liz-
zero. Anche il gruppo socia-
lista ha presentato analoga 
proposta di legge. 

ieri, ed in corso di trasmis-
sione al governo, piopone m-
novazioni vaste e profonde 
sia nel^oIganizza^lone dei 
servi/i che nel rapporto di 
impiego di un milione e 340 
mila dipendenti dello Stato. 

Presidcnza del consiglio 
del ministrl: dovrebbe trat-
tare solo question! di compe-
tenza del Presidente e ciel 
governo nel suo complet>so. 

Organi del Governo. Le 
proposte ^ sono, per alcuni 
aspetti, contrastanti e cioe: 
istituire una Direzione gene-
rale nell'ambito della Presi-
denza: oppure collocare Que
sta Direzione nell'ambito del 
Tesoro; oppure creare un uii-
nistero permanente pei la 
pubblica ammanistrazione. II 
suo compito sarebbe di lor-
mulare una politica unitaria 
anche attraverso un organo 
di competenza tecnicu — il 
Consiglio superiore della 
pubblica amministrazione — 
con larga rappresentanza dei 
sindacati. 

La presenza dei sindacati 
in tutte le istanze, sia per 
questioni riguardanti i ser
vizi che i rapporti col per-
sonale, e richiamata ampia-
mente nella relazione. 

Ministeri; viene indicato 
un ordinamento-tipo con co
stituzione in ciascun ministe-
ro di un segretariato genera
te, articolato in ufficio sta-
tistico, ufficio studi legisla
tive ufficio Drogrammazio-
ne. organizzazione e metodi, 
relazioni pubbliche. Le dire-
zioni generali eserciterebbe-
ro l'attivita operativa. II con
siglio di amministrazione di 
ministero si propone assuma 
il carattere di organo di ge-
stione di una vera e propria 
azienda. 

Organismi autonomi: si 
propone di affidare ad or
ganismi specifici, tipo azien-
de autonome di beni e servi
zi, le gestioni del: 1) patri-
monio immobiliare dello Sta
to; 2) antichita, belle arti, 
biblioteche, archivi di stato; 
3) catasto terreni e fabbri-
cati; 4) direzione istituti di 
previdenza; 5) servizio esca-
vazione porti; 6) zecca dello 
Stato; 7) stabilimenti di pe
na, ed altre eventuali gestio
ni. Se ne dovrebbe conosce
re, cosi, l'effettivo costo di 
gestione. 

Enti pubblici: si propone 
di unificare gli enti che ope-
rano nello stesso settore; eli-
minare gli enti superflui; ri
porta re nell'ambito pubblici 
stico, sia pure in forma di 
aziende autonome, i servizi e 
le gestioni che non giustifi-
chino la permanenza di enti 
distinti. - - ~ . J - - - -

Personale; si da un giudi-
zio negativo sul modo in cui 
e applicato l'attuale " stato 
giuridico. Vengono ' quindi, 
fatte le seguenti proposte. 
Carriere: reclutamento da 
fare a concorso unico, con 
delimitazione lerritoriale per 
le carriere inferiori e mag-
giore mobilita del personale, 
sia nell'ambito di un settore 
che tra carriera e carriera. 
Istituzione di un particolare 
contratto a tempo indetermi-
nato per mansloni special!. 
quali stenografi, operatori di 
macchine perforatrici, inter-
preti, traduttori, ricercatori 
ecc... Lo stesso per le fun-
zioni di alta ricerca scientifi-
ca e tecnica, consulenze. 
Orario di lavoro: a w i c i n a r e 
l'orario di lavoro della pub
blica amministrazione a 
quello degli altri grandi or
ganismi economici. Quindi: 
1) uniformita di orari per 
tutto il pubblico impiego; 2) 
settimana corta, ma accompa. 
gnata da provvedimenti com-
plementari quali la creazione 
di asili-nido, mense, trasporti 
adeguati ecc... 

Stipendi: tabella unica per 
tutti i dipendenti pubblici 
che consenta di applicare il 
principio « uguale retribuzio-
ne per uguale quantita e 
qualita di lavoro ». Insiemc a 
cio, retribuzione globale — 
tutto nello stipendio — e 
conseguente abolizione delle 
competenze accessorie che, 
dalle 200 attuali, possono es
sere ridotte a poche unita. 

Pensioni: viene riconosciu-
to il principio che i migliora-
menti ottenuti dal personale 
in servizio debbono essere e-
stesi al personale in pensio-
ne. II conglobamento dovra 
censentire la prima attuazio-
ne di questo principio. 

Produttivlta e controlli: 
viene proposto di introdurte 
un controllo di produttivita 
su settori e su singoli. 

Su queste proposte si m-
nesta, immedlatamente, la 

a/ione dei pubblici dipenden 
ti per ottenere l'attuazione 
del conglobamento a conim-
ciare dal 1. luglio Gia i com
pagni Santi e Veteie, nella 
loio dichiarazione,'hanno fat
to presente che « le questio
ni dovranno essere precisa-
te e,' per molti aspetti, do
vranno costituire oggetto di 
contrattazione sindacale*. La 
apertura di trattative si im-
porra appena costituito il 
governo. 

II processo Mastrella 

Minaccia di arresto 
per I'uomo della Terni 

II procuratore doganale della grande societa cerca di sfuggire 
alle domande del Tribunale — Un severo ammonimento 

Tesseramento 

Catanzaro 
al 104,12% 

com 384 
reclutati 

La Federazione comuni
sta di Catanzaro ha rag-
glunto e superato il nume-
ro degli iscritti dell'anno 
scorso, con 384 tesserati in 
piu. II numero del militanti 
comunisti nel Catanzarese e 
cosi salito a 9.707, pari a I 
104,12 per cento, nei con
fronti di quello del 1962. 

Un considerevole sforzo 
in direzione della campa-
gna del tesseramento e del 
proselitismo e stato fatto 
durante la campagna elet
torale con la distribuzione 
dl 1303 tessere. Si sono di-
stinte, fra le altre, ,le se-
zion! di Catanzaro, Serra 
S. Bruno, 8. Pietro a Mai -
da, Sambiase, < Filadelfia, 
Girifalco, Gagliano, Noce-
ra, Borgia, Nicotera, Nlco-
tera • Mar ina, Guardavalle, 
Rombiolo, ,Taverna e Pe-
trona. 
- L'attivita del compagni dl 

Catanzaro si e intensiflcata 
in quest! ult imi giorni dopo 
la vittoria elettorale. La 
federazione e le sezioni so
no ora impegnate per rag-
giungere 12.000 Iscritti. 

Dal nostro inviato '. 
TERNI, 20. 

« Let sta rischiando la ga-
lera con questa testimonian-
za contraddittoria e reticen-
te. Ho il dovere di avvertir-
la: se continua cosi sard co-
stretto a farla arrestare. Le 
daro tuttavia il tempo di ri-
fletlere: per oggi basta, ma 
si 
Tribunale per domani mat
tina. E intanto riflctta, ri-
fletta a lungo e si decider a 
dire la veritd, senza riguardi 
per nessuno ». 

Questo il severo commiato 
con il quale il presidente del 
processo Mastrella ha conge-
dato il testimone piu impor-
tante dcll'udicnza di oggi: 
Giuseppe Tamanti, che fu 
procuratore doganale per la 
societa « Ter7U » negli anni 
che vanno dal '56 al 1960. Per 
due-ore di seguito, rispon-
dendo alle domande del pre
sidente, Giuseppe Tamanti e 
scivolato come un'anguilla 
fra contraddizioni, mezze ve
ritd. smarrimenti, reticenze. 

Nonostante tanta pruden-
za, il teste non ha potuto pe-
ro nascondere un fatto ine-
quivocabile: la societa « Ter
ni » non effettuava i paga-
menti doganalx secondo le 
norme che regolano la mate
ria. Fra I'ufflcio doganale del
ta * Terni » eil Mastrella cor. 
reva un rivolo di quattrini 
che sfuggiva a qualsiast con
trollo e a qtialsiasi regola, un 
rivolo al quale deve essersi 
abbondantemente abbevcrato 
non solo il doganiere-miliur-
do. Questa situazione e dura-
ta per lustri, e diventata una 
consuetudine, una prassi nor-
male 

Giuseppe Tamanti, assu-
mendo Vincarico nel '56, tro-
vo gia precostituiti questi 
rapporti intricatissimi e il-
legali, e li continuo traman-
dandoli poi al suo successo-
re, commendator Anronio 
Garneri. Anche questi, do
mani, sard interrogato e for-
nird altri - particolari su 
quella che potremo chiama-
re Vanatomia del peculato 
piu sfacciato del secolo. 

Comunque fin dall'inter-
rogatorio di oggi si e potu
to stabilire che fra la « Ter
n i * e il Mastrella t paga-
menti doganali non veniva-
no de/tnitt attraverso rego-
lari ricevute (i famosi mo
duli A-28 che, a norma di 
legge, vengono rilasciati a 
un'industria quando questa 

versa la cifra per lo svin-
colo della merce importata) 
ma attraverso un conto pri-
vato, un brogliaccio nel qua
le il Mastrella scgnava le 
somme che riceveva dalla 
societd e che egli giostrava 
a suo piacimento. Le som
me dei certificati vengono 
versate in gencre maggio-
rate del 10 per cento rispet 

Dal 23 al 25 maggio a Genova 

A convegno 
i giovani 

antifascist! 
Si riuniranno i rappresentanti delle orga-
nizzazioni giovanili democraliche d'Europa 

GENOVA, 201 
II gruppo genovese e l'ese-

cutivo nazionale di Nuova 
Resistenza hanno comunicato 
che nei giorni 23,24 e 25 mag
gio si terra a Genova un con
vegno internazionale orga-
nizzato dalle associazioni gio. 
vanili antifasciste europee: 
UNEF (Francia), • NALSO 
(Gran Bretagna). Giunta 
Giovanile Patriottica (Porto-
gallo), Movimento Cattolico 
c La Rosa Bianca » (Germa-
nia Occ) , F.D.P. (Spagna). 
Gru-ppo 141 (Grecia). 

Tema della discussione: 
« L'impegno democratico dei 
giovani europei contro 1'in-
differenza politica e il neofa-
scismo>. A conclusione del 
convegno si terra una pub
blica manifestazione dome
nica 26 alle ore 10 in piazza 
Verdi, alia quale interver-
ranno e prenderanno fa paro-
la Ton. prof. Giorgio La Pira, 
sindaco di Firenze; Ton. Ar-
rigo Boldrini, medaglia d'oro 
al valor militare, il professor 
Enzo Enriquez Agnoletti, 
presidente del Consiglio Fe
derative della Resistenza 
della Toscana. 

II convegno ha il fine di 
permettere un approfondito 
scambio di idee sulle espe-
rienze politiche della gioven-
tu antifascista europea. sulle 
diverse forme sotto le quali 
il fascismo e presente oggi in 
Europa, sulla possibility di 
una linea comune di azionc 
per Taffermazione degli idea-
li democratici e antifascist! 
nel processo di unita europea. 

Guttuso 
accademico 

di S. Luca 
Sono stati eletti accade-

mici Jbenemeriti delle arti 
delTAccademia nazionale di 
San Luca Italo Faldi e Fer-
dinando Reggiori; accademi-
ci nazionali pittori: Renato 
Guttuso, Pio Semeghini* ac-
cademici nazionali scultori: 
Luciano Minguzzi; accade-
mici nazionali architetti: 
Ignazio Gardella. Luigi Mo
retti; accademici corrispon-
denti italiani pittori: Ugo 
Capocchini, Arturo Cecchi, 
Vincenzo * Ciardo, Virgilio 
Guzzi. Mario Marcucci, En
rico Paulucci, Eso Peluzzi, 
Aldo Salvadori, Carlo Socra-
te, Alberto Ziveri; scultori: 
Enrico Castelli, Oscar Gallo. 
Emilio Greco. Romano Vio; 
architetti: Melchiorre Bega, 
Luigi Caccia Dominioni, 
Carlo Cocchia, Eugenio 
Montuori, Riccardo Moran-
di, Mario Paniconi,' .Gino 
Pollini, Leonardo Ricci. Giu
seppe Samona; accademici 
cui tori: Fortunato Beltonzi, 
Roberto Pane, Salvatore 
Rattu. 

teng'a a disposizione del tort valore reide della mcr-v ce importata. Quando lope-
razione viene definitivamen-
te chiusa la societd industria-
le ha diritto alia rcstiluzio-
ne di questi redditi. Nel ca-
so della * Terni *, invece, il 
resto non veniva restituito, 
ma andava a impinguare il 
conto corrente privato di Cc-
sarc Mastrella. 

Ma questo non e che un 
aspetto del colossale imbro
glio. Molto spesso le merci 
che pervenivano alia doga-
na di Terni erano garantite 
da una fidejussione della 
Finsider: in questo caso non 
e'era bisogno di versare al-
enna somma per sdoganare. 
Solo quando la fidejussione 
era scaduta, la societd « Ter
ni » era tenuta a pagare una 
cifra cauzionale di deposito: 
nnche questa cifra versatu 
era garantita dalla ricevuta 
A-28. 

E' stato domandato al Ta
manti: « Quando la fidejus
sione tornava ad avere valo
re, lei avrebbe dovuto riave-
re indictro la somma cauzio
nale versata e restituire 
quindi la ricevuta A-28 al 
Mastrella. Lo faceva? ». 

TAMANTI: lo restituivo 
la ricevuta A-28, ma non 
riavevo indietro la somma 
versata. Essa veniva accre-
ditata n e I famoso bro
gliaccio. 

PRESIDENTE: E se lo stes
so Mastrella si fosse appro-
priato di quella somma, voi 
della c Terni » non avreste 
potuto - dimostrare in alcun 
modo di > averglicla data... 
Come si spiega una simile 
ingennitd? "* ' 

TAMANTI: Ma noi tene-
vamo conto del brogliaccio. 
In base a esso la somma ver
sata veniva utilizzata per 
una successiva operazione di 
sdoganamento. 

PRESIDENTE: E quando 
il Mastrella era in fetie, co
me giustificavate questi stra-
ni conti con gli ispettori che 
lo sostituivano? Sapevano 
essi di questo brogliaccio? 

TAMANTI: No, loro non 
10 sapevano. 

PRESIDENTE: E- voi, al
lora, in base a quali conteg-
gi sdoganavate la merce? 

TAMANTI: Vede, signor 
presidente, quando non e'era 
11 Mastrella noi non faceva-
mo importazioni di sorta. Ci 
llmitavamo ad esportare... 

La dichiarazione suscita 
un putiferio in aula. II pre
sidente e costretto a richia-
mare il teste una prima vol-
ta: c Tamanti, stia attento a 
quello che dice... Come pud 
sostenere che un'industria 
come la "Terni" potesse fare 
a meno di importare per un 
periodo di oltre un mese? 
Quando Mastrella era in fe-
rie si fermava forse la pro-
duzione nazionale? Lei sa 
troppe cose che non vuol di
re. Si ricordi che sta depo-
nendo sotto giuramento. Si 
decida a parlare, o sard co
stretto a incriminarla sedu
ta stante ^. 

Tamanti e alle corde. Ros
so in vtso, confuso, balbet-
tante cerca di far credere 
che non ha capito la doman
da. Poi, spiega: < Voglio di
re che la merce restava vin-
colata. C'erano tante prati-
che fra noi e la dogana che 
si accumulavano con Vanda-
re del tempo e i sostituti del 
Mastrella quindi avevano da 
fare per risolvere le vecchie, 
le nuove non venivano pre-
se in esame...». 

PRESIDENTE: «Ma se 
avevate bisogno proprio del 
materiale che veniva impor-
tato in quel momento, come 
vi regolavate? • 

TAMANTI: Facevamo una 
domandina alia Dogana cen-
trale di Roma per avere il 
permesso di utilizzare la 
merce, in attesa che la pra-
tica venisse definita. In ge 
nere ottenevamo questo per
messo. 

E' il colmo: la dichiara
zione del testimone fa pen
sare che la Dogana Centra-
le doveva accorgersi in qual
che modo che a Terni suc-
cedevano strani maneggi. 
Eppure, nemmeno questo fe-
ce squillare a Roma un cam-
panello d'allarme contro ta 
gestione delV* ottimo diret-
tore» Cesare Mastrella. So
cietd « Terni » — Cesare Ma
strella — Dogana Centrale: 
la linea si chiude con'la pre-
cisione di un giro di com-
passo. 

L'avvocato dello Stato su-
bodora il pericolo e a que
sto punto interviene indi-
gnato: * Ma lei, Tamanti, co
me spedizioniere abilitato 
dalla "Terni", conosceva le 
leggi doganali? Sapeva che 
sono victati i 

senza ricevute? Sapeva o no 
che quel brogliaccio era un 
sistema di conteggio espres-
samente profbiro dalla leg
ge? ». 

II Tamanti, confuso, ab-
bassa la testa, poi, tenta una 
giustificazione: «Ma quel 
conto non poteva essere pe-
ricoloso: veniva pareggiato 
ogni mese ». 

€ No, non e vero — grida 
il difensore del Mastrella, 
avvocato Sbaraglini — ab-
biamo qui un registro che 
prova il contrario. Eccolo: il 
due gennaio 1960 il conto e 
chiuso con una eccedenza di 
undid milioni che la "Ter
ni" ha versato in certificati 
doganali al Mastrella. II pri-
mo febbraio Veccedcnza e 
aumentata di 26 milioni; il 
cinque maggio di 60 milioni. 
II 12 marzo il conto e chiu
so, ma siccome rimanevano 
ancora 59 mila lire il Ma
strella le ha restituite alia 
Terni — guarda caso — con 
un assegno da lui firmato, 
come se fosse un debito suo 
personale! >. 

71 Mastrella riconosce il 
registro: e una copia precisa 
dello strano brogliaccio che 
egli teneva con la societd 
« Terni ». 

« £ ' esatto — conferma — 
le cose andavano in questo 
modo >. II doganiere ha but-
tato a mare i funzionari del
la € Terni» e nel farlo ha 
assutito una strana aria di 
rimprovero, come se egli 

stesso • fosse il giudice. Ta
manti ' e Mastrella si tono 
guardati per un attimo in 
cagnesco. • • • u 

E' a questo punto che il 
Presidente ha ripreso con le 
domande: « Tamanti, le e mai 
capitato di andare a pranzo 
con gli ispettori che da Ro
ma venivano a vigilare sul-
Voperato del Mastrella? *. 

TAMANTI: Si, ci andavo. 
Mi invitava lo stesso Ma
strella. ' 

PRESIDENTE: Chi pa-
gava? ' 

TAMANTI: Facevamo al
ia romana: ognuno pagava 
per se. 

PRESIDENTE: E che raz-
za di invito era, allora? E 
come spiega che i suoi col-
leghi della societd «Poly
mer » non fossero mai invi-
tati? • 

E' vero: proprio stamani, 
il funzionario addetto ai ser
vizi doganali della « Pol ti
mer *, I'altra grande indu-
stria di Terni legata alia 
Montecatini, ha deposto co
me teste al processo c ha 
negato ogni possibile rela
zione privata con il Mastrel
la. La « Polymer » ha fatto 
la figura della scolaretta 
brava, della prima della 
classe. ~ Pagava la Dogana 
regolarmente, ricevute alia 
mano. Mastrella non Vha mai 
instdtafa con proposte di 
conti privati e di pranzi 

Elisabetta Bonucci 

Scuola media 

Severe critiche 
dell'ADESSPI 
ai programmi 

Un giudizio molto severo 
sui nuovi programmi d'inse-
gn amen to della scuola media 
— che entreranno in vigore 
a partire dal prossimo anno 
scclastico — e stato espresso 
dall'ADESSPI (Associazione 
di Difesa e Sviluppo della 
Scuola Pubblica in Italia) in 
un documento diramato alia 
stampa. Ricordate le riserve 
gia formulate a proposito del 
progetto elaborato dalla com
missione ministeriale e sot-
toposto al parere del Consi
glio superiore della P.I.. la 
ADESSPI osserva. in via pre-
liminare, che il testo defini
tive, fissato dal decreto mi
nisteriale del 24 aprile u. s. 
«appare sensibilmente peg-
giorato in senso conserva-
tore ». 

-Gia dalla premessa gene-
rale, interamente rielaborata 
— prosegue il documento — 
sono scomparsi tutti gli ac-
cennt ad innovazioni di ca
rattere democratico e peda-
gogicamente aggiornato, co
me l'affermazione che • la 
scuola media debba concor-
rere alia formazione dell*uo-
mo e del cittadino. o l'invito 
al "costituirsi di una co-
munita scolastica per tutti 
ugualmente stimolante. qua-
lunque sia il loro ambiente 
di provenienza" o ij nco-
noscimento della funzione 
educativa delle attivita di 
lavoro per gruppi e di un 
rapporto' comunitario nella 
vita scolastica, o. infine, la 
funzione i e il rilievo attnbui-
to ai consigli di classe*. 

Una osservazione di fondo, 
riguarda Tinserimento nei 
programmi del latino come 
materia destinata «palese-
mente- ad avere un posto 
autonomo nell'insegnamento 
(e cioe. pressoche obbligato-
rio. anziche facoltativo). II 
comunicato rileva. al riguar-
do, che - l'orario delle lezioni 
non solo assegna un*ora in 
meno alle osservazioni ed 
elementi di scienze natural; 
nella prima e nella seconda 
classe. ma prevede 25 ore :n 
prima. 26 in seconda e 23 :n 
terza per il latino». che del 
resto viene collocato nella 
sua - posizione tradizionale 
subito dopo l'italiano -. A 
questo punto la nota osserva 
che nei testo deflnitivo « e 
scomparso Tawertimento che 
" 1' insegnamento italiano-la-
tino della seconda classe 
non pu6 essere considerato 
propedeutico all'insegnamen-
to del latino nella terza ~. 
mentre si torna a prescrivere 
accanto alia lettura di facili 
testi latini anche una ele-
mentare sistemazione gram-
maticale ». -• 
* Critiche ~ assai pertinenti" 

TADESSPI rivolge, inoltre. 
alia parte dei programmi che 
riguardano la geografia non 
piu considerata -base cultu-
rale per intendere i grand: 
awenimenti e problemi con-
temporane] nazionali e inter-
nazionali». « Dalla premessa 
aj programmi di storia — 
prosegue il comunicato — e 
stato eliminato ogni accennc 
alle classi social! e all'orga
nizzazione del lavoro. cosi 
come dal programma del tor-
zo' anno e caduta ogni indi-

versamentil cazione coucreta, jvi com-

presa quella della resistenza; 
le applicazioni tecniche d.f-
ferenziate per le scolaresche 
maschili e femminili conti-
nuano a presentarsi come 
semplice avviamento al la
voro e alle capacita educa
tive, con funzione discrimi-
nante nspetto alio studio pri-
vilegiato del latino ». 

Concludendo, dopo una 
serie di osservazioni piii 
strettamente didattiche. la 
ADESSPI afferma che i pro
grammi deflnitivi «rappre-
sentano un nuovo preoccu-
pante passo indietro sulla 
via della conservazione, del 
ritorno ad una scuola fondata 
sulla retorica. della paura 
di fronte a ogni contenuto 
scientifico e a ogni metodo 
e costume democratico >•. 

Bloccata 
la nomina 
del col. 
Amid? 

Secondo quanto pubblica 
» L'europeo * nel suo numero d: 
questa settimana la nomina del 
colonnello Giuseppe Amici, pro-
tagonista dello scandalo di F5u-
micino. al Demanio Militare di 
Bari. decisa dal Segretariato 
generate dell'aeronautica. sa
rebbe stata bloccata 

Al col. Amici verrebbe affi-
data la direzione di una biblio-
teca militare. II Demanio Mi
litare di Bari dovra curare lo 
sblocco e la liquidazione dei 
terreni a suo tempo acquistati 
e destinati a basi missilietiche 
Abbattute le rampe i terreni 
tomeranno ai privati. Inoltre il 
demanio di Bari avra la ctira 
del nuovo aeroporto della eltta. 

Kozirey 
ricevufo 

da 
Piccioni 

Il viceprestdente del Consi
glio e minifitro degli Affari 
Esteri sen. Attilio Piccioni ha 
ricevuto ieri alia Fames.ns, a 
sua richiesta. l'ambasciatore 
dell'URSS Semen Kozirev. 

Presentazione 
de «lo dura spina* 

di Renzo Rosso 
Alle ore 18 di oggi. alia Li-

breria Einaudi di via Veneto, 
a Roma, Giorgio Bassani, F#fc 
dele D'Amico, Vittorio Ser-
monti, Alfredo Todisco c Gian 
Carlo Vigorclli presentano ti 
nuovo romanzo di Renzo Ros
so, « La dura spina ». Segulra 
una conversazione con favlore. 

%i£a. 
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Ingrao ha iniziato il rap-
porto al CC esaminando il 
risultato clettorale nei $uoi 
t ie aspetti fondamentali: . laj 
sconfitta della DC, l'avanzata 
del nostro partito, il generate 
spostamento a sinistra che ne 
deriva. Con rapidi cenni il re-
latore ha sottolineato la por-
tata della sconfltta'democri-
stiana, riconosciuta apertamen-
te dallo stesso on. Moro al re-
cente Consiglio nazionale del 
suo partito: per la prima vol-
ta dal 1940, la DC scende al di 
sotto del 40 per cento dei voti; 
per la prima volta la DC su-
bisce una perdita massiccia di 
voti a favore nostro e di altri 
partiti nello strato sociale dei 
coltivatori diretti, considera-
to finora un pilastro del suo 
elettorato (si conferma cosl 
la crisi della < bonomiana >), 
e subisce un'emorragia di voti 
nell'elettorato femminile. 

Accanto ai dati numerici e 
da sottolineare, pero, soprat- • 
tutto, lo scacco subito dall'im-
postazione data alia battaglia 
elettorale dal gruppo dirigen-
te demoeristiano. Esso si era 
mosso con la volonta e la 
preoccupazione di rassicurare 
l'elettorato di destra, sicuro 
di non perdere voti a sinistra. 
La perdita e avvenuta invece 
soprattutto a sinistra, pur es-
sendo la DC «coperta», da 
questo lato, dal governo di 
centro-sinistra, dai partiti di 
questa coalizione, e dall'esal-
tazione del centro-sinistra fat-
ta dal Partito socialista. Appa-
re pertanto davvero ingene-
roso e stupido 1' attacco che 
dalle file d.c. viene oggi svi-
luppato contro l'onorevole 
Fanfani: poiche e da pensare ' 
che le perdite a sinistra della 
DC sarebbero state ancor piu 
pesanti senza la copertura rea-
lizzata dalla sinistra fan fan ia-
na e dalle organizzazioni cisli-
ne ed acliste. 

Ingrao ha quindi riassunto i 
dati dell'avanzata del PCI, ri
conosciuta da tutti come il fat-
to dominante e centrale delle 
elezioni e che ha un significato 
e un rilievo non soltanto ita
liani, ma internazionali. Rile-
vato il carattere generale del-
ravanzata comunista, anche se 
con notevoli differenziazioni 
tra zona e zona, e sottolineate 
particolarmente le «punte ^ 
raggiunte in Umbria, Emilia, 
Toscana, Ingrao ha messo in 
rilievo il significato politico, 
che ha avuto 1' avanzata nel 
Mezzogiorno: dove la emi-
grazione di m a s s a aveva 
determinato condizoni par
ticolarmente difficili per - noi, 
dove erano stati creati nuo-
vi strurrienti di potere del
la DC e dove partivamo sfavo-
riti anche da alcuni ritardi e 

sponde al tentativtKd.cfT&i get-
tare nel Sud le basi di una 
politica di riformismo pater-
nalistico, scoraggiando le mas
se contadine, integrando nel 
sistema i gruppi di ceto medio 
e isolando i nuclei operai. 

L'avanzata nel Mezzogiorno 
e pertanto di grande significa
to per lo sviluppo di tutta la 
nostra strategia, che ancora 
oggi ha un suo punto fonda-
mentale nella saldatura tra la 
classe operaia e le grandi mas
se contadine e. piu in gene-
rale, nel moto di opposizione 
delle popolazioni meridionali. 
E qui gia veniamo — ha det-
to Ingrao — all'analisi delle 
basi sociali che ha avuto il 
voto per noi. 

// vafore del 

voto operaio 
II voto operaio e il primo 

elemento fondamentale, per 
quantita e qualita, del succes-
so comunista, sottolineato da 
Ingrao. Per due ragioni il vo
to operaio assumeva per noi un 
valore che andava oltre lo 
stesso significato decisivo che 
esso rappresenta per un parti
to operaio: primo, perche dal 
'58 ad oggi vi e stato l'ingres-
so nelle fabbriche di masse im-
ponenti di nuove leve operaie, 
in larga misura provenienti 
dalle campagne e dalle masse 
femminili, mentre in pari tem
po si affermavano nuove tecni-
che produttive e nuovi modi di 
organizzazione del Iavoro; se-
condo, perche nel corso degli 
ultimi anni la classe operaia di 
nuova ed antica formazione 
aveva compiuto l'esperienza di 
grandiose lotte sindacali e ri-
vendicative, arrivando a scon-
tri acuti con il padronato. Qua
le sarebbe stato l'orientamento 
politico che usciva da questo 
duplice ordine di awenimenti? 
II giudizio, dopo le elezioni, 
e favorevole nell'insieme: la 
risposta della classe operaia e 
stata nel com pi esso positiva, 
favorevole a noi. 

II giudizio e inoltre favore
vole per lo spicco e il valore 
di alcuni particolari risultati. 
Diventiamo il primo partito a 
Torino, dove piu abile e insi-
diosa si era dispiegata la ma-
novra neo capitalistica da par
te del piii grande monopolio 
italiano; lo stesso avviene a 
Genova, dove gli orientamenti 
riformistici avevano tradizioni 
tenaci nella classe operaia; 
raggiungiamo quasi la DC a 
Milano, la capitale del « mira-
colo »; avanziamo .. potente-
inente a Mestre, quarto centro 
operaio del Nord, e nelle citta 
operaie dell'Italia centrale di 
antica e nuova formazione e 
in alcuni nuovi nuclei • indu-
striali meridionali (Brindisi). 
Di particnlaie impoi tan/a »l 

stato il contributn dato dagli 
immigrati nei nuovi centri di 
sviluppo: ma non si puo c:«»n-
fliderare tnle contributo sol
tanto' come un trasferimento 

meccanico al Nord della carl-
ca di protesta delle masse 
bracciantili e contadine del 
Mezzogiorno; e questa, infatti, 
una componente che non puo 
essere separata dall'esperienza 
nuova compiuta dagli immi
grati nella fabbrica, scontran-
dosi con il padrone e con l'or-
dinamento capitalistico al suo 
punto piu avanzato e moder-
no. L'influenza del partito ope
raio ha superato quella del 
padronato; non si e trattato 
dunque di un fatto « automu-
tico », ma del primo frutto di 
una battaglia politica e ideule 
che abbiamo condotto e che 
deve intensiticarsi. 

Dobbiamo, tuttavia — ha 
proseguito Ingrao — vedere 
anche i limiti e le ombre. Lo, 
sviluppo delle lotte rivendica-
tive determina, si, condizioni 
favorevoli per uno spostamen
to politico a sinistra; ma e 1'in-
tervento autonomo nella bat
taglia politica e ideale del par
tito a determinarlo nel concre
t e A Vicenza, „ per esempio, 
dove pure si sono condotte 
lotte sindacali efficaci, siamo 
andati indietro. E se esaminia-
nio i risultati insoddisfacenti o 
limitati ottenuti in alcuni cen
tri della Lombaidia o in al
cuni nuovi nuclei industriali 
meridionali, troveremo, alia 
loro base, una debolezza del-
l'azione autonoma propria del 

'partito. Su questi punti di de
bolezza occorre richiamare la 
attenzione del partito se vo-
gliamo dare espressione politi
ca piii piena al potenziale di 
lotta rinnovatrice ed antica-
pitalistica che il voto operaio 
del 28 aprile segnala. 

Splendida e l'ulteriore avan
zata nelle zone mezzadrili, do
ve gia avevamo raggiunto po-
sizioni di grande forza. Nel-
TEmilia, in Toscana, Umbria e 
Marche (piu limitatamente nel 
Veneto) registriamo un ulte-
riore spostamento di mezzadri 
verso di noi: esso proviene non 
soltanto dall'elettorato sociali
sta, ma da quello demoeristia
no; ed esprime non soltanto • 
una profonda insoddisfazione 
per l'attuale assetto fondiario 
o per il progetto Rumor, ma 
piii ancora una volonta di lotta 
contro tutta la condizione uina-
na fatta ai lavoratori della ter
ra e un'aspirazione a una so-
cieta radicalmente nuova. Si 
estende cosi e si consolida uno 
dei processi di classe che han-
no contrassegnato la situazione 
italiana in questo dopoguerra. 

Nuovo e invece — e tra i 
fatti piu importanti di queste 
elezioni — lo spostamento di 
masse notevoli di coltivatori 
diretti verso di noi. Qui il tra-
vaso diretto di voti dalla DC 
a noi e stato piu marcato, sca-
valcando tutti i partiti inter-
medi. Nel.1960 noi fummo in-

'soddisfatti -del irisultato otte-
nuto fra i coltivatori diretti. 
Oggi osserviamo invece che il« 
« blocco rurale > di Bonomi ha 
subito un colpo: la crisi pro
fonda della politica e dell'or-
ganizzazione bonomiana si pa-
lesa anche sul terreno eletto
rale, si crea un terreno di in-
contro politico tra masse brac
ciantili e mezzadrili e masse 
di coltivatori diretti, e cio av
viene propno attorno at pro-
gramma del nostro partito. 

La soddisfazione per il ri
sultato ottenuto non deve na-
scondere ai nostri occhi — ha 
osservato Ingrao — il cammi-
no ancora da compiere. Anzi! 
Qui, nel nostro legame con le , 
masse contadine. infatti, toc-
chiamo un punto decisivo e vi-
tale per tutta la nostra pro-
spettiva: la costruzione di un 
sistema di alleanze della clas
se operaia, la formazione di 
un nuovn «blocco di potere » 
che porti alia vittoria la lotta 
per la democrazia e il socia-
lismo. 

Passando ad esaminare lo 
spostaniento a favore del par
tito comunista di forti gruppi 
dell'elettorato femminile, il 
relatore ha notato che esso 
viene attribuito dalla maggior 
parte degli organi di stampa 
alia caduta di vecchie pregiu-
diziali ideologiche e religiose. 
Cio e in parte vero ed e segno 
di una realta in cammino che 
si impone. Ma il processo ha 
radici piii profonde e si colle-
ga al posto nuovo che milioni 
di donne occupano oggi nella 
produzione, all'avanzata tra le 
donne di una coscienza libera 
e moderna, al ruolo che noi 
abbiamo svolto nella lotta per 
l'emancipazione femminile e 
per la trasformazione di tutta 
la societa. 

Per quanto r I guard a i cetl 
medi urbani, Ingrao ha messo 
in rilievo le punte altissime 
toccate in regioni ricche di ar-
ticolazioni sociali intermedin 
come l'Emilia, la Toscana e 
1'Umbria, e i 344 mila voti ot
tenuti a Roma. Cio significa 
che la nostra influenza nei ceti 
medi cittadini e solida, vasta 
e penetrante. Devono esseru 
rilevate, per6, anche le diffi-
colta incontrate in alcuni gran
di centri meridional:, come 
Napoli, Bari, Catania, ecce-
tera; e la forza limitata che 
abbiamo in troppe citta del 
Veneto e in molti centri della 
Lombardia. Non possiamo na-
sconderci, inoltre, i successi 
conseguiti sia dai liberali sia 
dai socialdemocratici tra i ceti 
medi urbani: in essi si espri
me largamente anche 1'insod-
disfa?ione e il rifiuto per la 
prepotenza dc; ma dobbiamo 
ri leva re che questo malcon-
tento, nel caso dei liberali. e 
stato convogliato verso una 
prospettiva apertamente con-
servatrice, e nel caso dei so
cialdemocratici verso posizioni 
di timido e ambiguo rifor
mismo. 

II 28 aprile ha dimostrato 
luttavia che nncho n n cyti 
medi cittadini non vi e stasi 
o stnbilirzozione, ma inqmctu-
dine, malcontento, travaglio; il 

gioco e aperto e la nostra po
litica per le citta dovra calar-
si sempre piu dai programmi 
all'azione. Dobbiamo allargare 
il nostro discorso verso i ceti 
medi urbani, perche la costru
zione di un nuovo « blocco di 
potere > abbia l'ampiezza e lu 
forza unitaria necessarie. 
* Conclusa questa parte di 
analisi dettagliata del voto del 
28 aprile, Ingrao ha affron-
tato il tema piii generale del 
suo significato politico e delle 
sue prospettive. 

Aliermaziom 

superficial'! 
Banale e superficial 6 l'af-

fermazione secondo cui il voto 
per il partito comunista e sta
to un voto di protesta. Un 
possente elemento di protesta 
certo vi e stato, come sempre 
quando si tratta del voto dato 
a un partito profondamente 
rinnovatore e rivoluzionario. 
Ma e una protesta che nasce 
da una coscienza moderna e 
avanzata, dalla consapevolez-
za dei nessi che collegano 
le diverse parti della socie
ta. Per questo lo spostamen
to del corpo elettorale a sini
stra e avvenuto soprattutto a 
nostro favore. II coltivatore 
diretto che per la prima volta 
vota per il PCI, abbandonan-
do la DC, comincia a intende-
re che il suo avvenire dipen-
de da modificazioni profonde 
nella politica e nell'ordina-
mento dello Stato. E' stata 
dunque una protesta che e il 
contrario dell'opposizione qua-
lunquistica a cui ha alluso con-
fusamente ed ambiguamente il 
compagno Nenni; e il contra
rio dello « stato emozionale > 
di cui si e parlato al Consi
glio nazionale dc. 

E' illusorio, sterile, strumen-
tale — ha proseguito Ingrao — 
dimenticare che il voto al PCI 
e un voto qualificato, conqui-
stato a un programma politico 
e a una prospettiva ideale, da
to a conclusione di una batta
glia in cui noi abbiamo pro-
posto un programma avanzato, 
concreto, chiaro. Noi abbiamo 
chiesto, innanzitutto, un voto 
per la pace, per la neutrality 
dell'Italia, per la liquidazione 
delle basi missilistiche stranie-
re, per una svolta nella poli
tica estera, respingendo ogni 
ambiguita. Abbiamo proposto 
un programma di riforme 
strutturali, che incidessero nei 
rapporti di • produzione e nel 
processo di accumulazione, che 
si inquadrassero in una poli
tica di conseguente program-
mazione democratica, che por-
tassero a una radicale trasfor
mazione democratica dell'ordi-
namento dello Stato. 

E non abbiamo nascosto che, 
in questo modo, noi vogliamo 
aprire al popolo italiano una 
via di avanzata democratica 
al socialismo: anzi, ne abbia
mo fatto un elemento caratte-
rizzante del voto per,noi. Ab
biamo posto al - centro delle 
nostre posizioni la battaglia 
per l'unita delle masse lavora-
trici, chiamando gli elettori a 
condannare le manovre di rot-
tura promosse dalla DC, ed a 
spingere per la costruzione di 
uno schieramento unitario, che 
vada da noi alle forze demo-
cratiche del movimento catto-
lico. 

Tutto cio dev'essere esatta-
mente valutato dalle forze de-
mocratiche. se vogliamo co-
gliere, tutti insieme, l'indica-
zione, l a maturazione e la for-
z» attuale c potenziale che il 
voto ha espresso. E deve es
sere ben compreso dai diri-
genti del PSI se vogliono usci-
re dal terreno delle recrimina-
zioni sterili. 

Giustamente alcuni compa-
gni della sinistra del PSI han-
no visto nella contraddizione 
tra il PSI che si spostava a 
destra e il Paese che si sposta
va a sinistra la ragione fonda
mentale del colpo d'arresto su
bito dal Partito socialista Ma 
a questa si puo aggiungere 
un'altra considerazione: ed e 
sul modo come i diversi par
titi hanno risposto alia grande 
esperienza compiuta negli ul-

' timi anni dai lavoratori ita-
liani con le grandi lotte riven-
dicative combattute e con la 
unita di azione. Da questa 
esperienza, per la maturazio
ne di coscienza che ne deriva-
va, per le conquiste che si 
strappavano, per i problerni 
di ordine strutturale e statale 
in cui ci si veniva a scontra-
re, e scaturita sempre piu for
te l'aspirazione a una unita a 
livello politico, che consentis-
se battaglie e conquiste non 
solo di benessere, ma anche di 
liberta, di pace, di potere. 
. T^ posizione dei dirigenti 
autonomisti del PSI non solo 
non rispondeva a questa esi-
genza, ma addirittura rappre
senta va un passo indietro. e 
metteva in forse persino le po
sizioni di potere conquistate 
dalle sinistre, proprio mentre 
nel Paese s'affermava l'esigen-
za di allargare l'unita demo
cratica e mentre al vertice del
la Chiesa risuonavano accents 
nuovi circa il dialoco con i] 
mondo comunista. I! PSI si 
mostrava cosi incapace di da
re espressione propno alia 
spinta piii forte delle masse e 
•sul punto essenziale per mar-
ciare verso conquiste p:ii nvan-
7a te. 
sa lanciata dal Congresso Jl 
Napoli? E quale rilancio «mo-
rale > puo essere compiuto in 
nrme di una politica che t 
di rifiuto alia conippt'i7iono e 

!1 nostro partito ha saputo 
invece rispondero a questa esi-
genza e se tanti cattolici han
no spostato verso di noi II loro 

'voto cio 6 stato anche per la 
prospettiva unitaria, avanzata, 
coerente che siamo riusciti ad 
indicare. Salutiamo questi la
voratori cattolici che hanno 
dimostrato fiducia in noi e nei 

'"nostri programmi e riaffer-
miamo che, lottando con noi e 
al nostro fianco, essi trove-, 

' ranno pieno rispetto della loro 
liberta di coscienza. Da que-. 
sto incontro ricaviamo nuovo 
impulso per lavorare a un'uni-
ta che porti comunisti, socia
list! e cattolici a costruire in
sieme una societa nuova. '* -

Affrontando quindi - piu da 
vicino le prospettive immedia
te Ingrao ha affermato che la 
avanzata comunista e il fattore 
principale che - determina 10 
spostamento a * sinistra della 
situazione politica - italiana. 

I partiti che si collocano 
-alia sinistra - della DC salgo-
>no dal 42,8% del 1958 al 
46,6% del 1963, raggiungendo 
una presenza in Parlamento 
che non e mai esistita in Ita
lia, nemmeno nel 1946. Nell'ar-
co dei partiti di sinistra, comu
nisti e socialisti superano il ' 
39% dei voti, raggiungendo 
praticamente la forza che ave
vano nel 1946. quando eranu 
partiti di governo, non esiste-
va la scissione sindacale e pro
fondamente diversa era tutta 
la situazione , dell'Occiden'te 
europeo. . i v . »»< t 

Non vogliamo fare somme 
meccaniche di voti, ne nascon-
derci le diversita di posizioni 
che esistono oggi tra PCI e 
PSI. Resta pero il fatto che il 
40% circa degli italiani vota 
oggi per partiti di orientamen-
to classista, che propongono 
un programma immediato di 
profonde riforme strutturali f 
e si pongono come obiettivo 
la costruzione di una societa 
socialista. E questo voto viene 
dopo 15 anni di massiccia re-
staurazione capitalistica e dopo 
•5 anni di congiuntura econo-
mica favorevole; e viene a con
clusione di una battaglia elet
torale nella quale tutti eli stru-
menti del governo e del sotto-
governo sono stati adoperati 
per influenzare il voto. 

Chiedendosi come i gruppi 
dirigenti delle classi al pote
re hanno reagito e reagiscono 
alia • spinta a sinistra espres-
sa dal voto, il - relatore ha 
denunciato il carattere di in-
trigo indecente che la discus-
sione sulle formule governa-
tive sta assumendo, prescin-
dendo totalmente dalla con-
creta politica che si vuole fare 
e dalle soluzioni positive che 
si intende dare ai problerni del 
Paese. L'unica cosa concreta 
che emerge e una nostalgia 
frenetica della crociata anti-
comunista, Fappello disperato 
a ritorni sanfedisti e al terro-
rismo • ideologico, il tentativo 
di scavare nuove trincee. la 
bronzea riaffermazione dello 
atlantismo piii chiuso. 

Si dimentica cosi che le cro-
ciate anticomuniste sono sta
te gia lungamente sperimen-
tate e che non ci hanno fer-
niato. E - quando si ' chiama ' 
a capro espiatorio Tultima 
Enciclica o Tincontro con 
Agiubei, si dimentica che que
sti atti nascono dall'insucces-« 
so palmare di tutta la politi
ca passata verso il mondo co
munista e dalla consapevolez-
za degli abissi che puo aprire 
all'umanita la continuazione 
della crociata e della corsa 
al riarmo. 

Non solo. Quando, sulla ba
se dei risultati elettorali, si in-
voca dalla Chiesa il rilancio 
del sanfedismo e il ritorno alia 
crociata, si confessa la stru-
mentalizzazione che si vuol 
fare dell'azione della Chiesa 
cattolica. Non spetta a noi di 
valutare quanto questi appelli 
si concilino con una ispirazio-
ne e con una vocazione reli-
giosa. A noi basta sottolineare 
la meschinita, ^ l'angustia di 
una classe dirigente che non 
sa guardare al di la del suo 
naso e anche nella Chiesa cat
tolica vede solo uno strumento 
per salvare le posizioni di po
tere di un partito, di una ca
sta, di una fazione. 

E' anche questo un segno 
della stretta a cui si trova la 
vecchia classe dirigente e di 
quale sia la sua incapacity di 
dare ampiezza e respiro idea
le alia sua azione. 

La poverta ideale e politi-, 
ca e l a crisi di tutta una stra
tegia sono ' emerse • del resto ' 
palesemente nella relazione 
dell'on. Moro al Consiglio na-" 
zionale dc. Egli ha riconosciu-
to la sconfitta ma non e stato 
in grado di indicare una sola' 
soluzione positiva — fosse sul 
terreno economico o sociale, 
dell'ordinamento statale o 
nella politica estera — ai pro
blem] sollevati dal voto po-
polare. Ha detto due cose so
le: governo di centro-sinistra 
e anticomunismo. anzi gover
no di centro-sinistra per l'an-
ticomunismo, per isolare i co
munisti. Ma questo anticomu
nismo, eretto a bandiera e a 
ragione del centro-sinistra, 
non soltanto va contro l'indi-
cazione elettorale, ma e un 
programma puramente nega-
tivo, di lotta contro otto mi
lioni di italiani, la parte piii 
attiva e avanzata delle masse 
lavoratrici. - = 

Agli operai ?che chiedonu 
benessere, liberta e potere. ai 
contadinj che sono scossi dnl-
la crisi nelle campagne, al 
ceto medio che sente il peso 
di una societa raotica. sn/uili-
brata e disumana, alle for/e 
della culturn che levano IA to
re critica agli ordlnamenti at-
tuali, Moro sa propone sol
tanto una rtepertura della 
frattnra del corpo na?ici:ale. 
Dove e finita la slida orgi>Kli> 
che riescc a deiinirsi solo 
sulla base di un <r.o»? 

L'on. Sa«"»j»at e stato pni 
arcorto ed hn to.itato di d:ue 
a lame indica/.bnj program-

matiche. Ma si tratta pur-
troppo di puri nonii: la casa, 
la scuola, la sanitii, le pensio-. 
ni, uv-programmazione, dietro 
ai quali possono stare politi-
che assal;diverse. Dalle paro
le di Safagat • si intravvede 
gia rabbahdono o la messa in 
mora? della-rivendicazione dj 
rifoime di struttura, la volon
ta di contenere 1 aumento dei 
salaii, lo svuotarriento persi
no della politica di progiam-
mazione delineata, sia pure 
in modo contraddittorio, da 
La Malfa. Saragatp propone 
una politica di classica con-
servazione borghese con quel 
tanto di « socialita » paterna-
listica indispensabile dove 

- esjste • un - forte movimento 
operaio e popplare. Ed egli 

1 inj$gra tale - ripiegamento a 
destra con un vistoso rilan- < 
cio deH'anticomunismo in po
litica estera. e interna. E' un , 

? anticomunismo — che > puzza 
, molto di strumentalismo e non * 
ci - meraviglieremmo se tra 
qiialche mese egli tornera ad, 
invocare appoggi e • consensi 
nostri, come gia fece ai tern-' 
pi dell'elezione del Presiden-
te della Repubblica. L'anii-
comunismo di Saragat ha, rii-
fatti, un obiettivo che va ol
tre di noi, essendo diretto a 
colpire al cuoie il PSI. Que
sto e il senso della linea che 
egli propone ^ oggi, d'intesa 
con la destra' dc: scavalcare , 
e liquidare la sinistra denio-
cristiana, e piii ancora ridii'-
re il PSI a immagine e somi-
glianza del suo partito, e cioe 
spezzarlo, sfasciarlo, con il ri-

^chiamo • della partecipazione 
governativa pagata al prezzo 
deU'anticomunismo. 

II vero e solo punto sul qua
le saragattiani e dorotei (e 
forse anche Moro) sembrano 
essersi sinora messi d'accor'Jo 
e quello di far pagare al PSI 
le spese della sconfitta e della' 
crisi attuale della DC, chia-
mandolo alia parte di dona-
tore di sangue e pretenden-
done la resa a discrezione sul 
terreno programmatico e idea
le e sulla vitale questione del- , 
l'unita di classe. La manovra 
e grossolana e una parte del
la stessa maggioranza del PSI 
sembra avvertirlo. Ma l'insi-
dia non e da sottovalutare, 
anche perche nessuna , rispo
sta a questo sfacciato tenta
tivo di « saragattizzazione * 
del PSI e venuta dal compa
gno Nenni e nemmeno dal 
documento del CC del PSI. 

Si possono battere 

le manovre d.c. 
Noi riteniamo che esistano 

oggi le condizioni per battere 
le manovre dirette a salvare 
il gruppo dirigente d.c. dalle 
difficolta attuali e ad eludere 
i cambiamenti di fondo richie-
sti dal voto popolare: a patto, 
pero, che la sinistra operaia 
e tutto il movimento popolare 
non stiano fermi, ma agiscano 
con decisione e slancio. II 
compagno . Nenni ha ricono-
sciuto il sommovimento elet
torale, ma poi si contraddice 
sostenendo che la situazione -
e quella di > prima. • La < situa-, 
zione politica e invece nuo- [ 
va, non solo in Parlamento, 
ma nel Paese. Ed e questo i l ' 
punto ' debole ' dell'alleanza i 
saragattiano-dorotea; qui e la 

r contraddizione di fondo della ' 
' posizione di Moro, che non e 
in grado di dare una rispo- -
sta a questo stato nuovo del ' 
Paese e alle stesse masse de-
mpcristiane e alle organizza
zioni cattoliche, in cui deter
minate rivendicazioni e spm-
te unitarie si sono affermate 
e sono in cammino. Questo e 
il punto su cui dobbiamo far 
leva per raggiungere l'obiet- -
tivo generale di una svolta a 
sinistra nei programmi e nel
la maggioranza di governo. ~ 
' I l ' primo tema su cui met-. 
tiamo l'accento e - appunto , 
quello del rinnovamento dei 
programmi di governo. Lo 
stesso programma di governo 

' presentato nel marzo 1962 e 
/ oggi inadeguato e superato; e 
su cio anche i compagni socia
listi sembrano oggi convenire 
quando dicono che occorrono 
soluzioni piii avanzate ed or-
ganiche. 
• • Al centro del rinnovamento 
programmatico , collochiamo 
una revisione della politica 
estera. per la quale si aprono 
possibility e prospettive nuo
ve. L'ltalia non pud rimanere 
assente dalle grandi question! 
del momento, quali l'azione 
per il disarmo atomico, il r i - ' 
lancio del negoziato tra Est 
ed Ovest, il patto di non ag-
gressione tra Nato e Paesi del 
Patto di Varsavia. Ne posso
no restarvi indifferent} le for
ze cattoliche che si richiama-
no ai recenti documenti pon-
tifici. 
<• Chiediamo che l'ltalia pren-

da un'iniziativa pubblica per 
la crea zione di una fascia li-
satomizzata nel cuore dell'Eu-
ropa (cui si dichiarano favo
revoli il ministro degli esteri 
belga. Spaak, i laburisti in-
giesi. esponenti di governi 
norvegese e danese). Quest.i 
iniziativa dovrebbe essere il 
punto di partenza e il centro 
di una linea, che si esprima 
nel ntiro dell'adesione data 
all'armamento atomico muUi-
laterale della NATO, in una 
loita fc-rma contro la prolife- _ 
razione delle armj nucleari, m ' 
un negoziato che porti alia li
quidazione di tutte le • basi 
missilistiche straniere in - Ita
lia, e in un atteggiamento nuo-

"vo della delegazione italiana 
ali' ONU circa . !e trattative 
per i| disarmo generale. Rite
niamo essenziale inoltre una 
revibior.e sostaii7iale degli im- < 
pegnj e dei trsttat! europcisti-' 

ci, ' che rappresentano uno 
sbarramento a u n a coilaboru-
zione econoraica europea e 
mondiale " e • compromettono 
l'ltalia nella politica reazio-
naria del blocco franco-tede-
sco. Chiediamo un'azione di-
retta a isolare il regime fran-
chista e a combattere tutti i ' 
focolai di fascismo, di revan- * 
scismo tedesco e di coloniali-
smo. Chiediamo che si ricono-
scano le realta irreversibili 
rappresentate dalla Repubbli
ca popolare . cinese e dal
la RDT. a * *• -A 

Altro ' elemento caratteriz-
zante di un rinnovamento pro
grammatico — ha • detto In
grao — e per noi l'avvio d i , 

. una programmazione - demo-' 
cratica," articolata regional-
mente. Abbiamo preclsato al < 
X Congresso e successivamen-
te quali sono per noi i metodi' 
e gli obiettivi generali di una 
programmazione economica 
oggi: obiettivi non solo di svi
luppo economico generale e di 

, piena occupazione, ma anche 
•di elevamento delle condizioni 
di vita delle masse, di eman-
cipazione delle forze del Ia
voro. 

Qui vogliamo aggiungere 
due considerazioni. La prima: 
non si da l'avvio a una pro
grammazione, che rappresenti 
una svolta al processo di e-
spansione monopolistica, se 
non * si compiono alcune co-' 
raggiose scelte politiche; ad 
esempio, se non si agisce per 
arrestare l'emorragia della 
emigrazione dalle campagne, 
operando un massiccio trasfe
rimento di < investimenti che 
esalti l'azienda contadina, po-
tenzi la cooperazione agricola, 
le fornisca di strutture 'di 
mercato, e che non solo modi-
fichi l'aspetto fondiario, ma 
crei nuove condizioni di vita 
al lavoratore della terra. 

*• Cio e ' essenziale non solo 
per le masse contadine ma 
per la salvezza del Mezzo
giorno, per la lotta contro il 
carovita e quindi per i con-
sumatori della citta. Percio 
poniamo a base della program
mazione la richiesta di una 
riforma agiaria generale. 

Alio stesso modo, non si de
termina una nuova gerarchia 
dei consumi — che metta al 
primo posto i grandi servizi 
collettivi quali la casa, la 
scuola, la sanita, i trasporti — 
se non si colpiscono le forme 
di accumulazione e di rendita 
che orientano verso altri sboc-
chi la ricchezza nazionale. 

E qui viene la seconda con
siderazione che riguarda i mo
di e gli strumenti per mettere 
effettivamente nelle mani del
la collettivita le leve fonda
mentali del processo econo
mico. Non si puo giungere a 
un servizio sanitario naziona
le gratuito se non si naziona-
lizza l'industria farmaceutica 
di base. Non si stronra il mo
nopolio delle are e edificabili, 
se non si giunge a costituire 
una proprieta pubblica del 

• suolo urbano, che e cosa assai 
diversa dal togliere la casa al 

, privato cittadino, e che e anzi 
oggi il solo modo di assicura-
re una casa a basso prezzo a 
milioni di italiani che non la 
hanno. 

Agricoltura, pensioni, case, 
sanita, scuola, non sono per-

> cio per noi puri nomi come 
per Saragat. Sono questioni 
che devono trovare sbocco in 
riforme strutturali, le quali si 
chiamano: liquidazione della 
mezzadria e dei patti abnor-
mi, Enti di sviluppo dipen-
denti dalle Regioni, riforma 
della - Federconsorzi, nuova 
legge urbanistica, nazionaliz-
zazione dell'industria farma-

\ ceutica di base, riforma del si-
t sterna di istruzione professio
n a l . - ' - ' . 

Sono obiettivi non massima-
listici, ma necessari, e tanto 

' piii urgenti se non si vuole che 
il mutamento della congiuntu
ra economica sia rovesciato 
sulle spalle dei lavoratori, co
me gia oggi si chiede, se non 
si vuole resta re imprigionati 
nel vecchio dilemma reaziona-
rio di una scelta fra diminu-
zione degli investimenti e di-
minuzione dei consumi popo-
lari. 

Occorre battere la tesi rea-
zionaria che pretende di com
battere il carovita bloccando i 
salari, e cioe condannando i 
lavoratori a restare fermi alio 
stato attuale. Si combatte il 
carovita intervenendo sulle 
fonti di accumulazione, sulle 
scelte dei consumi e promuo-
vendo tutti gli interventi che 
elevan'o il salario reale. Anche 
per questo diviene oggi ancor 
piii necessaria una politica di 
programmazione.'- • 

- A questi nuovi compiti che si 
pongono alio Stato, colleghia-
mo le riforme necessarie degli 
ordinamenti politici. Innanzi
tutto le Regioni, che non pos
sono essere <graduate» ne su
bordinate a incostituzionali ri-
catti politici. - Combatteremo 
non solo perche. si facciano 
ma anche perche esse abbia-
no tutti i poteri indicati dalla 
Costituzione. Chiediamo una 
espansione dei poteri di inter-
vento e di controllo del Par
lamento. La riforma - demo
cratica delle leggi d; Pubbli
ca sicurezza e deU'arcaico si
stema giudiziario deve essere 
un aspetto del mutato rappor-
to tra Stato .e cittadini. Ri-
proponiamo la questione del-
l'abolizione della censu-a am-
ministrativa per garantire la 
libera espressione dell'.irte e 
della cultura. Consider\amo 
essenziale la tutela e la ga-
ranzia della liberta nei luo-
ghi di Iavoro. ' 

Anche . a questo proposito. 
pero, non bastano affermazio-
ni di indirizzo politico gene
rale. Occorrono precise misu-
re legislative, quali il pnssag-
gio della gestione del "ollo-
camento sotto il controllo dei 
sindacati, una riduzione pro-

1 gressiva dell'orario di Iavoro, 

il-' 1 t ' . . , . i l . I " ' ' M i l . ' ^ ' > 

la giusta causa nei licenzia-
jnenti, la revisione delle lyg-, 

?! sull'apprendistato e sull'in-
ortunistica. ' Chiediamo cioe' 

un'azione di governo che in-
tervenga in modo attivo nella 
promozione e nella conquista 
di una nuova condizione ope
raia e di un nuovo potere ope
raio nei luoghi di Iavoro. 

E* questo un programma. 
col quale riteniamo di dare 
espressione politica a esiger.-
ze e rivendicazioni maturate ; 
unitariamente nel vivo delle 
lotte di questi anni da tutto 
il movimento dei lavoratori e 
dal movimento ' democratico j 
italiano. Su questi temi SVJ-
lupperemo la discussiore e il 
confronto con le altre forze 
politiche in un dibattito che 
non puo essere limitato illei-
aule parlamentari, ne esaurir-
si al momento della .forma
zione del nuovo governo. 

>-Indicare queste linee per 
un'azione di governo significa 
necessariamente aff rontare la ' 
questione delle forze che deb-
bono dare sviluppo ed attua-
zione a un tale programma. 
Qui si colloca l'affermazione 
di Togliatti sulla esigenza di 
un ingresso delle forze che se-
guono il nostro partito nel 
campo . governativo: esigenza 
che riteniamo matura ed attua
le, la cui soddisfazione e ele
mento indispensabile di una 
svolta a sinistra e di un nuovo 
corso politico. 

Una nuova 

politica 
Non vi e in cio alcuna con

traddizione con le critiche da 
noi rivolte ai socialisti, come 
ha sostenuto Nenni: poirbe 
noi non abbiamo critbato il 
principio in se della parteci
pazione del PSI a una maggio
ranza od a un governo. La 
questione non e di andare o 
non andare al governo, ma di 
come ci si v a . e ' c o n ^uale 
politica e con quali forze ed 
a quale prezzo. E quando pro-
spettiamo l'esigenza di una 
nostra presenza.nel campo go
vernativo lo facciamo, appun
to, in rapporto alia rivendica-
zione e all'affermazione di una 
determinata politica,. che al-
lontani dal Paese la minaccia 
atomica, avvii < una program
mazione democratica, costrui-
sca una democrazia nuova e 
dia un posto nuovo alle clas
si lavoratrici nella direzione 
dello Stato. 

E* questa politica che ' ri-
chiede il contributo no6tro e 
la ricerca di una intesa con 
noi: contributo di idee e ini-
ziative, e contributo di forza 
organizzata, per la lotta acu
ta ed anche drammatica che 
si richiede • per realizzarla. 
Nella misura in cui questa po
litica avanzera nel Paese — 
come sta avanzando — la no
stra partecipazione all'elabo-
razione e all'attuazione di un 
programma di governo si im-
porra, anche se forti sono le 
resistenze conservatrici da su-
perare e se il processo poli
tico che deve portare a que
sto sbocco assumera forme 
complesse. • >'\ • • < 
• • II nostro discorso deve rivol-
gersi direttamente al mondo 
cattolico e al movimento poli
tico dei cattolici. Esso non in-
veste soltanto le contingenze 
parlamentari immediate, ma 
abbraccia tutta una prospetti
va. Noi abbiamo proposto un 
incontro con il movimento cat
tolico che part a dalla - reci-
proca autonomia e che realiz-
zi una trasformazione delle 
strutture del Paese, trasfor
mazione che mantenga quella 
autonomia e non riduca, ma 
anzi potenzi l'articolazione de
mocratica della societa, con-
sentendo a tutti i moviment! 
(anche al movimento religio-
6o) di recare il propno con
tributo alio sviluppo della 
persona umana e all'afferma
zione di quei valori r di cui 
l'attuale ordinamento capita
listico sta facendo scempio. II 
seme che abbiamo gettato sta 
cominciando • a dare i suoi 
frutti. con grande rabbia dei 
conservatori. L'anticomunismo 
rinnovato dell'on. Moro non 
frena il nostro discorso; anzi 
le sue proclamazioni antico
muniste sono tanto piu ango-
sciate e drammatiche in quan
to Ton. Moro avverte che il 
nostro discorso ha una presa 
e un'incidenza crescenti. 

Su questo tema la sinistra 
dc. e chiamata a riflettere se-
riamente, specialmente oggi 
che > essa si vede scavalcata 
A destra da Saragat. L'on. Do-
nat ' Cattin, ha toccato un 
punto decisivo, quando ha det
to che la DC e il movimento 
cattolico non possono rinun-
ciare a una politica di rifor
me di struttura. Ma tale poli
tica non pud conciliarei o an
che soltanto coesistere con 
l'anticomunismo, come ha be
ne affermato il compagno San-
ti. La scelta, per faticosa che 
sia, si impone: se Ia sinistra 
dc. non vuole essere ridotta a 
funzione di debole e passiva 
copertura a una politica di pa-
ternalismo borghese, se non 
vuole rinunciare a una ispira-
zione rinnovatrice, essa deve , 
arrivare a trovare il contatto 
con il nostro movimento. 

Ma questo discorso diretto, 
al movimento cattolico — ha 
proseguito Ingrao — non atte- _ 
nua in alcun modo per noi il 
valore della nostra azione uni
taria verso il PSI, che resta 
un cardine della nostra poli
tica. Si tratta anzi di due 
aspetti strettamentc connessi. 
Siamo non soltanto disposti, 
ma profondan.ente interessn-
ti alia dlscussiuue circa le 

prospettive dell'unita operaia, 
di-cui hanno parlato Nenni e 
De Martino. Da tempo atten-
diahio che i compagni sociali
sti ' autonomisti entrino nel , 
merito della prospettiva d i ' 
avanzata democratica al socia
lismo, che noi siamo venuti 
tracciando e abbiamo ancora 
precisato al X Congresso. Sino
ra questo non e avvenuto. La 

fi>ola critica concreta che fi
nora ci e stata mossa non ri-
guarda questa via di avanza-
tr., ma la nostra posizione ver
so i Paesi socialisti. • <>^t i > i 

E noi siamo pronti anche a 
un esame comune delle espe-
rienze compiute e dei proble
rni che oggi si presentano la 
dove la rivoluzione proletaria 
ha vinto. Abbiamo dimostrato 
che i stiamo • nel : movimento 
comunista internazionale in 
piena indipendenza con uno 
sforzo di presenza viva, ori-

1 ginale, combattiva. Ma altra 
cosa sarebbe se, con quella 
critica, si volessero mettere 
sotto accusa i legami di soli-
darieta con i Paesi socialisti, 
legami che sono una cosa sola 
con la nostra dottnna, con 
una visione internazionale del-
ln lotta di classe e degli al-
lc-ati mondiali della classe 
operaia italiana, con la stes
sa tradizione internazionalista 
del •movimento socialista ita
liano. Chiedeie la rottura di 
tale • tradizione equivale a 
chiedere un suicidio politico, 
e proprio nel momento in cui 
persino al vertice della Chie
sa cattolica risuonano accenti 
nuovi circa i rapporti con i 

'Paesi socialisti.;£-
Ingrao ha quindi affrontato 

gli ultimi due punti della sua 
relazione: l'iniziativa nostra e 
lo stato del Partito. II dibat
tito sui programmi e sulle pro
spettive — egli ha detto — 
deve intrecciarsi all'iniziativa 
unitaria sui temi piii urgenti 
e sui nodi essenziali. Le nostre 
organizzazioni devono proiet-
tarsi subito aU'esterno. Oltre 
al contributo dei nostri mili-
tanti alle lotte rivendicative, 
dobbiamo 'rilanciare l'azione 
per la pace, ricordando che 
nei prossimi giorni si tsrra la 
fonferenza atlantica -di Otta
wa, e riprendere l'azione re-

• gionalistica. * ^ 
1 > La battaglia per la program
mazione deve trovare la sua 
sostanza nelle iniziative con
crete e nei movimenti unitari, 
che si sviluppano sui diversi 
temi, e innanzitutto su quelli 
della riforma agraria e della 
sanita e previdenza, che stan-

> no acquistando carattere 
esplosivo. Un rilievo partico-
lare deve assumere la nostra 
iniziativa nelle tre Regioni 
c rosse >, partendo dalle posi
zioni conquistate per rilancia
re e rendere sempre piii con
creta la nostra proposta di 
nuove maggioranze unitarie. 

Ed e nel corso di questi mo-
menti e movimenti che dob
biamo contribute al rafforza-
mento e all'estensione della 
rete delle organizzazioni uni
tarie e di classe. Sappiamo 
difatti che la forza elettorale 
e * parlamentare e solo una 
parte della forza politica, ed 
e operante in quanto e soste-
nuta da un tessuto democra
tico continuamente presente. 
• Cio che soprattutto deve es

sere pienamente compreso e 
che non si vince la lotta sul 
terreno del capitalismo di sta
to e delle riforme strutturali, 
se non si accrescono le capa
city di intervento creativo ed 
operativo delle masse popo-
lari a tutti i livelli, Non si fa 
la nuova politica agraria che 
proponiamo se non si raffor-
zano non soltanto gli strumen
ti di lotta ' rivendicativa, ma 
anche l'organizzazione econo
mica dei contadini. Non si 
tratta percio di creare soltan
to strumenti di pressione po
litica e propagandistica, ma di 
accrescere in modo vigoroso la 
partecipazione attiva. creati* 
va, organizzata delle masse po-
polari in tutta la vita sociale 
e politica. Ed e questo un 
aspetto essenziale della nuova 
democrazia per cui combat-
tiamo. • 

Inline, la questione del Par
tito, per il quale poniamo con 
molta forza l'obiettivo del suo 
rafforzamento e rinnovamen
to. I compiti nostri e la stessa 
espansione della nostra in
fluenza richiedono uno svilup
po politico, numenco e orga-
nizzativo del partito. L'espan-
sione elettorale ha mutato in 
tutte le regioni il rapporto nu-
merico tra iscritti ed elettori: 
in molte regioni siamo a un 
rapporto di 1 a 10 ed e evidente 
che non potremo trasformare 
questo consenso elettorale in 
partecipazione *" attiva - delle 
masse alia nostra battaglia se 
non facciamo compiere un vero 
e proprio balzo al numero d i ' 
iscritti al partito. La campa-
gna per il tesseramento e il 
reclutamento acquista quindi t 
un grande rilievo politico. Non ' 
si tratta di utilizzare piu o 
meno bene le condizioni fa
vorevoli create dalla vittoria; 
si tratta di una necessita per 
portare avanti la nostra po
litica. 
• Ingrao si e poi soffermato 
sulle questioni che si pongono 
al partito per cio che concerne 
le donne e i giovani, sottoli-
neando la necessita di intensi-
ficare la battaglia per l'eman
cipazione femminile da una 
parte, e l'azione politica della 
FGCI, daH'altra, tra la gioven-
tii italiana. 

La conclusione e stata dedi-
cata ai problerni del rafforza
mento e del rinnovamento del 

'partito. La soluzione di que
sti problerni. collegata all'ini
ziativa politica • generale nel 
Paese, dovra consentirci di 
portare avanti con sempre 
maggiore larghezza ed efneacia 
la nostra battaglia. , 

; 3 
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Lotta unitaria 
La giornata di lotta di centodiecimila edili 

e braccianti, avra il suo rrjomento culminan-
te nella grande manifestazione unitaria di 
piazza S. Giovanni.'Alle 14, il segretario na-
zionale della FILLEA-CGII., compagno Elio 
Capodaglio, e il segretario della FENEAL-
UIL, Luciano Ruffino, pafleranno ai lavora-
tori . Altr i comizi saranno tenuti a mezzo-
giorno a Colleferro (Paolo Di Giacomo), a 
Pomezia (Lorenzo Mossi), a Ostia Lido (Ce-
lestino Lucarelli) e a Nettuno (Egisto Trevi-
siol).' Inoltre,' assemblee e comizi dei ibrac
cianti avranno luogo a Cinque Archi (Salta-
relli), Martella (Velletri), Mercatoce (Santoli-
ni), Velletri (Compagnucci), Acquapalumba 
(Cioccari-Feretti), Pavona (Mossi-Mollica), 
Marino (Bellini-Pizzotto), Fontana di Sala (Vi
cini), Frattocchie (Bellini), Piani (Mollica-De 
Angelis), Ariccia (Mollica-Pizzotto), Cave 
(Orecchi) e Genazzano (Marroni). 

II figlio del vigile nella casa dell'omicida 

11 figlio del Vigile assassinate (a sinistra) nella casa del sospetto assassino con la zia e lo zio del ricercato 

Oggi S. Giovanni 
tut ta degli edili 

p r o b l e m j ; edili e case 

Lunga corsa 
degli affitti 

Costruttori di case e nello stesao tempo eenza 
tetto. Quanti del settantamila edili, che oggi seen* 
dono in aciopero per difendere il salario dal « ta-
glio » deciso dagli industrial!, gono stretti tra l'in> 

cudine e il marlello del dram ma drlla casa? Force, qncsla e la 
rnntraddizione piu stridentc della Homa degli « anni scssanla ». 
A -San Basilio, al villaggin Breda, a Cinecitta e — proprio 
l'altro ieri — al Tuscolano, centinaia di famiglie hanno occu-
pato inlere palazzine appena 
finite, nta ancora in attesa di 
essere assegnalc. Le dnnne 
che hanno scalato le fin est re, 
e si sono arrampicate lungo le 
tubature dcll'acqua per pene-
irare negli appariamenii che 
nessun banJo di concorso «i 
era dimostrato in grado di as-
sicurare loro, sono — per 
nna buona met a — mogli di 
operai edili. I bambini, che 
in quest! giorni dormono nei 
giarigli improwisatt sui pavi-
nienti ancora umidi e odoro-
«i di calcina. sono in gran 
parte figli di edili. E sono fa
miglie di edili quelle che po-
polano borghetto Prenestino, 
borghetto Latino c le decine 
di borgatc naie come funghi 
sui tcrreni dellWgro. Molli ri-
m an gono ad abitare nei lorn 
paesetli: non tcntano neppure 
di ccrcarc una casa a Roma, 
perche sanno che e impossi-
bilr, sia pure in un'epoca di 
« miracoli», pagare 30 mila 
lire di afntto riscuotendo 50-
60 mila lire nella busta-paga. 
E CO.M diventa un passaggio 
nbbligato il calvario quolidia-
no dei trasporti. 

I-* *latistiche dicono che 
nello scorso marzo le spese 
per gli affitti erano 65 volte 
piu ele\ate che nei 1938, ri-
spetio alle 60 \oItc di nn an
no fa. Se I'aumcnto e scn«i-
bile, non e tale tmta\ia da da
re nn'idea della rralta con la 
quale si scontra chi \ a a cer-
care nn appartamento. Non e 
qui il caso di tornare sui di-
scutibili sislrmi ancora in au-
ge nelle indagini statistichr. 
Non e'e bisogno di ri\olgersi 
airistat per sapere che e in 
corso anche a Roma un'on-
data di aumenti dclle pigioni. 
I sistemi usati dai piu poten-
ti padroni di casa sono i pin 
diversi, Teffetto che si cerca 
di conseguire e identico. I<a 
Societi cattolica di a««icnraiio-
ne, per esempio, proprietaria 

il partito 
Assemblee 

•almelalna (via Scarpanto n. 
47). ore 20, assemblea: Garbatel-
Ja. ore 17. assembles pensionati 
(Morfia). . 

Commissione 
provincio 

Domanl alle ore 9.30. in Fede-
razinne. * convocata la riunione 
della commissione provincia 

Propaganda 
Le sezioni sono pregate di in-

viare un compagno in Federazio-
ne per ritirare importante mate-
nale per la campkcna proscliti-
inw e tesseramento. 

« Viva Cuba » 
Ofgi. alle ore 18. nella sezione 

Trionfale avri luogo, orfanizxato 
dalla aezione Baldulna e dal cir-
colo della FGC di Trionfale avra 
luogo un dibattito sui tern a: dl 
PCI. I'URSS. i paeei socialisti ed 
il terzo mondo ». Al termine vcr-
ra proiettato il film «Viva Cuba» 

Convocazioni 
Frdrrazlanl. ore 19, comitato 

della zona ccntro. 
rrieratlonr, ore 19. riunione 

ratponsabill propaganda c cultu-
rill par clnuiatlva Comunlsta». 

di migliaia di appartamenli, 
ha a\rvertito i suoi inqtiilini 
(proprio il giorno dopo le ele-
zioni politiche) che, se vo-
gliono rinnovare il contralto 
di amtto, debbono prepararsi 
ad un aumento del 15%. 
L'INPADAI, diretto da Togni, 
non e stato da meno. Fin qui, 
si tratta di fatti n ufficiali 9, 
facilmente accertabili. Ma co
me controllare gli aumenti ri-
chiesti al di fuori dei contrat-
ti? Nei registri del Tribunale, 
i canoni sono una cosa, per gli 
inquilini un'altra: si adatta-
no a pagare gli esosi « fuori-
busta o, o vengono cacciati. 

A prima vista, seinbra im-
possibile spezzare la mnstnto-
sa spirale del rincaro. Sembra 
che non rimanga altro che pic-
garsi a una fatalita che sfugge 
a ogni controllo e a ogni prov 
\edimento. Eppure, la lotta 
degli edili insegna che e possi-
bile non solo dare battaglia. 
ma anche vincere. 

L'associazione dei costrut
tori. in questi giorni, isolata 
nella sua mossa di aperta pro-
vocazione, sta stampando co-
mnnicati su comunicati, uno 
piu lamentoso delTaltro, nei 
tcntativo di dimostrare non di-
ciamo le condisioni di diftico!-
ta. ma addirittura lo stato di 
indigenza dei «baroni della 
edilizia«. Come se i guada-
gni della spcculazione sulle 
aree (decine e decine di mi-
lianli ogni anno) e degli ap
pall i walla Fjumicino* si fos-
sern perdtiti ehissa dove! 

Si, e vero, sono aumentate 
le cosiddette spese del perso

nate, perche gl i . edili hanno 
strappato, in nn anno, il 30 
per cento di aumento. Ma chi 
non sa che negli ultimi dieci 
anni la produuiviti e irnnrn-
tata nei cantieri di piu 11 del 
cento per cento? Gli operai — 
con la lotta. perche nessnno 
ha rrgalato niente — si sono 
ripresi un poco di qnello chr. 
non da oggi, spetta«a loro. E 
col nuovo contralto rerche-
ranno di Mrappare ancora di 
piu. perche sanno quanto frut-
la il loro sudore, trasfnrmato 
in case da vendere e da affit-
ure. • -

ET dunque il momenta della 
lotta, sn lotto il front*, alia 
specnlazione immobiliare. Mo
rn, negli oltimi giomi della 
campagna elettorale, si e pce-
ocenpato solo di rassienrare 
la gro^sa propriela edilizia: il 
snolo nrl>ano. ha deito, non 
sara * nazinnaliczato *. Ed ha 
sconfessato il proKetto di leg-
ge tirbani«lira del minium 
Sullo. Non e'e da stnpirsi dnn-
que. se ora i costmllori si sen-
tono in grado di tentarc la pro-
\ocazione. 

Saragat senpre inianto che 
occorrono case. Si, occormno 
case: ma oecorre innanzitntfn 
sreglierr tra i padroni delle 
aree e tntto il resto. A qnesto 
dilemma non si sfngge. Non 
sfugge neppnre il Campidn-
glio, rhe deve dire al piu pre
sto come e in quale misura in-
lende applicare la legge 167 
sullVdilizia popolare. 

e. f. 

Nelle case «occupate» 
^—*-— -

> * . -

Aspettano 
lo sfratto 

&,*»&£ vi&tm t&&^ 

Dopo I'occupazione di case dell'altro ieri al Tuacolano, un'al
tra drammatica eaploaione del problema della cata. Altra 
decine di famiglie hanno occupato, aempre al Tuacolano, 
un'altra palazzina. Intanto trentaquattro famiglie delle ba-
racche che sorgono sulla Catilina, all'altezza di Cetnocalle, 
debbono aloggiare: i muri malferm] minacciavano di crol-
lare loro addotao. Diclotto famiglie erano state sloggiate 
nei meai scorsi. II Comune, per intervento delle Consuite 
popolari, ai e impegnato a ricoverare tutti negli alberghi 
convenzionati, in attesa della assegnazione di nuovi alloggi. 
Nelle case occupate. intanto, la vita continua totto gli occhi 
degli agenti rhe preeidiano le palazzine in attesa di « libe
r a t e > con la forza. Le donne e i bambini aono rimastl negli 
appartamenti; g|| uomlnl provvedono a portart da man-
glare. Nella foto; Un bambino • di occupazione • 

L 'ha ucciso 
per rubare 
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ipesci rossi 
in una villa 

L assassino fugge armato 
Uassassino del metronotte Luigi Moriconi ha le ore 

contatc? La polizia e sicura di averlo identificato. « Si 
chiamu Giovanni Tutino — hanno detto a San Vitala — , 
ha 19 anni ed e latitante: porta ancora in tasca lu Smith 
Wesson con la quale ha ucciso il vigile. Lo accusa un 
compl'cc — hanno agpiunto — , che abbiamo gia arrestato. 
Si chiamu AmecUnu Fcrretti, ha 19 anni e fa il muratorc. 
Insieme, volevano rubor" dei pesciolini rossi nella vasca 
di un villino. Jl vigile It ha 
sorpresi: Ferretti. pratico del
la zona, e riuscito a fuggire. 
Valtro k rimasto bloccato: 
quando si e visto perduto, ha 
aperto il fuoco -. 

Decine di tiomint stanno dan-
do la caccia al presunto omt-
ctda da ore. Fonogrammi sono 
statl inviati a tutte le questu-
re d'ftalia. Un servizio partt-
colare e stato disposto a Bur-
gio. in prowincta di Aprtpento. 
dot?e il ragazzo ha abltato Uno 
a quattro mesi fa con il padre, 
Giuseppe. Giovanni Tutino 
aveva abbandonato il paese In 
cerca di lavoro: da tre mesi. 
viveva in via Vergemoli 24, 
ospite dello zio, Mariano, mu-
ratore in un cantiere sulla via 
Cassia, la moglie di cottui, 
Giacoma. e un cugino che ha 
il suo stesso nome. I vicini di 
casa credevano che facesse il 
falegname. ma in verita non 
aveva trial • avuto un lavort, 
nemmeno saltuario Al paese, 
in Sicilia. aveva fatto il pasto-
re e il bracciante. Era fuggito 
in cerca dl * fortuna». Nella 
capilale non e mai entrato in 
un laboratorio. 1 

Amedino Ferretti abita in 
via Vefarto 64, con il padre, 
Emilto, e la madre. Lavorava 
saltuariamente come imbiun-
chino ma - quando aveva qual-
che soldo in tasca — hanno 
raccontato i penitori — non 
si faceva piu vivo '. Due gior
ni prima del delitto, era nuo 
vamente scomparso di casa. 
Lo hanno interrogato come 
tutti i giovani della borgata e 
rilasciato. Poi • il brigadiere 
Mazzleri e la guardia Noto lo 
hanno ripreso per caso in una 
specie di rastrellamento, nella 
borgata. Non avevano alcun 
wspetto su di lui, ma lo han
no egualmente martellato di 
domande. 'Chi sei? Dov'eri la 
notte fra il 10 e I'll maggio. 
quando hanno ucciso Morico
ni? Perche eri fuori casa? 
Con chi eri? Non vuoi dirlo, 
ma lo sappiamo: sei stato tu! ~. 
Tl giovane e crollato: »No: lo 
non e'entro. Sono scappato. E" 
stato Giovanni Tutino-. Era 
fatta. II dottor Rispoli, del 
commissariato Flaminio Nuo
vo, ha tnlzioto lo caccia all'al-
tro giovane. Una caccia the 
continua ancora. • 

Caduto anche Vultimo istinto 
di difesa. crollate di colpo la 
illusione e la speranza di poter 
resistere ancora, sconcolto dal
la paura e forse dal rimorso. 
Amedino Ferretti e scoopiato 
in lacrhme. Poi ha ripreso a 
raccontare. con la voce rotta 
da un pianto sommesso. 

Perplessitd 
Afoltt parftcofarl sono ancora 

oscuri. Dubbi e perplessita deb
bono essere ancora fngetl. 
L'uomo accusato dcll'omicidio 
deve essere trocato e Interro
gato. Ma ora che si conoscono. 
seppur sommartamente. t pro-
tagonisti e ft movente del crl-
mine, tutto aopart anew di 
piu incredibilmente cssurdo. 

Sorgeva Valba del 10 mag
gio scorso quando i due amid. 
dopo un Inutile girovagare, net 
cuore delta notte. hanno sca~ 
valcato il muro che recinta la 
villetta del signer Giovambat-
tista Micheli, in via Montefia-
scone. proprio all'anqoio con 
via Bagnoreggio • Volecnmo 
pescare tin pesce rosso — 
arrebbe ora confessa'o Ame
dino Ferretti — e il vlgde eU 
ha risti prima che arrivassimo 
rfcino alia vasca. cl ha Hn-
corsi, ba sparato. lo sono scap
pato, ho sentito altri colpi, non 
so cos'e successo. Plii tardi so
no tomato indict ro, ho safntlo. 
sono fuggito in " Lambretta ". 
Ml sono sentito accapponare la 
pelle... Non sapero che Gio
vanni fosse armato. Lo gluro: 
non lo sapevo.. *. 

Ora la polizia so^tiene cne H 
giorane, tomato sui po<to del 
delitto, sdrebbe stato ricono-
sciuto da un misterioto tesll-
mone durante un drammatico 
confronto. Gli investigatorl. 
tuttavia. mantengono il mas-
s'rmo riserbo *ut nome del 
teste. I funzionarl di Sen VI-
tale, inoitre. si sono chituti le 
labbra: non hanno roluto dare 
altri particolari viUinchiesta 

La zia del piorane sospet-
tato dell'omicidio. per esempio. 
ha raccontato che il nipote era 
ripartito per la Sicilia il gior
no 6 maggio. ' £ ' tomato a casa 
con la sua valigia - - ha prc-
cisato. — JVon so altro-. Luipi 
Moriconi > $tato anasstnato 
all'alba del giorno 10. • Stia-
mo lacorando — hanno ripe-

tuto i funzionarl strinyendosi 
nelle spalle — e tntto e nelle 
mani del magistrato ~. II sosti-
tuto procurators delta Repub-
blica dottor Lombardi, del re
sto, non si e fatto trovare. I 
funzionari hanno invec fatto 
sfoggio di molta loquacitd per 
dipingere come un bandito da 
* tenere a uista - il giovane ri
cercato. 'Ha un precedente 
per tentato omicid;o — hanno 
fatto sapere dal canto loro i 
carabinieri. — E' una brutta 
storia che risale a quatche an
no addietro -. * Non bisogna 
fare passi falsi — hanno in-
calzato alia Mobile •-, perche 
polrebbero favorire ancora lo 
assassino. E' un gangster — 
hanno aggiunto sen:a mezzl 
termini —: non si va alia pesca 
di pesci rossi con la Smith 
Wesson infilata nella cintola. 
Per catturarlo. non bisogna 
perdere un colpo -. 

Non avendo in inano I'omi-
cida. gli investloatori hanno 
ricostruito il deliVo sui rac-
conto di Amedino Fcrretti e 
con le altrc poche testimo-
nianze raccolte 

II delitto 
Sono quasi le 4 quando ' il 

metronotte vede due giovani: 
uno scappa verso via Grotta-
rossa e scompare ncl but'o (ora 
si sa che era il Ferretti), l'al
tro imbocca via Montcfiascone, 
poi via Bagnoregio. Giovanni 
Tutino non e pratico della 
zona: potrebbe scappare per la 
vicinissima via Tostemano, ma 
preferisce scavalcare una rete 
e rimane ingabbiafo. »Fermati 
— pii grida il vigile —. fer
mati! '. Lui fugge ancora e Mo
riconi comincia a sparare. La 
gente si getta giit dal letto e 
vede quelle ombre apparire e 
scomparire. Altri colpi. Poi una 
voce: ' Non spararmi. sto ma
le: avvicinati...». II vigile ha 
appena il tempo di fare pochi 
passi: poi crolla. crivellato di 
protettili. Mentre glungono le 
' pantere - della Mobile a si-
rena spiegata, il complice tor-
na sui luogo del delitto in 
' Lambretta». Quando sa che 
' hanno ammazzato un vigile «, 
fugge sconvolto. - Per quei tre 
pesciolini rossi.. non volevamo 
ammazzarlo..». 

Tutto questo ha detto la 
polizia 

Nelle case degli accusati 

«Figlio, chi e stato 
piangera assai!» 

> - . * * * * " *\ 

Amedino Ferretti, II gio
vane rhe ha accusato Gio
vanni Tutino di aver ucciso 
il vigile 

Con Giampiero Moriconi. il 
figlio del vigile ucciso. i croni-
sti sono a casa di Giovanni Tu
tino, il giovane che la polizia 
mdica come l'assassino della 
Tomba di Nerone. •« Siete cara
binieri? Andate via! Non dite 
fesserie: mi fate ridere .». 
«C'e poco da ridere. signora. 
Questo ragazzo e il figlio della 
guardia uccisa ». 

Giacoma Tutino, la zia di 
Giovanni, ha come uno scatto. 
La sua niano corre sui comodi-
no. accanto al letto in cui giace 
malata: afferra un grosso ro-
sario. Poi un grido: « Figlio. chi 
e stato, quello il Signore lo de
ve far piangere assail -

- E ' stato Giovanni — mor-
mora Mariano Tutino. il marito 
— e. stato Giovanni. Giaco
ma ..». E ' piange in silenzio 

Giampiero Moriconi assiste 
alia scena come impietrito, a 

bocca chiusa La vecchia im-
pallidisce: - Giovanni. • o Gio-
vannino? -. Perche Giovanni-
no e il loro figlio. che lavora in 
cltta, come sarto. II marito la 
guarda. smarnto, e lei balza 
ancoro sui letto: « Mio figlio no 
— dice — e troppo un gioiello >•. 

E Giovanni? Giovanni, brac-
ciante di Burgio, nella campa
gna agrigentina. che stava a< 
Roma da tre mesi e mezzo, evi-
tava la compagnia, e poi e im-
provvisamente scomparso. dopo 
il delitto e nessuno dei vicini 
l'ha piu visto. 

« Giovanni e partito il sei con 
la valigia »•. - Era proprio il 
sei? >'. si chiede il marito. E 
accade questo: 1'ammalata ri-
trova una forza imprevista. 
Balza su dal giaciglio, salta ad. 
dosso aH'uomo. lo percuote: 
— Zitto, zitto! Lo vuoi rovinare! 
Non e stato lui, non e stato 
lui!». Poi piombano tutti e 
due nei silenzio. Non si lasce-
ranno' piu sfuggire dalle labbra 
una sola parola.*"1 * , -

In casa di Amedino Ferretti. 
ci sono la madre Ida. e il fra-
tello minore, Arturo, che ha 
15 anni. La donna sa solo che 
suo figlio da tre giorni e trat-
tenuto in commissariato. Quan
do le dicono che lo sospet-
tano di essere il complice d' 
un assassino, scoppia In sin-
ghiozzi: - Nella nostra fami-
gl'"a — dice nei suo dialetto 
marchigiano —. mai nessuno e 
finito tra i poliziotti. Amedino 
si e rovinato: lo manderanno 
in galera! >*. 

La casa dei Ferretti e in via 
Veiana, una stradina in terra 
battuta ai margini della citta. 
Se la sono comprata da poco. 
II capofamiglia. Emidio. con
tinua a lavorarci la domemca. 
per finirla: quando rincasa — 
viene dal commissariato — ha 
un attimo d'ira. Non vtiole che 
i giomali parlino del figlio. Poi 
si calma e racconta !a sua sto
ria. purtroppo uguale a tante 
altre. . 

Fino a sei anni fa. ha vissuto 
con Amedino e con gli altri figli 
— Anna Maria di 17 anni. Ar
turo, di 15, e Angela di 8 — a 
Venarotta, a pochi chilometri 
da Ascoli Piceno. Aveva un 
forno. Ma gli affari gli sono 
andati male ed e venuto a Ro
ma. improvvisandosi muratorc 
•< Ora — dice — cominciava ad 
andare meglio. Amedino mi aiu. 
tava. Ariuro cominciava ad im-
parare. E' stato quel siciliano. 
quel Tutino, a rovinare m.o 
figlio. E lui. mio figlio. ha co-
mlnciato a non tornare a ca*a 
per giorni. a spendere tutti i 
soldi che guadagnava. Tutto 
quel che ho fatto per dividerli 
e stato inutile. Erano insepara-
bili: e ora e fin it a cosl... -. 

La mattina dopo il delitto. ha 
raccontato ancora Emidio Fer
retti, il ragazzo e tomato a 
casa dopo tre giorni che non 
si faceva vivo. Lui ha avuto co
me un presentimento: - Se &ii 
qualcosa sui povero Moriconi 
— gli ha detto —, vai a rae-
contarlo alia polizia -. Non b 
stato degnato d'una nspostv 
quattro giorni dopo, sono arri-
vati gli agenti, con le manette 
pronte. 

La disperazione del lo zio del presunto assassino 

II giorno 
Oggi. martfdl 21 mag- , 

gio (141-ZZl). Onoma- | 
stlco: Vittorlo. II sole" 
sorge alle 4.48 e tramon- 1 
ta alle 19,31. Luna nuova I 
II 23. 

piccola 
cronaca 

Cifre della citta 
Ieri. sono natl 77 mnFchi e 83 

femmine. Sono deceduti 26 ma-
schi e 21 femmine. dei quali 9 
minori di 7 anni. Sono stati rclc-
brati 2 matrimoni. 

Consiglio comunale 
Questo pomeriggio. alle ore 13. 

si riunisce il Consiglio comunale 
AlTinizio della scduta. come di 
consueto. la Giunta ri<;pondcr& 
alle interpellanze e interroga-
zioni dei consiglieri. • 

Istituto Gramsci 
Questa sera alle ore 19. alio 

Istituto Gramsci (via del Con-
fervatorio 55). il prof Umberto 
Cerroni terra la nona lezione del 
corso di fllosofla del dintto sui 
tcma- K I rapporti di famiglia ». 

Galleria Borghese 
ET entrato in vigore. alia Gal

leria Borghese. Torario c^tivo. 
Eccolo: dalle 9 alle 13 e dalle 16 
alle 18, compresi i giorni festivi. 

La temperatura 
T Le temperature di ieri: mini. 
ma 14, massima 21 Per oggi. | 
metcorologlii pre\rdono nuvo|o> 
pita locale intervallata ad ample 
schiarite. 

Sabato la Fiera 
S.thato prossimo. vrrra ' inau-

gurata I'undiccsima cdtzione del* 
la Fiera di Roma, rlie restcri 
aperta sino al 9 giugno. II rnm-
ples^o «H estende su una superflele 
di 85 mila metri quadrati. del 
quali 34 mila occupati da parii-
gliont c pensiline c 8 200. alio 
aperto. per macchinari e altri ar-
ticoli. 

Sosta vietata 
La Hiparti7ione com»:nale del 

trafflco ha istituito da oggi nuo
vi dnieti d» «osta in via degli 
Arvali. via di Monto Brianzo. via 
dei Bovari e vialc Ca«tro Lauren-
ztano Zona disco, inflne. in via 
Cesare Balho. tra \ia Agostino 
Deprctis e via Panispcrna 

Rapina a mano armata 
Anna Maria Conconi. di 25 anni. abitante in via Trionfale 304. 

e stata rapinata da tre giovani automobili^ti e minacclata con 
un coltello e una pistola: quc«to almeno secondo la denuncie. 
L"epi>odio sarebbe accaduto la sconsa notte presso Ponte Milvlo. 
II "bottino-: 14 mila lire. 

Due ladri nei cinema 
Ieri pomeriggio. un vigilo notturno ha eorprc^o due gi<>\ani 

nc'Ia dirczionc del cinema Sala Umberto. 1.1 \ i? del'a Mercede. 
C * stata la fuga. Tinscgtiimento. i colpi di pistola in aria- e 
lnter\rcnuta anche la Squadra mobile, circondmdo pnzaa San 
Silvestro I due fuggiaschi. inflne. pono "stati arrestati Sono. 
Claudio Guizzo. dl 21 anni. e Alberto D'Imoia, di 23 anni 

r 

Si imr' ~i in un garage. 
Sofferente d'esaurimer r>. torturato da una difficile 

Mtuazione flnanziaiia. il r . i^iano Ricci. di 49 anni. si • 
impiccato in un garage o Muzio Scevola, al Tuscolano. 
Abitava in via Tarquinlo Ptiscj 12 II cadavpre e Btato socperto 
dal dipendente di una virina autorimessa- rinehieMa ^ in corso. 

Awelenata nei bosco 
Una atudcntC£5a di' 25 anni — Anna Zolinnl, abitanlc in 

via Cavour 44 — 6 fugglla ieri dl casa e si e awelenata col 
sonnlfero nella pineta di Ostia L'hanno trovata. dietro un 
ccrpugllo. due vigili del fuoco. Ora e. grave al San Giovanni 
Polizia e familiari non conoscono i motivi del suo auminlo fe*to 
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GHIANI 

lancia 

siluri 

contro 

Inzolia 

e ripete: 
Raul Ghiani risponde alle domande del Presidents 

P R O C E S S O A l F R A T h battaglia al ia prima udienza 

1#-

.c. scatenati 
per ilrinvio 

Sono innocente! Non mi 
La morte dei quattro bimbi 

Inchiesta sul 
, , , - , 

tragico muro 

sarei mai 
permesso., 

NUORO — Una folia enorme ha partecipato ieri ad Ilbono ai funerali dei quattro 
bimbi rimasti uccisi dal crollo di un muro che recingeva un cantiere edile situato nel 
centro del paese. Si tratta di Mariella, Silvana e Antonio Conti, tre fratellini, e della 
loro pircola arnica Annarita Nieddu. L'autorita giudiziaria sta intanto conducendo 
un'inchiesta per stabilire con esattezza la responsabilita della sciagura. Ad Ilbono 
afferma che il muro crollato sarebbe stato eretto nel' giro di 24 ore, senza aver prima 
richiesto la necessita autorizzazione. Nclla telefoto (Italia-* l'Unita >): le tre bare del 
fratellini Conti, coperte di fiori. 

II «gial lo» di via Emilia 

La polizia spera 
solo in Sauter 

Ma arriverd i l «finanziatore »> d i Christa? 
Battuta, senza risultato, in via Veneto 

Battuta d'arrcsto nelle inda-
gini per il caso Wanninger. in 
attesa dell'arrivo da Stoccarda 
deli'industriale tedesco Hein-
nch Sauter. il -finanziatore-
di Christa. L'uomo e atteso a 
San Vitale da un giorno all*al-
tro. In lui sono riposte, ormai. 
quasi tutte le speranze degli in-
quirenti di far luce su 1- gial-
lo di via Emilia -. E\ infatti. 
l'unico che possa chiarire al-
cuni punti ancora troppo oscu-
ri. soprattutto per quanto ri-
guarda le richiestp di denaro 
ricevute dalla ragazza. 

Christa. secondo l*ultima p.-
sta seguita dalla polizia e awa . 
lorata dalle dichiarazioni di En_ 
ri co Gozzo. sarebbe stata ri-
cattata. E* naturale. percid. che 
avesse chiesto il danaro per ac-
contentare l'uomo che la mi-
nacicava .all'unica persona che 
poteva dargliene: 1'industriale 
tedesco. Ma arrivera Sauter? 
Lo ha promesso e gli investi-
gatori sperano che mantenga 
1'impegno preso. 

Enrico Gozzo e tomato in
tanto ieri in questura per mo-
strare agli inquirenti una car-
tolina postale mandatagh da 
Chnsta e tre fotografie in cui 
e ritratto insieme a Christa ed 
ad altre tre persone. La polizia 
h avoluto infatti le prove che 
l'organizzatore cinematografico 
conoscesse dawero la ragazza 
accoltellata il 2 magg:o E Goz. 
zo lo ha provato. Le foto onso 
stae scattate in un ristorante e 
gli investigatori si sono npro-
mcssi di interrogarc le altre tre 
persone ritratto nelle istanta 
nee. A Enrico Gozzo gli inqui 
renti hanno posto ancora nu 
merose domande sulle «• conf t-
denze- fattegli dalla ragazza e 
sull'ultima telefonata che l'uo
mo ebbe con lei un'ora prima 
che fosse uccisa. Gozzo ha ri-

ancora una volta quanto 

aveva raccontato nei giorni pre. 
cedenti. 

Giuseppe Lima, il noto « don 
Pompa -. ha fatto ieri mattina 
la sua ultima apparizione a San 
Vitale. Dopo aver firmato al-
cune pratiche, il giovane paler-
mitano. che per il vezzo di non 
pagare i conti negli alberghi in 
cui soggiorna e stato coinvolto 
in questo complicato - caso ~, 
ha lasciato la questura. 

Giorgio Brunelli e comparso 
sia al mattino che nel pome-
riggio alia Mobile. Nella mat-
tmata d dott. Zampano gli ha 

chiesto alcuni chiarimenti su 
alcune circostanze di seconda-
ria importanza. Nel pomeriggio, 
invece. gli sono state riconse-
gnate le • chiavi dell'apparta-
mento di via Emilia che la po
lizia aveva sigillato poche ore 
dopo il delitto. • • 

Si e appreso intanto ieri che 
l'autorita giudiziaria ha conces. 
so il nulla-osta per la tumula-
zione della salma di Christa 
Wanninger. La squadra mobile 
ha continuato anche in via Pa
nama, in via Veneto e nelle 
strade adiacenti: risultato zero. 

E' ACCADUTO 
Terremoto 

SPOLETO — Scosse di ter
remoto sono state avvertite 
nella zona di oNrcia e di Ca-
scia. I muri di vecchi fabbri-
cati hanno riportato lesioni a 
Ceselli, S. Pellegrino e Serra-
valle. La strada per Norcia e 
la linea ferroviaria Spoleto-
Norcia sono rimaste ostruite 
alcune ore per i massi piom-
bati dalle montagne. Nessun 
danno alle persone. 

Stritolato dal treno 
LEGNANO — Ezio Rossi, ti-

tolare di una impresa per la 
lucidatura dei pavimenti, v e 
stato stritolato da un treno al 
passaggio a livello. E' stata 
apcrta un'inchiesta per stabi
lire se l'uomo — sposato e 
padre di due figlie — sia ri-
masto vittima d'una disgrazia 
o si sia tolto volontariamcnte 
la vita. 

Salme caduti 
FIUME — Le salme di 1611 

soldati italiani. caduti in Ju
goslavia durante l'ultima guer-
ra e raccolte nei cimiteri del
la Croazia • e della Slovenia, 
sono state imbarcate sulla mo-
tonave < Andrea Mantegna » 
ancorata nel porto di Fiume. 
Verranno sbarcate ad Ancona, 
da dove proseguiranno per i 
luoghi d'origine. 

Intossicazione collettiva 
RAPALLO — Centocinquanta 

dipendenti della ditta < Disa > 
di Magenta, in gita sulla Costa 
Azzurra, sono rimasti vittime 
di una intossicazione alimen 
tare dopo aver consumato il 
pranzo in un ristorante di Ra 
pallo. Le loro condizioni, tut-
tavia. non sono prcoccupanti 
I residui dei cibi avarlati sono 
stati sequestrati. 

Due siluri contro Carlo In
zolia, una serie di « non so, 
non ricordo >, un atteggia-
mento quasi assente, come 
di chi non capisce quello che 
sta succedendo, e la prima 
giornata di interrogatorio di 
Raoul Ghiani si e chiusa. 
Fatti nuovi? Nessuno, salvo 
l'ipotesi, buttata la dall'elet-
trotecnico in risposta alia do-
manda di un giudice popo-
lare, che la patente-gli sia 
stata rubata nel negozio del-
l'lnzolia (questo e il primo 
siluro). ' 

Capire Ghiani e impossi
b l e . E' un assassino, o una 
vittima? Stava li, ieri matti
na, davanti alia Corte, con 
il veetito marrone ben stira-
to, le mani appoggiate 6ulle 
ginocchia, l'atteggiamento di 
chi deve scusarsi per qual-
che cosa. Non per il delitto, 
m»turalmente, perche il gio
vane, ancora una volta, si e 
proclamato innocente. Ghia
ni sembrava chiedere scusa 
per il solo fatto di essere 
davanti ai giudici, di dar la-
voro a tanta gente, di non 
riuscire a dimostrare di es
sere innocente. ' ' 

Chi e questo Ghiani, allo-
ra? Un bravo ragazzo come 
sembra quando depone, im-
pacciato e timido, o l'uomo 
che muovendosi come un 
robot ha strangolato Maria 
Martirano? Forse l'uno e 
l'altro. E' il piu buono della 
classe, pronto agli ordini di 
tutti, e si vede subito che 
non e il tipo da pensare se 
gli ordini sono giusti o no. 
Ed e proprio questo il lato 
negativo della sua persona
lity: sembra incapace di dire 
c no >. E la gente si chiede 
avra detto « si » anche a Fe-
naroli? ( « 
• « Sono innocente» ha co-

minciato Ghiani. II presi 
dente lo aveva chiamato ap-
posta davanti alia Corte: per 
fargli dire che e innocente. 
Infatti, ieri mattina, quando 
l'udienza era iniziata da cin
que minuti, il dottor D'Ama-
rio ha deciso di rivoluzio-
nare l'ordine degli interro-
gatori: « Ghiani — ha detto 
il magistrato — ha mostrato 
piu volte di voler parlare. 
Sentiamolo, quindi, prima 
ancora di Fenaroli. Dice di 
essere innocente e adesso 
avra modo di ripeterlo da
vanti ai giudici >. I primi cin
que minuti delPudienza — la 
ventiquattresima " — erano 
serviti al presidente per ri-
volgere due domande a In
zolia: « Fenaroli conosceva il 
nome e il cognome di Ghia
ni? > (Fimputato ha risposto 
« s i > ) e «Lei andd nell'uf-
ficio di Fenaroli la mattina 
del 10 settembre.l958?> (ri
sposta: « non ricordo >). -

Raoul Ghiani non si aspet-
tava certamente di essere in-
terrogato ieri mattina e la 
decisione del presidente lo 
ha preso in contropiede. Fe
naroli, invece. pronto ad al-
zarsi per andare a parlare 
(quanto durera, a proposito, 
rinterrogatorio del„commen-
datore?) e rimasto impassi-
bile. * Per me e lo stesso 
— pareva che volesse dire — 
oggi o domani... Tanto, il 
processo lo so a memoria... ». 
Ghiani, invece. da bravo sco-
laretto non troppo brillante, 
ha avuto 1'aria di incassare 
una cattiveria del dottor 
D'Amario e c'e rimasto male. 
I difensori se ne sono accor-
ti e hanno tentato di prote-
stare: fatica sprecata. L'in-
terrogatorio ha preso i l v i a . 

GHIANI: « Sono innocen
te, non sono venuto , a 
Roma...». 

PRESIDENTE: « Conferma 
i verbali delle deposizioni 
rese in istruttoria e in di-
battimento? *..-\ 

GHIANI: ' « Si! Confermo 
tutto ». 

PRESIDENTE: « Leggiamo 
la deposizione resa in primo 
grado >. 

II giudice a latere, dottor 
D'Ottavi, ha cominciato a 
leggere. « Non mi sarei mai 
permesso — disse Ghiani — 
non solo di fare, ma neppure 
di pensare una cosa del ge-
nere...». Terminata la lettu-
ra, l'elettrotecnico ha con-
fermato. 

Sono, quindi, cominciate le 
domande piu precise. Sul fo-
glio verde, ad esempio. Ghia
ni viaggio, o no. da Roma a 
Milano con Fenaroli, la not-
te del 7 settembre? Quando 
avvenne il primo tentativo 
di uccidere la Martirano? 
L'elettrotecnico, con la voce 
strozzata, ha ripetuto ancora 
una volta: «Non so perche 
Fenaroli continui a insisteie 
che abbiamo viaggiato insie
me. Avra i suoi buoni motivi, 
ma io non li conosco. Eppu-
re, mi piacerebbe sapere la 
verita... >. ,r s , 

Se Ghiani non ha viaggia
to, qualcun altro deve averlo 
fatto, usando la sua patente. 
Questo documento — come 
e arcinoto — fu rubato, mol-
to prima del delitto. e poi 
restituito per posta. A quel-
l'epoca Fenaroli non pensava 
nemmeno lontanamente — e 
in cio sono tutti d'accordo — 
a sopprimere la moglie. 
Quindi, il furto non scagio-
na Ghiani. Bisogna pensare 
a un secondo furto all'epoca 
del delitto. . . _ 

L'elettrotecnico non aveva 
la macchina e usava poco In 
patente, non guardava -nel 
portafoglio per settimane in-
tere ed e quindi possibile che 
qualcuno gli abbia rubato il 
documento rimettendolo poi 
a posto. Ma chi potrebbe es
sere il ladro? E' chiaro che 
deve essere una persona d'ac
cordo con Fenaroli e il cam-
p o ' e ristretto: Sacchi (ma 
come avrebbe potuto fare?) 
o Inzolia (e la vecchia ami-
cizia. della quale Ghiani, ieri 
mattina ha parlato tanto a 
lungo?). 

Un giudice popolare ha 
lanciato a Ghiani la ciam-
bella di salvataggio: < Si e 
mai tolto la giacca, nel ne
gozio di Inzolia? ». « Si > ha 
risposto Ghiani. E il siluro 
si e abbattuto sul commer-
ciante milanese. , , 

Come abbiamo detto, i col-
pi contro Inzolia sono stati 
due. II primo (quello della 
patente) se andasse a segno, 
scagionerebbe Ghiani e con-
dannerebbe il commerciante, 
il secondo serve poco a Ghia
ni, ma e molto pericoloso per 
Inzolia. Eccolo: Fenaroli re-
sto lontano da Milano nei 
giorni precedenti il 7 settem
bre, quando Ghiani sarebbe 
venuto a Roma. L'avv. Sar-
no ha chiesto al * giovane: 
«Ha ricevuto telefonate in-
terurbane nei giorni 6 o 7 
settembre 1958?». Ghiani e 
stato deciso: « No ». Allora. 
chi disse a Ghiani di venire 
a Roma, se non Inzolia, dal 
momento che il primo ten
tativo dovette essere deciso 
all'ultimo momento, perche 
nemmeno Fenaroli sapeva 
quando la moglie sarebbe 
tornata a Roma da Genova 

Sarno, dopo l'udienza, ha 
spiegato la sua, domanda: 
«Inzolia e stato assolto per
che non centra niente. Ma se 
non c'entra lui anche Ghia
ni e innocente. perche nes
sun altro pud averlo avver-
tito che era giunta l'ora del
la partenza ». II ragionamen-
to Mis, ma fila anche quello 
contrario: se Ghiani e colpe-
vole. anche Inzolia Io e. 

Altre domande di grande 
importanza ' non sono state 
fatte. Ghiani ha spesso ri
sposto «non ricordo», ma 
non poteva fare altrimenti, 
dal momento che gli e stato 
chiesto quale fosse il numero 
del duplicato della sua pa
tente. 

Come sempre. si e sentito 
pochissimo. perche mancano 
i microfoni e tutti parlano a 
bassa voce: una specie di 
confessione. Un aworato. 
stanco di tendere j le orec-
chie, ha gridato: c Basta! Non 
si puo andare avanti. senza 
microfoni. Ce li paghiamo da 
noi. se non ci sono i soldi...». 
Ha perfettamente ragione. 
Ma. al solito. la ouestione 
non e solo di soldi: c'e il 
disprezzo per il pubblico. c'r 
che sono ancora in tropni a 
nensare che la eiu^tizia deb-
ba e^ere amministrata sot-
tovoce. 

Questa mattina si riprcn-
de: tocca ancora a Ghiani. 

a. b. 

MESSINA — L'avvocato Dante si consulta con alcuni 
colleghi. Dietro, fra' Agrippino e fra' Venanzio. 

(Telefoto ANSA-«l'Unita») 

Grave decisione della 

magistratura palermitana 

Noti capimafia 
dinuovo 
inliberta 

* € 

Revocati i mandati di cattura per 
.. «insufficienza di indizi» 

Dalla nostra redazione 
~ PALERMO, 20 

- La mafia si e dimostrata 
ancora una volta piu forte 
della legge .Ecco i fatti: pro
prio alia vigilia delle elezio-
m regionali, un gruppo di 
notissimi mafiosi di Palermo 
e di Trapani, che erano sta
ti colpiti da mandato di cat
tura e si trovavano quindi in 
carcere o si erano dati alia 
latitanza. sono tornati a ca-
sa in seguito alia revoca del 
mandato *< per insufficient di 
indizi di colpa -. 

Tra i - resuscitati - sono 
quel don Paolino Bonta. ca-
poelettore monarchieo e quei 
Rimi. padre e figlio. capi 
elettori di un notissimo par-
lamentare dc. del Trapanese. 
che la polizia aveva ritenuto 
tra gli organizzatori di ben 
ID omicidi compiuti negli ul-
timi tre anni nel Palermita-
no e connessi. in gran parte. 
'alia Iotta tra bande mafiose 
per l'accaparramento degli 
appalti nell*edilizia e il con-
trollo della speculazione sul-' 
le aree • 

Grazie alia revoca dei man
dati di cattura da parte del
ta magistratura palermitana, 
sono cosl usciti dall'Ucciar-
done PinePo, Mauro. Polizzi. 
Costantino e Rimi figlio: men-
tre da oggi tomano in circo-
lazione, indisturbati e con 
intatto prestigio don Paolino 
Bonta. Rimi padre. Contorno. 
Vallone. Semilia e Baldo. da-
tisi alia latitanza nel dicem-
brc scorso quando la poiizia. 
con gran clamore. concluse la 
operazione che avrebbe do-
vuto consentire alia magi
stratura di mettere una volta 
per tutte le mani su una del
le piu temibili bande della 
citta. Ora la polizia si ri-
trova con un pugno di mo-
sche in mano e con i mafiosi 
di nuovo liberi. proprio alia 
vigilia di una consultazione 
elettorale che la D C. consi-
dera ind^spensabile ad una 
sua ripresa politica e che 
quindi vede impegnati. molto 
piu che in precedenti occa-
sioni, i capimafia delle pro
vince occidentali della Sici-
lia. 

In questo quadro si inne-

stano i nuovi. preoccupanti 
sintomi di una sanguinosa 
recrudescenza delittuosa nel 
Corleonese. Come si ricordera. 
tre anni fa, la zona di Cor-
leone. neU'entroterra paler-
mitano, fu teatro di una lun-
ga guerriglia tra due cosche 
mafiose che si concluse, tem-
poraneamente, con la elimi-
nazione violenta del dottor 
Navarra. noto capomafia ol-
tre che dirigente della Bo-
nomiana ed attivista d.c. • 

La •• guerra» tra gli ere-
di di Navarra e la banda che 
fa capo al giovane Luciano 
Liggio (latitante, - ricercato 
tra l'altro proprio per il de
litto Navarra) che covava da 
molti mesi, sta riprendendo 
in quest i giorni. non occasio-
nata piu soltanto da contra
st! per regemonia economi-
ca nella zona, ma anche. da 
vivaci concorrenze di natura 
politica. Gli eredi della P°-
tente cosca navarriana. infat
ti. mantengonb intatta la lo
ro operante solidarieta con 
la D C . mentre la\banda di 
Liggio ha decisamente cam-
biato rotta, orientando le sue 
preferenze verso il partito 
liberale. . - -

Da qui nuovi contrasti e 
nuovi sanguinosi anelli del
la ormai lunga catena di de-
htti a Corleone. Dieci giorni 
fa e stata la volta di Fran
cesco Paolo Streva. notoria-
mente amico del defunto Na
varra; per un pelo h sfuggi-
to ad un attentato tesogli da 
sconosciuti armati <fi lupara. 
e da quel momento e sparito. 
Ieri sera l navarriani sono 
passati al contrattacco spa-
rando su un amico di Liggio. 
il riceo agricoltore Giuseppe 
Mancuso Marcello. che. rag-
giunto da parecchi col pi di 
pistola. giace ora tra la vita 
e la morte in un lettino di 
ospedale a Palermo. 
• II Marcello. quando e ca-
duto neU'agguato. stava rien-
trando a casa dopo aver 
ascoltato un comizio del PLI. 
il partito per il quale si era 
mobilitato impegnando a 
fondo tutto il suo -prestigio^. 

Respinte per ora le pressioni del
la difesa — Le imprese della 

• gang del convento» 

Dal nostro inviato 
i - ' l MESSINA, 20. ' 

Con tre sconfltte dei dl/eniori 
degli Jmputafi « eccleslastlci » si 
e aperfo stamane alle Assise 
d'Appello 11 processo di iecon-
do grado contro i /rati di Maz-
zarino — padre Carmelo, padre 
Venanzio, padre Agrippino — e 
contro i cosiddettl * banditi lai-
ci " Girolamo Azzolina, Giusep
pe Salemt e Filiopo Nicoletti. 

La prima sconfltta si e avuta 
quando l'avv. Mario Vifale ha 
chiesto il rinvio del processo 
presentando un certificato me
dico in cui si dichiara che padre 
Carmelo, grauemente ammalato. 
ha bisogno di almeno altri 10 
giorni di assolnto riposo c di 
cure. La richiesta e stata in
fatti respinta dalla Corte dopo 
breve riunione in camera di 
consiglio Jl presidente Luciani 
ha ordinato che il dibattimento 
prosegita in assenza di padre 
Carmelo e che Vultra ottantenne 
frate (che del resto si dimostrd 
if piu enerpico. il piu duro, il 
piu aggressivo, nonostante la 
tarda eta) sia dichiarato con-
tumace. 

La seconda sconfitta si e avu
ta quando l'avv. Bertocchl, a 
nome anche del suo collega neo 
senatore d.c. Alessi, ha dichia
rato enfaticamente di dover rl~ 
nunciare alia difesa di padre 
Agrippino perche troppo impe-
qnato nella campagna elettora
le. L'avvocato Bertocchi^e, can
didate del PLI alle regionali e 
il suo gesto ha una certa giu-
stificazione, anche se a nessu
no sfugge lo scopo vero che e 
quello di creare un clima in cui 
sia praticamente impossible lo 
svolgimento del processo prima 
delle imminenti elezioni Assai 
meno fondato appare invece lo 
analogo gesto dell'ex presidente 
della regione siciliana Ale$si il 
cui impegno elettorale e ora 
assai relativo. dopo la sua ele-
zione al Senato. 

Comunque. anche la rinuncia 
dei due difensori — di sapore 
alquanto teatrale — non ha sor-
tito per il momento I'effetto 
voluto. Il presidente, infatti, ha 
subito nominato un difensore 
di ufficio ord'tnando di prose-
guire senz'altro il dibattimento. 

Terza battaglia e terza scon
fitta: la minaccia, da parte di 
tutti i difensori degli «eccle
siastic'! - (gli altri si tengono vo-
lutamenie nell'ombra) di ab-
bandonare in massa Vaula. se 
la richiesta di rinvio non fosse 
stata accolta. Respingendo la 
violenta pressione, il presidente 
ha ammonito gli awocati della 
difesa a non esporsi ai rigori 
previsti dalla legge in casi del 
genere. 

Lo svolgimento delPudienza 
di oggi — sfavorevole ai tre 
frati e ai loro sostenitori e ami-
ci sia dal punto di vista giuri-
dico sia dal punto di vista che 
possiamo .chiamare senz'altro 
politico — non significa tutta-
via che il processo si fara in 
un clima diverso da quello del-
Vanno scorso, che condusse qua
si fatalmente all'incredibile as-
soluzione degli imputati * eccle-
siastici'. Anzi, non significa 
nemmeno che si fara «tout 
court» nei prossimi giorni. C'e 
una atmosfera, qui, in cui tutto 
e possibile; anche un rinvio a 
dopo le elezioni (si parla infat
ti persino di «n mese) per non 
creare imbarazzi alia D.C. 

E questa ipotesi era data sta-
sera per certa, al quartier ge
nerate della difesa: Von. Dante 
dichiarana di aver avuto dal 
presidente la promessa del rin
vio, e si diceva sicuro di otte-
nere anche la sostituzione del 
presidente stesso, a cui si impu-
tava — sono parole di un difen
sore — una direzione 'di par
te ~ e una relazione sui fatti 
' tendenziosa" (perche sfavo
revole ai frati). 

9- • - P-

Aula lugubre 
L'udienza di stamane ha avu

to inizio alle ore 9,30, nella 
stessa aula in cui si svolse il 
processo di primo • grado. Un 
mostruoso e lugubre salone di 
gusto assiro—babilonese - impe-
rialfascista, incon/ondibilmente 
piacentiniano. Il primo inciden-
te scoppia quando il Presidente 
si accorge che padre Agrippino 
e padre .Venanzio (i soli due 
imputati frateschi present!) si 
sono seduti su sedie accanto ai 
toro awocati, futri cioe dallo 
scanno (o aabbia) depli imputa
ti. e li costringe percid. con vee-
menza. a prendere posto accanto 
ci tre ' laid -. Tre uomini — 
questi ulfimi — d'aspetto assai 
rozzo. vestiti dimessamente. ma-
linconici e rassepnafi. senza 
nulla di truce nel volto poco 
espressivo. Sembra quasi im-
possibile che siano • gli stessi 
che per lunghi anni. e sia pure 
certamente in funzione di gre-
gari e non di dirigenti, commi-
sero numerosi e gravi delitti fra 
cui un omicidio. 

Nell'aula siedono anche padre 
Sebastiano e padre Costantino. 
due vittime della banda che 
pcrb si sono costituiti parte ci-
uilc, come si sa, soltanto contro 
i ' laid'. La redova Cannada 
non ce. L'aococato che la rap-
prescnta e incaricato di aaire 
solo contro i tre contadini-ban 
difi sui quali e stato scaricato 
a suo tempo tutto il peso dei 
delitti consumati a Mazzarino 
dalla ' banda del convento ~. II 
farmacista Colajanni, un altro 
dei ricattati. non si e nemmeno 
covtituito piu parte civile. 

Ed ecco che la difesa apre il 
fuoco. Vavrocato Mario Vitale 
chiede il rinvio del processo 
perche il suo cliente padre Car
melo, al secolo Luigi Galizzi, 
e malato di angiospasma cere-
brale, un * soffocamento delle 
arterie» — spiega il difensore 
— che puo in molti casi esser* 

letale. II Pubblico Minister©, 
Aldo Cavallari, si oppone im~ 
mediatamente alia richiesta. Gli 
awocati dei * frati-vittime - si 
associano, stranamente, alle ri-
chieste dei difensori dei « frati-
imputati". II* rappresentante 
dell'alfra vittima, la vedova 
Cannada, si rimette alle decl-
sioni della Corte. 

I giudici si ritirano e, men
tre sono riunitt in Camera di 
consiglio. l'avvocato Dante, de-
putato d.c, fa allontanare pa
dre Venanzio c padre Agrippino 
con la quasi esplicita intenzione 
di sfidare il presidente. Questi, 
pero, tomato in aula, non si ac
corge neppure che gli imputati 
sono rimasti in tre. La richiesta 
di rinvio e comunque respinta. 
Analogamente — come abbiamo 
accennato — e respinta anche 
un'altra richiesta di rinvio del-
l'avvocato Bertocchi, presentata 
per conto suo e del sen Alessi. 
E poiche l'avvocato Bertocchi 
dichiara di doversi rifirare, il 
presidente Luciani, con una al-
zata di spalle, nomina al suo 
posto un difensore d'ufficio. t 

Vanno allora alia carlca gli 
awocati Toffanin (per padre 
Venanzio) e Dante (per padre 
Carmelo). Violento. rosso in vi-
so, con Vapparecchio a "tran
sistor - che gli schizza daWarec-
chio destro, le vene del collo 
gonfie, Toffanin minaccia I'ab-
bandono in massa dell'aula se 
il processo non sara r'mviato. 
Di rincalzo,, urla aggressivo e 
sprezzante il deputato d.c. La 
schie'ra, dei difensori approva 
con un confuso vociare. > 

II presidente grida: * Pensino 
a che cosa si espongono... le 
conseguenze potrebbero essere 
gravi!'-. E Toffanin,. .meno 
drammatico: *• Tornereobero co
munque a nostro onore! Non 
siamo mai stati trattati cosi! 
Non si possono respingere ri-
chieste di rinvio cosl ben mo
tivate !". 

Trattative 
Si arriva infine ad una so-

spensione di dieci minuti, per 
consentire ai difensori di con-
sultarsi e di raccogliere le idee, 
ma, soprattutto, per aprire la 
strada a trattative riservate con 
la presidenza. Il dottor Lucia
ni respinge una prima richiesto 
di abboccamento con una dele-
gazione di difensori, dicendo: 
' Tutto quello che hanno da 
dire, lo dtcano in aula». Poi, 
pero, acconsente ad accogliere 
nel suo ufficio tre - ambasciato-
ri» ai quali promette ~ com-
prensione » per i prossimi gior
ni, purche gli lascino aprire il 
processo e leggere la relazione. 

L'avvocato La Terza, deputato 
regionale missino, ha chiesto 
che sia citato in giudizio anche 
il suo cliente, padre Vittorio, 
che fu assolto con formula pie-
na. Il P.M. — ha detto l'avvo
cato — ha infatti chiesto che 
tutta la sentenza di primo grado 
sia dichiarata nulla. Se tale 
richiesta fosse accolta in appel-
lo padre Vittorio si troverebbe 
nei guai. Insomma, l'avvocato 
La Terza ha chiesto che il 
' quarto frate * sia processato 
e assolto di nuovo, a scanzo di 
equivoci. 

Ed e a questo punto che, fi-
nalmente, si giunge alle 11,20. 
In fretta, il dr. Luciani, legge 
la truce sWria cosi plena di ele-
menti romanzeschi da sembrart 
quasi impensabile se non sa-
pessimo che la realta fu, proba-
bilmente, ancor piu truculenta: 
agguati. mantelli neri. moschet-
ti. fucili a canna mozza, calze 
nere da donna usate come ma-
schere, lettere minatorie, estor-
sioni continuate, il povero cav. 
Angela Cannada ucciso, la guar-
dia comunale Stuppia che sape
va troppo gravemente ferita. la 
farmada di Colajanni incendia-
ta, la vedova Cannada costretta 
a sborsare soldi per salvare il 
figlio dal rapimento e dalla 
morte e poi altre estorsioni con
tro altri frati. furti di bestiame 
sparatorie. Un quadro di clo-
lenza cieca e selvaggia ai cen
tro del quale — come Vaccusa 
ha sempre efficacemente soste-
nuto e continua a sostenere con 
tcnacia — si trovano almeno tre 
protagonisti principali: i padri 
Carmelo, Venanzio e Agrippino 
rhe una incredibile sentenza. 
ieplorata severamente in quasi 
tutti gli ambienti giuridici e po
litic! italiani, assolse »per acer 
agito in stato di necessita" sot-
to le minacce del * grande as
sente » del processo: Vortolano 
Lo Bartolo. • • 

II - processo — che domani 
proseguira con la lettura della 
seconda parte della relazione — 
e tutto qui: in una sottile di-
stinzione tra responsabilita e 
colpecolezza. La Corte d'Assise 
il 22 giugne del '62 riconobbe 
che i tre monaci erano respon-
sabili di estorsione continuato, 
ma li assolse perche — disse — 
erano »stati costretti* tener 
man forte ai mafiosi. La pubbli
co accusa afferma invece ch^ 
i fre frati sono colpecoli (il 
quarto, padre Vifforio. sembra 
ormai usctto dal gioco) perche 
trOppo intelligenti. colti. auto-
reroli ed energiri per lasciarsi 
sparenfare da quattro-cinque 
contadini analfabeti, da un pu-
ano di » scassa-pagghiari ». in
somma. di rubapalline. spinti al 
delitto'dalla mweria e dal cli
ma di violenza che purtroppo 
regno ancora in tanta parte 
della Sicilia 
• Tra le serine latine scolpite 

nell'aula. ce n'e una che, tra-
dotta, suona piu o meno cosl: 
~ Una bilanc'ta adulterata e una 
cosa abominevole ~. Usare du9 
pesi e due misure — diremm* 
noi oggi — e ingiusto. E persino 
disumano. 

Arminio SavioK 
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un importante saggio di Maurice Dobb 

Sviluppo economico 
/ 

e pianif icazione 
Un importante contribute* di analisi agli studi 
teorici e all'orientamento che nella formula-
zione dei piani e nella scelta degli obiettivi deve 
essere di guida per le trasformazioni economiche 
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ica 
Camere, deputati e senator! nei risul 
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dell'indagine compiuta da una equipe di studios! 

VECCHIO 

& 

Nella lotteratura ocono-
mica contemporanea i pro-
blomi coiicernonti lo svilup
po economico e le politiche 
di piano sono venuti assu-
inendo un rllievo ciescente. 
particolarmente potto la spin-
ta e la sollecitazione che al
ia loro elaborazione sono ve-
nute dal jjrande processo in 
atto di ribVORho e di em.ui-
eipnzione delle popolazioni 
economienmente meno pro-
Kicdite del mondo, e dal 
confronto nel ritmi di svi
luppo tra paesi capitalistici 
e socialisti. E* stata certa-
mente questa componente 
c pratica » del recente svilup
po degli studi in matei ia, 
che ha indotto la stessa teo-
ria economica tradizionale a 
modificare alcuni dei suoi 
vecchi schemi. per adeguarli 
ai nuovi contenuti della real-
ta del mondo contemporaneo. 
Ma giacche i problemi dello 
sviluppo e della pianificazio-
ne economica hanno a che 
fare con processi essenzial-
mente dinamici. mentre i 
presupposti di molte recenti 
elaborazioni di tali problemi 
rpstano in gran parte quelh 
della tradizionale analisi sta-
tica della teoria marginale, 
anche i nuovi sthemi in ge-
nere mal si prestano a rap-
presentare i processi di uno 
sviluppo pianificato, che ha 
caratteristiche sue proprie e 
diverse da quelle geneial-
mente considerate in tali 
echemi (o «model l i») . Da 
questa situazione deriva la 
insoddisfazione degli econo
m i s t piu avveititi quando si 
tratta di valutare l'appoito 
conoscitivo (il valore « inter-
prctativo ») di questo genere 
di analisi. 

Proporzibni 
e « model I i » 

i t r ' 

Si puo comprendere cosi 
meglio, alio stato attuale 
di queste indagini, il contri
bute che il noto economista 
marxista Maurice Dobb ha 
inteso apportare con il suo 
piu recente lavoro (1), An 
Essay on Economic Growth 
und Planning, ehe ora ap-
pare in quest'ottima tradu-
zione italiana per i tipi de
gli Editori Riuniti. La sua 
infatti e un'analisi che si di
stingue, per alcuni aspetti 
importanti, da quelle che in 
materia sono venute di mo-
da in qucsti ultimi anni nel
la letteratura economica del-
1'Occidente europeo e degli 
Stati Uniti, soprattutto nella 
impostazione dei problemi di 
sviluppo pianificato e quindi 
nelle conclusioni che discen-
dono dalle premesse o ipo-
tesi. sulle quali e costruita 
tutta l'analisi. 

Dobb contesta, anzitutto la 
vahdita di alcune tra le prin-
cipali assunzioni che le recenti 
teorie d'ispirazione keynesia-
n a . e in genere le teorie fon-
date sul concetto di -produtti
vita marginale dei fattori della 
produzione », pongono a fon-
damento dei piii correnti mo-
delli di sviluppo. Si tratta, 
in particolare. delle assun
zioni concernenti il rapporto 
che in una politica di piano 
puo stabilirsi tra investimen-
ti e consumi in un certo onz-
zonte temporale, e delle ipo-
tesi formulate dalla teoria 
delle « proporzioni tra i fat-
tori produttivi ». In base a 
tali teorie si assume gene-
ralmente fad esempio: nei 
modelli del tipo Harrod-Do-
mar) un certo saggio degli 
investimenti Co raDporto tra 
risparmio c reddito nazio-
nale) . che condiziona fin dal-
1'inizio il saggio di sviluppo 
dell'economia nel tempo: op-
pure si fa discendere dal 
principio della c produttivita 
marginale dei fattori * la 
conclusione che la via piu 
conveniente di svilunpo dei 
paesi economica mente arre-
trati sarebbe quella di uti-
lizzare le riserve di lavoro 
disponibili. che sono sovrab-
bondanti risnetto al caoitale 
esistente. ad un ba«so livello 
di attrezzatur*> strumentali 
(o. come si dice nel gereo 
degli economisti. con una 
bassa intensity di capitale>. 

TJna considcrevole parte 
dell'analisi del Dobb tende 
a mostrarc, con un clevato 
grado di rigore scientifico. 
I'inadcguatc7za e 1'erroneita 
di siffatte assunzioni. II suo 
ragionamento analitico. che 
c svolto con l'ausilio dei piu 
modcrni metodi e strumenti 
d'indagine. arriva a conclu
sioni che hanno un notevole 
rilicvo pratico oltre che tco-
rico. Al riguardo degli sche
mi della modellistica d'ispi-
razione kevneu'ana prima ri-
cordati. cgh dimostra che cio 
che imnorta veramente. dal 
punto di vista della politica 
di piano da adottnre. non c 
tanto il valore che il saggio 
degli investimenti puo averc 
ad una oualsMsi data ini-
zialc (c che puo desumersi 
dalla stessa esperienza del 
paMttd). CI6 che conta so

prattutto e. invece. il inodo 
con cui viene utihzzato quel 
volume d'inveetimenti. e in 
quale misura un particolare 
modo di utilizzarlo pu6 influi-
re s»l sajjgio al quale puo va-
riare quel volume d'mvesti-
nionti Quosta conclusione e 
importante perche ne denva 
che non puo e^ere accettato il 
c n t e n o (geneialmente segui-
to nelle elaborazioni e nelle 
discussion! oggi correnti in 
matei ia di sviluppo econo
mico piogrammato) secondo 
il quale si piocede nell'ana-
lisi ad estiapolare nel futuio 
un ceito saggio di rispaimio 
prccedente. 

Orizzonti 
temporali 

Come nota il Dobb. pur 
essendo importanti questi in-
dici per la formulazione di 
un piano, tuttavia non e le-
cito usarli come fattori rigU 
damente limitativi, perche 
essi stessi finiscono con l'es-
sere modificati dallo stesso 
piocesso di sviluppo Cio in
fatti accade quando si mo-
dificano le pronorzioni in cui 
gli investimenti veneono di-
stiihuiti tra i setfori cbe 
producono mezzi di nrodu-
zione e i settmi oroducenti 
beni di ennsumo. onoure 
quando si ha uno sviluopo 
relntivo dolla capacita pro-
duttiva dellp Industrie di be
ni stiumentali . 

Quanto all'altra tesi. se
condo la ouale i paesi in 
via di svihiDDO dovrebbero 
aonlicare metodi nroduttivi 
che imDipeano relativamente 
poco caDitale e mnlto lavoro 
— secondo i corollari d'una 
tfnria statiea. rome nuplla 
della produttivita nrmrPinale. 
erroneamente anplicata a 
processi dinamipi — l'insi-
gne economista di Cambridge 
ne contesta la valHita teo-
rica e pratica. ' sviluopando 
il concetto (gia prespnte nel
le critiche mosse alia teoria 
tradizionale) che la politica 
degli investimenti deve es-

' sere valutata in base all'ef-
fetto che essa ha sul saggio 
dello sviluppo economico. 
Adottando questo criterio in 
tutta la sua successiva ana
lisi, 1'Autore giunge a con
clusioni notevolmentc diver
gent! dalla teoria delle c pro
porzioni tra i fattori produt
tivi » (che gode tuttora di 
un certo credito tra gli eco
nomisti piu conservatori); 
chiarendo in modo rigoroso 
il rapporto reale tra gli obiet
tivi di una politica di piano, 

concernenti l'aumento del po 
tenziale d'investimento, del-
l'occupazione e del consumo. 

A questo riguardo l'anali
si del Dobb — che e una 
parte essonziale del suo li-
bro SttilMppo economico e 
pianiflcazione — e volta a 
porre in luce come esista cer-
t.imente una distmzione tra 1 
v«.n obiettivi di un piano en-
tro certi liiruti ma ehe si 
pub essere indotti in erro-
le se non si tiene conto del 
fatto che un conflitto tra 
obiettivi — come quello di 
rendere massima la occupa-
zione e il consumo ovvero 
il saggio d'incremento degli 
investimenti — non ha piu 
luogo entro un piu vasto oriz-
zonte temporale della pianifl
cazione La sua analisi mo
st ra. appunto che in tal caso 
gli element! che concorrono 
a rendere piii elevato possi
b l e il saggio di aumento de
gli investimenti renderanno 
massimo anche il saggio di 
sviluppo dell* occupazione e 
del consumo, i cui livelli sa-
ranno anzi maggiori di quel-
li che si sarebbero potuti rag-
giungere con opposte politi-
che. tendenti a renderli mas-
s.mi in un periodo di tempo 
piu breve 

Altri problemi interessanti 
— come quell; riguardanti 
aspetti piu specific! della scel
ta delle tecniche nel settore 
dei beni di consumo ed in 
quello dei beni strumentali, 
la distribuzione dell'investi-
mento tra i vari settori del
l'economia e i rapporti di 
prezzo in un sistema pianifi
cato — sono esaminati dal-
1'Autore con l'impiego dello 
strumento matematico. che b 
assai utile in questo genere 
di indagine (e che richiede 
quindi alcune nozioni specifi-
che in materia da parte del 

•lettore),. • • • 
In conclusione. si tratta di 

una ricerca su! problemi del
lo sviluppo economico e del
la pianiflcazione. che apporta 
un contributo ' importante di 
analisi agli studi teorici. e 
anche all* orientamento che 

' nella formulazione dei piani 
' e nella scelta degl! obiettivi 

deve essere di guida per le 
trasformazioni - economiche. 
che si vogliono apportare 
con una politica di piano. 

Vincenzo Vitello 

E 

NUOVO 
1 i -) 

nel Portamento itoliono 
Come funzionano le due Camere? Qual e la posizione dei partiti? Collegamento o diaframma 
tra « paese reale» e « paese legale»? — Accentramento e decentramento, bicameralismo e 

riforma dei bilanci — I pregi e i difetti di un'opera importante 

(1) Maurice Dobb. Sviluppo 
economico e pianiflcazione Edi
tori Riuniti. Roma, 1963. pp. J54, 
L 2 500. Traduzione di L. Oc-
chioncro. 

Nel panorama, tutt'altro che 
ricco. dello studio dei feno-
meni politici in Italia, si e 
inserita in queste settimane 
una pubblicazione di un no
tevole rilievo- II Parlamento 
Italiano a cura di una equipe 
diretta da Gioua?ini Sartori, 
professore di • Sociologia e 
Scienza Politica (Napoli, Edl-
zioni Scientifiche Italiane). Si 
tratta di quattro saggi che 
partono da una base di la
voro comune. una raccolta di 
dati effettuata con questiona-
ri riempiti dai deputati eletti 
al Parlamento dalla Costituen-
te in poi ed una rilevazione 
attenta della produzione legi-
slatwa della Camera 

Stefano Somogyi ha curato 
la elaborazione statistica dei 
dati raccolti, offrendoci una 
analisi della professione, li
vello culturale. anzianitd di 
partifo. < professionalizzazione 
politica ecc. dei costituenti e 
deputati fino a quelli del-
Vultima legislatura: Luigi Lot-
ti ha disegnato un profilo sto-
rico del Parlamento partendo 
dall'ultima Camera eletta con 
suffragio ristretto nel 1909; 
Alberto Predieri professore di 
diritto costituzionale. ha esa-
minato la quantita e la qua
nta della produzione legisla-
tiva delle Camere. Nella par
te conclusiva, Sartori ci of-
fre alcune indicazioni sulla 
fisionomia e la funzione del 
Parlamento. che vanno oltre 
la ovvieta delle consuete in
dagini sociologiche e che pos-
sono rappresentare un contri
buto importante al dibattito 
sulle istituzioni e il loro fun-

zionamento 
Questo dibattito e in corso 

ormai nel nottro paese da al
cuni anni. grazie anche al 
contributo ad esso portato 
dalla elaborazione del movi-
mento operaio e del Partito 
comunista, ma troppo spesso 
viene avvilito in alcuni set-
tori della nottra pubblicistica 
in una polemica sterile, per 
non dire qualunquistica. sul
la ' partitocrazia». nel va-
gheggiamento di un idillico 
' bel tempo aniico » che fini-
sce (ironia della sorte') con 
tl coincide -e con I'epoca del 
collegia uninommale. dei maz-
zieri e del suffragio riserva-
to ad una esigua minoranza 
di possidentis 

II saggio di Sartori ha il 
vantaggio di rifiutare questo 
ciarpame e di prendere le 
mosse dalla realta italiana di 
oggi, della quale i grandi par
titi di massa costituiscono. e 
non a caso. una componen
te essenziale. Per cio che si 
riferisce al quesito se i par
titi colleghino il * paese rea
le - e if * paese legale > o 
non rappresentino invece un 
diaframma che It separa si 
•pud anche consentire con Vau-
tore quando affcrma che la 
' sintonizzazione» tra paese 
reale e paese legale «• non 
dipende dal fatto che i par- ) 
titi controllino o meno Velet-
torato... ma dallo schieramen-
to dei paritti c piu esatta-
mente dalla sua semplicita 
ed intelligibilita •». Deve esse
re cioe data all'elcttorato la 
possibilitA di identificare con 
chiarezza le alternative -poli-

libri di storia 
I partiti politici nella storia ditalia 

A ilicioiio anni di dislanza dalla sua prima apparizinnc si 
ripubhlica ora. nella quaria cdizione, un'oprrolla dhenuta tin 
pircolo classicn c un punto di riforimcnlo nbhligato negli studi 
sulla storia italiana di questo ultimo sccolo (Carlo Mnrandi, 
/ partiti politici nella Storia d'ltalia, con prcfazionc di Giotanni 
Spadnlini, Aggtornamcnti bibliocrafici ed appendice a cura 
di Luigi Loui , Fircnze, Lc Monnicr, 1963, p. X I V - 185 L. 1.200). 
A rafione nella sua prcfazionc lo Sp.-ulolini, nel rievorare le 
cirroManze nelle quali i l libro apparvc all'iniloniani della Libe-
razir.nc. in-isie sui pregi di sinte«i e di misura deH'oncra del 
Moramli semprc risrnntrabili anrhc la dote gli studi su«ritati 
da quest'npera abbiano procediito oltre lc sue conrltisinni. 

IVnbahilmcnte si sarebbe poluto acgiimcere, se si fo-.se 
lornali allc recen«inni che di quello libro furono pubhlicate al 
MIO primo apparire, die lc o*ser\azioni che vi furono spe*e 
intorno (sostanzialc dipendenza delFimposiazinne di que->ta 
opera dalla Storia d~Italia del Croce; concczinne apprnssimati\a 
del caraitcrc dei partiti ecc.) non ne indhiduarnno a pieno 
Timporlanza. Questa consisle, piulioslo che in una explicit.! 
dirhiarazione di prinripi nuovi, in una arcorta mediazionc di 
siiggettioni ditcrsc provenienti da una ripresa di conosccn/a 
del pen^irro pnliiico democratieo italiano e filtrate aitra\er-o 
una metodnlogia slorica aperta e gia rcsa esperia dal confronto 
con numcrosi e di\ersi problemi della storia italiana. 

La prescnte ristampa si arrirrhisre di una appendice a>»ai 
informata e eomplr«si\amrntc oggcltiva sui partiti politiri Ita
lian! dal 1926 al 1945 e di un aggiornam<>nto bihliojjrafico as»ai 
utile. L'una c I'aliro sono stati en rati da Luigi Loll i . . 

II Cattolicesimo inglese -
\ « l l a collana di storia del movimenlo catlolieo tdirctla da 

Ciu<eppe Rossini che acroplic d i solito monozrafie dedintc 
a momcnli c problemi panieolari della storia del mo\imenlo 
cattolico italiano appare ora un'opera di argomento divrrso, 
c cioe la traduzione di un'anloloeia di studi sul raitolireMnn 
ingle«c dell'800 gia app^ma presso I-es Kdilions dn Ccrf (Calta-
licrumo inglcw, con pref. di Alfonso Prandi, Roma, edizioni 
5 Lune, Roma. 1963, L. 2.000, pp. 300). I saggi raccolti in 
qucMo \olumc «i raggmppano intorno a tre sezinni: eredita 
storiea e dati soHnlogici, \ i i a della Chicsa, pre«enza del Cat-
lolieenimo nella Nazionr. A l eentro delPanlologia halzano lc 
due tendenze fondamentali a\~vertibili nel cattolieesimo in-
glr*e deH*800, e cioe quella piu «cn«ihilc alia influenza della 
emigrazinne irlande^e, complessivamentc inlegralistica, ehe 
faee\a capo al Manning c quella ehe in\ccc rirhiedeva un piu 
«trello ennlallo con la ci\ i l la moderna e che faeeva capo al 
iNrumann. Alia traduzione italiana ha premesso una introiln-
zionc ASfonso Prandi. il quale ha inteso sntlolinearc alruni 
earatteri distintivi della presenza del cattolieesimo nella \ i ta 
inglese, uno dei dati delta quale c cnstiluito dall'asscn/a di 
un partito politico dei caltoliei. 

Una storia del Giappone moderno 
Fra lc poclmsimc sloric del Giappone moderno dircttamenle 

aeres^ibili al lettore italiano questa the appare ora nelle ft pic-
cole sloric illustrate» sansoniane (Richard Storr>, Storia del 
Giappone moderno, trad, di Laura Messcri, Fircnze, Sanson!. 
1962. pp. 353, L. 1.500) si distingue per arriva re fino ai nostri 
giorni c per i l tono facile ma non snperficialc deire«posizionc. 
Quota , in forma onlinata ed organica, prende le mo"e ilalla 
moluzionc dei Medi j (1867) che segna Tammoilernamento del 
Giappone c il suo ingresso nel no\cro delle grandi potenzc 
e prorede fino ai nostri g iomi : ma. i l libro con tiene anche una 
rapida informazione introdutlha, relal i \a al periodo preceden
t s Come numcrosi scrittori europci di storia asialica e afrieana 
lo Storry non rinuncia qua e la alTesolismo e alia descrizione 
di maniera. La narrazione piana ed infornutiva utilizza numc
rosi riferimenti alia situazione del Giappone nella seconda 
currra mondiale, cosieche rinlcresse della narrazione ne ri*ulia 
raw ivato. Non manrano gli accenni alle con4izioni e alle posi-
/ ioni delle classi sociali. Ma i particolari e le risposte in pro-
posito sono piu radi via via che ci si awicina ai nostri 
tempi. SnlFimpcrialismo piappone>e si apprendono molti par
ticolari relati \ i allc settc nazionalistirhe e ai jtnippi delle forze 
armatc. meno pcro intorno alia sua complc5.-.i\a natura, alia 

sua originc economico-socialc. 

La Resistenza italiana 
l/antoloftia di doenmenti pubblirata da Giampiero Carocei 

per la rollana « Saper tntto i> di Garzanti (G.C^ l*n Rrxislrnza 
italiana. Milano, Garzanti, 1963, pp. 248, L. 500) si attiene so-
stanzialmente al criterio di far posto a lesli di caraitcrc memo-
rialistico o a documenti che nella lore immediatezza tra^met-
tano al lettore « pinltosto die la sen*azione dei problemi pene-
rali. quella dei lanti — e pur spes«o iragicamcnlc analozbi — 
problemi particolari, dei singoli ancn imemi . della grandezza 
morale rhc sottintendc\ano e del me«sa?gio di \erita ehe oggi 
rappresenlano ». 

Per una collana destinata ad un larco pubbliro quale c 
quella nella quale questa antologia appare. la \ i a *ee l lada l 
Carocei appare ragionc\o!e e i risnltaii sono tali che i l libro 
conferi«ce un'immagine \ iva e rirca <lel mo\imcnto dolla Rc-i-
stenza italiana. Una delle sezioni dell'antologia, « I I dibattil > 
delle idee ». eostitiiisec una feliee c necessaria ereezione al cri
terio gencrale seguito dalFantore e rorrisponde alia brc\e, ma 
densa c ehiara introdnzione rhe presenla i problemi Morio-
grafiei 'piu importanti della storia della Re«i*tenza italiana. 
La prcsa in ennsiderazione di qualchc allrn testo (pen<o ad 
esempio a certi seritti di Curiel) a\rebbe probabilmrnte ron-
senlito di ra\"vicinare ulteriormentc i programmi della Resi
stenza e la eonsapevolezza che ne ebbero i »uoi prolagonisti 

.con la prospcltita storiografica ora in discu^ione. • 

Ernesto Ragionieri 

tiche che gli vengono propo
se da ogm partito. il che 
bovente non accade a causa 
del coesistere all'intemo dei 
singoli partiti delle posizioni 
piii diverse e contraddittorie. 
" Per quanto i nostri partiti 
si moltiplichino e suddivida-
no — scrive Sartori — la coa-
bitazione vi resta litigiosa: i 
piccoii partiti sono divisi in 
correnti e frazioni non meno 
faziose ed eterogenee di quel
le dei grandi partiti»: di qui 
un elevato grado di bizanti-
msmo e indecifrabilita che 
caratterizza senza dubbio la 
vita politica italiana (di cui 
sono del resto manifestazio-
ne le pressoche misteriose, per 
il grosso pubblico. dcfinizlo-
ni dei gruppi interni di par
tito e persino di combinazio-
ni governative) e che rappre-
senta il vero diaframma tra 
opinione pubblica e istituzioni. 

La polemica contro la ~ par
titocrazia * si accompagna na-
turalmente alia polemica con
tro la ' professionalizzazione 
pol'ttira >, dimenticando che 
— come scriveva Weber fin 
dal 1918 — la figura del po
litico professional - s i pud 
amare o odiare; cio non to-
glie che essa e il prodotto 
inevitabile della razionalizza-
zione e specializzazione del 
lavoro politico di partito sul 
terreno del suffragio esteso 
alle moltitudini -. E' innega-
bile — e lo studio di cui ci 
stiamo occupando lo dimostra 
— che la percentuale di* po
litici professionals presenti in 
Parlamento tende ad aumen-
tare (erano il 26% nella pri
ma legislatura e sono saliti 
al 38 % nella terza Legisla
tura) e non e certo azzarda-
to prevedere un accenluar-
si del fenomeno in concomi-
tanza con Vaccesso alle Ca
mere di un personate piu gio-
vane sempre pi" prorenien-
te da una carrlera di parti
to. Somogyi dimostra nel suo 
saggio che tra i deputati del 
gruppo di eta tra i 25 e i 40 
anni predomina, in modo piii 
o meno accentuato per i di-
versi partiti. il tipo del poli
tico di professione (55.9%) e 
it politico semi-professiona-
le (42%). 

• La mediazione partiti-cor-
po elettorale in regime .di 
suffragio universale ha reso 
potsibile un largo accesso al
ia Camera di esponenti di ce-
ti sociali che ne erano tradi-
zionalmente esclusi. In questo 
senso il nostra Parlamento 
pud essere considerato ab-
bastanza rappresentativo del
le forze sociali attive nel 
paese. • •" 

, La' XXJI1 Legislatura del 
Regno (1909-1913) portd al
ia Camera deputati che per il 
90 % appartenevano al ceto 
medio-superiore e superiore 
(liberi professionisti. indu-
striali. posiidenli ed aristo-
cratici) e le elezioni imme-
diatamente " successive non 
modificarono questa situazio
ne II quadro comincid a mu-
tare con le eIe*toni del 1919, 
quando. con il successo im
portante conseguito dal Parti
to socialista (1.840.593 voti). 
entrarono alia Camera per la 
prima volta un importante nu-
mero di insegnanti. pubblici-
sti. organizzatori politici ap-
partenenti al ceto medio e 
persino qualche rappresentan-
te dei celt inferiori (lavora-
tori dipendenti) L'ultima le

gislatura repubblicana del 1958 
vedeva inline una netta pre-
ralenza dei ccti medio, me-
dio-inferiore ed inferiore che 
complesswamente presi supe-
ravano la meta dei deputati 
(Una analisi piu dettagliata 
della prorenienza sociale dei 
deputati divisi per partito. 
rnette in ri/iero naturalmcn-
te noteroli differenze: la DC 
e ancora il partito che porta 
alia Camera il maggior nn-
mero di rappresentanti dei 
ceti superiori e medio-supe-

' riori) 
Ma il discorro pin intcrcs-

santc che a nostro awiso apre 
il Sartori tn questo saggio l 

7 >ucllo che si riferisce alia 
unzione ed alia funzionalita 

del Parlamento. aranzando al. 
cunt sugperimenti ed ipofcsi. 
con I quali non povsiamo sem
pre concordare. ma che han
no il mcrito di aprire un dt-
scorso che va riprcio e *rl-

luppato in sede politico e feo* 
rica. 

La prima questwne affron-
tata dall'autore e quella del 
lavoro legislativo del Parla
mento. Vn totale di circa 
2 000 provvedimenti approvati 
per legislatura, eglt scrive, co-
stituisce * una enormita. non 
solo dal punto di vista dei 
destinatari ma anche dal pun
to dt vista della velocita alia 
quale si deve presumere che 
vengano discussi ed approva
ti *. In effetti se si tiene con
to che la approvazione dei 
bilanci (ma a che cosa e ri-
dotta ormai questa essenzia
le funzione delle Camerc!\ 
occupa una notevole quantita 

•di tempo, in media non meno 
del 44 per cento delle ore ef-
lettive di lavoro del Parla
mento, appare evidente che la 
velocita con la quale vengo
no approvate le altre leggi, in 
assemblea e in commissione, 
e in effetti sconcertante. Ma 
e piii grave a nostro avviso 
che a fianco di questa che 
alcuni chiamano 'mania le-
gislativa" caratterizzata da 
una inflazlone di * leggine» 
tipicamente sezionall, setto-
riah, se non addirittura ad 
personam, o il cui contenuto 
effettivo e di natura ammi-

. nistrattva e regolamentare o 
di proroga e modifica di leg
gi gia eslstenti (lo studio del 
Predieri e a questo proposi-
to assai documentato e illu-
minante), sta la tendenza del 
Parlamento a non scegliere. 
Da una parte insomma si ha 
un accesso di att'wita legisla
tivo solo in parte giustificata 
dallo estendersi delle compe-
tenze dello Stato moderno. 
dalValtra un ritardo squtsita-
mente politico, nello affron-
tare le scelte legislative di 
fondo attraverso I'insabbta-
mento. Vostruzionismo di 
maggioranza. lo sfruttamento 
volontano della lentezza e 
macchinosita delle procedure 

• (tra cui il contlnuo rinvio dei 
provvedimenti dall'una all'al
tra assemblea), la pratica del 
rinvio. Vabuso della pratica 
dello stralcio 

Non e inutile ricordare In 
questa sede il sabotaggio cui 
e stata sottoposta da parte 
della maggioranza la legge 
htitutiva della Corte Costitu
zionale. quella delle regioni, 
la riforma del TV di PS. 
quella snlVenergia nucleare, 
ecc. Sostiene il Sartori che 
il lavoro legislativo delle Ca
mere potrebbe essere drasti-
camente alleggerito - provve-
dendo a retativamente poche 
regole generali di particola
re importanza e quindi „ 
creando una gerarchia ed una 
precisa distinzione tra norma-
zione > secondaria e leagi ». 
Assai discutibile la proposta 
dell'autore di lasciar cadere 
senz'altro la iniziativa lepj. 
slativa dei singoli parlamenta-
ri con la istituzione di un co-
mitato che avrebbe il compi-
to di vagliare e trasmettere 
al gorerno sotto forma di 
* raccomandazioni * le propo-
ste del parlamentari stessi e 
la possibilitA di un pubblico 
dibattito delle stesse in aula 
quando la cosa «rmbri di par~ 
ticolare importanza e il go
rerno resti inerte 

II Sartori concepisce in
somma Vattirita leglslatira 
del Parlamento prevalente-
mente come un'attirita di 

• controllo che andrebbe eser-
citata in sede politica an
che per dare modo al Par
lamento di usare con piu 
peso ed efficacia di alcuni 
strumenti come • 1'interroga-
zione. Vinterpellanza. la mo-
zionc e soprattutto Vinchiesta 

Non e'e dubbio che la espe-
rienza di questi anni inse-
gna che nonostanle la quan-
titd non indifferente di la
voro srolta dal Parlamento 
(anche sotto la prcssione del 
nostro partito), di fatto vie
ne ostacolato e impedito il 
pie no polerc di direttira e di 
controllo che la Costituzio-
nc afflda aHe Camere Cost 
come appaiono lenti e ina-
deguati troppo spesso gli stru
menti della interrogazlone e 
interpellanza e limitati i po-
teri di inchicsta (Cio che e 
accaduto per la Fcdcrconsor-
zi fi indicativo). 

iVc" r di#ci lc conrenirc con 
II Sartori che Vattwita le

gislativo cosl com'k assume 
spesso il carattere di una ap
provazione ' a posteriori •» di 
norme e provvedimenti co-
perti dall'anonimato dell'aha 
burocrazia. 

Ma cib che va tenuto pre-
sente e che tale anonimato 
e solo apparente, nel senso 
che esso nasconde un reale 
potere esercitato da ben no-
ti gruppi di pressione, ne 
pud essere sottovalutato — 
come il Sartori fa — lo 
sforzo e la capacita dell'As
semblea di emendare e modi
ficare talvolta in modo radi
cate dei provvedimenti. Cib 
che va tenuto presente e sot-
tolincato anzi, quando si di-
scuta di riforme in tale set-
tore e che esse devono muo-
vere nel senso di dare al , 
Parlamento piii e non meno 
potere decisorio, per impedire 
ogni tipo di soluzione che 
muova verso il trasferimen-
to di tale potere a gruppi di 
tecnocrati che agirebbero, 
fuori del controllo del Par
lamento, sotto le direttive 
dei centri di potere mono-
polistici. II Parlamento va 

liberato insomma da ' tutto 
cib che ne appesantisce il 
lavoro, va studiato il modo 
di superare gli inconvenienti 
determinati dal bicamerali
smo, e ormai indispensabile 
una riforma dei bilanci che 
permetta di controllarli e mo-
dificarli; ma ogni riforma de
ve essere inquadrata nella 
visione e nel dibattito com-
plessivo che preveda "n ac-
crescimento della sovranita 
popolare e del controllo sul-
Vesecutivo. 

In questo ambifo non si 
pub sfuggire tra Valtro alia 
nccessita di accelerare il pro-
cesso di decentramento di po-
teri decisori alle Regioni ed 
agli cnti locali. 

Il lavoro di Sartori e della 
sua equipe ci appare comun-
que come un contributo sti-
molante ad tin dibattito che 
noi comunisti, come dimo-
strano anche le tesi dei no
stri successivi Congressi. sia-
mo preparati ad affrontare 
con tutte le forze democra
tize. 

Miriam Mafai 

I cattolici e 
le campagne 

Cento anni 
di storia agraria 

Non pochi sociolo^hi cat
tolici si sono esercitati, in 
questi ultimi anni, ad analiz-
zare la •« societa rurale » ita
liana quasi sempre per trar-
ne auspici positivi circa le 
sorti politiche (ed anche elet-
toralistiche) del partito cle-
ncale Ne sono sorte mnu-
merevoli « indagini - sull'eso-
do dalle campagne. sull'an-
damento dei redditi e dei con-
cumi, sulla capacita di adat-
t^mento degli ex contadin! 
alle nuove professioni urba
ne: oqnuno di questi studi ha 
preteso di fornire una solu
zione ai problemi agncoli 
prescindendo dalla questione 
sociale e riducendo tutti i 
problemi ad una misurazione 
astratta dei «termini econo-
mici» di essi. Contro questa 
tendenza imperante in cam-
po cattolico (di essa sono 
espressione fitud.Oisi che pu
re hanno una base di seria 
preparazione; ma non man-
cano i - Bartolo Ciccardini 
della socioiogia rurale-) po-
lemizza il professor Mario 
Bandini. tecnico ed economi
sta agrano che tanta parte 
ha avuto nella determinazio-
ne della politica aqrana del
la DC e dei soverni di questi 
anni ma che ora sembra es-
sersi mes=o in disparte alme-
no sul piano della parteci-
pazione diretta alle co^e del
ta politica a^rana ufliciale 

L'occasione e etala offerta 
al Bandini dalla nedizione di 
un suo libro scntto nel i957 
ed ora ristampato con am-
pie aqqiunte ed asgiornamen-
ti (Mario Bandini - Cento 
anni di storia agraria italionu. 
seconda edizione. Ediz.om 
Cinque Lune. pp 270. lire 
1 500) - La baldanzo^a sicu-
rezza di moih giovani econo
misti di ogsji — polemizza 
Bandini — e tale che essi 
credono. anche coprendo I lo
ro racionamenti con I'orpel-
lo delle matematiche espres-
sioni. spesso usate fuor di 
Iuoso e di proposito, di es
sere capaci di fornire ai so-
veraanti e as^i operator! pri-
vati. la chiave d'oro che apre 
le porte del successo II ri-
medio per questa malattia 
dilaqante e la storia -. 

Non manoano. nella parte 
nuova di :;uosta seconda edi
zione del libro di Mano Ban
dini, i npensamenti i tonci 
sulla politica agraria italiana 
dl questi anni. ne l'A. e stato 
avaro di coraggioie affcrma-

zioni circa i problemi socia
li deira«ncoltura. Cosi Ban
dini dimostra di non rite-
nere valide le affermazionl 
sociologiche relative all'esod© 
rurale. eecondo le quali 1'eso-
do sarebbe "di per se - un 
fattore di progrcsso Al con-
trano l'A afferma che Teso-
do e il croacente numero dei 
poderi abbandonati eono una 
riprova della ensi agraria 
e che di tale cr.si sono. nello 
ste«i?o tempo, effetto. e per 
molti territon causa non ulti
ma. in una eorta di reazione a 
catem che costituiscc un vi-
colo cieco nel quale, da anni, 
e cacciata l'asricoltura ita
liana Di uauale valore scien
tifico il rifluto delle tccne 
che vorrebbero far credere 
es«ere gli investimenti di ca
pitals disgiunti dalla rifor
me strutturali. ascnti di rot-
tura delle attuah situaz.oni 
di crisi e di stagnazlone. 

£' in questo quadro che 
Bandmj afferma la nccessita 
e la ineluttabilita delia tra-
sformazione della mezzadrla 
in proprieta contadma. •< I 
mezzadn — afferma — sen-
tono sempre piu forte lo spi-
nto di indipendenza e sen-
tono sempre di piii di es
sere ormai benlssimo capaci 
di mandare avanti le cose per 
conto loro . Chi crcde che 
qiiet-to moto e questi senti
ment. non smno reali ma 
fnitto di un'errata e dema-
coaica azione politica e fuo
ri strada Pronfondi cambia-
menti sono in sest^zione nel 
arande corpo della mezzadria. 
Che essi si manifestino in 
modo piu o meno celere. nes-
iiino puo dirlo: la sola cosa 
certa e che le acque vanno 
\erso ia foce e non vice-
versa -. 

Sfussono — invece — com-
pletamentc o quasi. all'A. 1 
problemi che scatunscono dal 
domimo dei monopoli e dal
la politica degh investimen 
ti. E cio lo porta a consi-
deraziom che t=ono in evi
dente contraddizionc con le 
affermaz.oni relative alia ri
forma della mezzadna (ed 
anche dell'affitto contadmo), 
come la dove loda il Piano 
Verde come esempio di pro-
4r.immaz.one nel settore agrl-
co'o Ma ci6 non toulic va
lore alle p<trti positive del 
libro. 

d. I. 
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Applausi nel corso della proiezione - Proiettato «Dom Roberto » del regista por-

foghese De Sousa arresfato dalla polizia di Salazar: un film che avrebbe meritato 

gli onori della Rassegna, una piccola fantasia neorealista che scopre con since

rity ed emozione la vita quotidiana del Portogallo 

-•*?••-. i , 

It*--- * 
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Claudia Cardinale fo-
tografata alia parten-
za da Fiumicino per 
Cannes 

Dal nostro inviato 
' ' ' CANNES, 20 ' 

Ernesto De Sousa, il regi
sta portoghese arrestato Val-
tro ieri dalla polizia di,Sala
zar mentre partiva per Con-
nes, ha ottenuto un primo 
risultato: oggi si e parlato; 
molto di lui, sulla Croisette, 
della cinematografia • sotto-
sviluppata del suo paese, e 
del suo film Dom Roberto 
che nel tardo pomeriggio e 
stato presentato in un locale 
della Rue d'Antihes nel qua-
dro della Mostra-mercato. 

Perche e stato arrestato 
De Sousa? Non sono ancora 
pervenutc notizie ufficiali, 
ma e evidentc — ci diceva 
Christiane Rochefort, la no-
ta scrittrice che da anni e 
la segretaria dell'ufficio stain-
pa del Festival — che « non 
ha ucciso nessuno >. II prov-
vedimcnto si deve senz'altro 
a ragioni politiche: il cinea-
sta era nolo come uomo di 
sinistra c, delitto altrettanto 
grave nel Portogallo di Sala
zar, come uomo di cultura. 
Del resto basta dare un'oc-
chiata al suo film, per ren-
dersi conto di tutto. • 

D o m Roberto e Vaffettuoso 
soprannome con cui i raqaz-
zini chiamano < il miserabile 
marionettista che li intrat-
tiene, girando per le strade 
col suo teatrino ambulante 
e con un manifesto: il.ritrat-
to della c fidanzata > che so-
gna. Finche una sera Joao 
(cost si chiama il disgrazia-
to) trova veramente una 
compagna, Maria, disperata 

discoteca 
Sophia dice 
Di Gracomo 

Dopo Sophia Lnreii allriro 
e camantL', cccn Sophia lettri-
ce di vcrsi di Salvalorc Di 
Giaconio. E' un accnslamento 
iialuralc, per u:*.a atlrice del 
MIO ran go e, per di piu, per 
una nelle cui venc scorrc san-

. giic napolelano. « Cnnoscevo 
pnehissituo . dcU'npcra di Di 
(riacomo». ammrtle simpali-
ramente Sophia, a.cgiungcndo 
rhe ' Tinconiro con il pncia 
f drammalurgo napolelano n e 
r-Ialo tino d<-i piu sisnificalivi 
inronlri Icllerari della mia 
vila ». • 

Per questo Sophia s'e gcl-
taia a corpo niorlo nello stu
dio e nella incisionc di alcunc 
liriche di Di Ciacomo, inco-
raxgiata rd aiulala dal suo re
gista preferiln, Villorio Dc Si-
ra. Ne $ono vrnuli fuori dur di-
>rhi a •!:> siri di 17 cm. (CAM, 
CM, 45/91 c CAL 45/92) nei 
quali sono comprrse Per la ria. 
I.eilera amarosa. I.eilera malin-
ennica, 'E create 'e C.araragglo, 
Snnnno 'e nn unite 'c vierno, 
\ummero vinluno, *E matina 
pe Toledo, \coppa 'a nil mim-
tone 'e munnezza: 7.i munn-
crlla,' A tammana Tc pre.*sa, 
Piancfforte 'e nolle, 'A strata 
« Sunetlo amaro. 

Sophia, salvo qualrhe incrr-
Irzza riM*onlrahile qua c la. 
si dimoslra In I rice rirra di 
*fiimaturr, vibmnie all'occor-
rrnja, palelica o dolorosa vol-
la a volia. Fnrsc Ira una inci
sion*1 e I'altra sarrbl»c siaio 
neccssario nn ma^fior rc?pi-
ro. Kirnrdiamn che proprio 

' pf r ctlrbrarc Di (Jiaromo, un 
aliro ftranik allnrc napolelano 
alirrno Ic poetic con alcunc 
Ira Ic pin significative canzoni 
del pocia napolelano. I dun 
di>chi di Sophia fannn comnn-
que parte di nna «Amnio-
eta Icllcraria» che la CAM 
ha iniziato a ptihhlicarc a 
cura di Antonino Bnraiti. 

Casanova 
Cocki Mazzclli canla Casn-

nnva bariami .- Tn to .till in 
nn disco di rcccntc puhhltca. 
ziono (Primary CRA 91903). 
Si tratla ili due inotivi di nr-
ilin.iria antniiniMtrazinnc che 
la Mazzetti iuterprcta con il 
evoaoMn mcslicrc. 

II primo dci due inotivi si 
la?cia ascoltare piu vnlcnticri 
grazic alia sua iuiisilata en* 
Mnizionc armonica nclla qua
le la cantante si Irova a suo 
coniplclo agio. , 

Gino Paoli 
Si direhbe die il passapgio 

dalla Kicordi alia RCA abbia 
prodottn tino stmno cfFetto su 
Cino Paoli. Lc sue rccentt 
cotnpnsizinni ce lo niostrano 
piu invnlutii c con un timbro 
fli voce radicalmcntc di verso. 
• Basta chimlerc gli occhi e 

Domatti (RCA PM 45-3181) 
sono due mnlivi ili taglio 
dratnniaticn. molto cnraii net 
testo c neirarrangiatnento or-
cheslrale. Ma ' proprio qttcsta 
soinma cura pnsta nella rca-
lizzazionc ilelle due incisioni 
scmhra aver falln perderc * a 
Paoli la sua cnn?iieta fresrhez-
za e snhricta. Quanta difTcrcn-

. za dalla Galla, dal Cielo in 
una xianza a da Gli innamo-

i r«/i xono sent pre soli. Sembra 
' quasi che Paoli abbia due di
verse misurer.una per se, una 
per gli altri. Non si puo dire 
infaiti che i tnni drammatiti 
non gli si addicann come com-
posilore. TnH'altro: e lo di-
mnslrano le inrisioni di Or-
nella Vanont, la quale rest a 
la micliorc inlerprelc del can-
tautorc genovrse. Ma quando 
Paoli lascia il tono patctica 
per quello drammalirn, si av-
verte troppo la ' limitatezza 
dellc sue possibilita di can
tante. 

Percio, in qucstc due can-
zoni. la sua voce assume tn
ni da cantilena, non sent pre 

• gradevoli 

II ballo del mattone 
La « Circus » lancia un ntio-

vo cantante, Giancarlo Silvi 
e con esso la prima vcrsione 
maschile del Rallo del mat-
tone uno dei brani di snrecs-
sn di Rita Pavnnc. Natnral-
menle, per Silvi la vcrsione e 
maschile e il giovane ticister 
la escguc seenndo i ranoni 
dcgli urlalnri, senza ; infamia 
ne loile. II pezzo c piaccvolc 
c il disco dnvrchbc avrrc il 
sno surrcsso. Sul retro S*» li 
pnlrai Icrmare (Circus CN A 
9077). • . . . - . . 

set. 

come lui. Insieme, e con lo 
aiuto del vecchio meccanico 
Gabriel, della povera gente 
del quarticre, e della loro 
fantasia, i due cominciano a 
riavcre fiducia in se stessi e 
neU'aVvenire. E non impor-
ta se devono lasciare la vec-
chia casupola in rovina nella 
quale si erano accampati: 
Gabriel e riuscito finalmente 
a costruire con i ferri vecchi 
nrtn specie di auto che sard 
la loro nuova dimora. I per-
sonaggi si allontanano verso 
I'orizzonte come faceva il 
vagabondo Chariot, mentre 
una twee si sovrappone di-
cendo: « Ma non e ancora la 
fine. La fine viene soltanto 
per coloro che rinunciano ». 

Ernesto De Souza, un gio-
vanotto dal viso tormentatn, 
sui trentacinqu-e anni, non 
ha rinunciato; e per questo 
e stato messo in prigione. 
Critico di cinema e d'arte n-
gurativa, e stato tra i pionie-
ri, in Portogallo, del movi-
mento dei cine-club, ed e il 
redattore - capo, a Lisbona, 
dcll'unica ri vista di film sc-
ria e indipendente: Imagem. 
Ha fatto della reg'xa teatrale 
per la radio e diretto pa-
recchi cortometraggi, ; 

D o m Roberto e il suo pri
mo ••• lungometraggio a sog-
getto, realizzato dalla < Coo-
pcrativa do espectador > che 
ricorda Vanaloga societa pro-
duttrice finanziata dal popo-
lo e stroncata, a suo tempo, 
dal nostro govcrno. (Anni 
fa, proprio qui a Cannes, De 
Pirro lotto perche Cronache 
di poveri amanti non fosse 
proiettato). II film e stato 
naturalmente girato in con-
dizioni tecniche proibitive, 
con una macchina da presa 
impossibile, • in uno studio 
improvvisato, con pochissi-
mi soldi e senza alcuna sov-
venzione ufficialc. 

Sotto questa prospettiva 
va giudicato D o m Roberto 
che, con tutti t suoi limiti, e 
probabilmente il solo film 
degno realizzato negli ultimi 
anni in Portogallo, dove la 
produzione e assai ridotta, 
se $i pensa che soltanto una 
scssantina. di cinematografi 
eseguono proiezioni conti-
nuative. Attraverso le pere-
grinazioni dei snot personag-
gi, questa piccola fantasia 
neorealista scopre, con sin-
ccritd ed emozione, la vita 
quotidiana fatta di privazio-
ni, di ignoranza e di dignita 
popolare. Ricordiamo u-n lun-
go documentario portoghese 
a colori, accettato in concor-
so al Festival, qualche anno 
fa: era interamente turistico, 
intercalato da folli ^proces-
sioni medioecali. Vunico suo 
valore era di essere Vesatto 
specchio di un governo che 
fa compiere massacri nella 
Angola, stende da decenni 
una cortina di silenzio sul 
proprio paese e . impedisce 
con il carcere a un giovane 
e fervido regista di ricevere, 
nell'ambiente di un Festival 
inter nazionale, V applauso 
che il suo coraggio avrebbe 
meritato e, oggi, merita con 
particolare colore. > 

Un altro regista che non 
ha paura e Armand .Gatti, 
che quasi non riconoscevamo 
perche tomato da Cuba co
me un vero barbudo, dopo 
tin anno di lavoro durissimo, 
nelle condizioni che si im-
maginano facilmente da quel 
che ha passato, nel frattem-
po, la piccola Repubblica. 
Appena arrivato a Parigi, ha 
dovuto ancora combattere 
per salvare il suo film che, 
come dicevamo ieri, il suo 
distributore francese, Ull
rich, aveva arbitrariamente 
censurato. Ma El otro Cristo
bal — ci ha assicurato Vau-
tore- — sarA presentato al 
Festival integralmente. 

Possiamo ora sbarazzarci 
di Alvorada, un documenta
rio a colori sul Brasile gira
to dal tedesco (occidentale) 

[Hugo Biebeling, dicendo che 
p molfo « portoghese >, e ue-
nire senz'altro all' avvcnl-
mento della giomnta: la pre-
scntazionc del Gattopardo. 
Alio spettacolo per la criti-
ca, il film ha riccvuto dodici 
intensi applausi a schermo 

acceso, che e senz'altro il 
record del Festival. E anche 
se tale coro di approvazioni 
non e sempre esploso. net 
passaggi a nostro avviso piu 
irnporfonfi. bisogna i. anche 
aggiungere v che, cantraria-
mente al solito, nessuno pro-
testa si e levata nella sala a 
contrastarlo. Ad ogni modo,\ 
le discussioni che Vopera ha 
pot suscitato presso i crtttct 
con cut abbiamo parlato, so
no press'a poco del tenore di 
quelle che si sono udite in 
Italia. 

Quasi tutti trovano lo spet
tacolo ammirevole ma un po' 
estenuante. Chi loda la • fe-
deltd al romanzo (che anche 
in Francia e altrove e ben 
conoscittto); chi trova in es-
sa il vero impasse della vcr
sione cinematografica, che si 
sarebbe volu-ta piu libera e 
personale, sul tipo di Senso. 
D'altronde, si riconosce vo-
lentieri che qui Visconti ha 
concentrato tutta la sapienza 
e sqtiisitezza figurativa, che 
Lancaster e giunto al culmi-
ne della sua maturita, e che 
in fatto di rieoocazione in 
costume il film supera tutto 
quanto il cinema abbia pro-
dotto negli ult imi anni. Non 
abbiamo ancora udito, pero, 
riflessioni piu acute sul tes 
suto « s to r i co > dell'opera, 
quel le che , dal canto suo (e 
senza trovarci perfettamente 

d'accordo), il regista stcsso 
ha tllu-minnfo cost seriamen-
te nella inter vista con Aiito-
nello • Trombadori apparaa 
nel recente volume della col-
lezione Cappelli dedicato al 
Gattopardo. Ma forse appa-
riranno tracce, di tale di-
scorso che il film richiede, 
nelle prime recensioni di do-
mani. Da esse si avrd anche 
probabilmente un'idea piii 
precisa delle possibilita, che 
oggi non sembrerebbero mea
se in dubbio da alcuno, di 
vittoria finale. Personalmen-
te noi riteniamo che Visconti 
abbia pieno diritto alia Pal-
ma d'Oro, che sarebbe. non 
dimentichiamolo, il primo 
completo riconoscimento di 
un festival internazionale al
ia sua magnifica, ventennale 
carriera. 

E se anche Votterrd per il 
suo film forse piu discutibi-
le, poco importa: per quanto 
discutibile, un film di Vi
sconti si piazza < comunque 
sempre a un livcllo raramen 
te ottenuto dagli altri con-
correnti; e, per quanto con 
cerne la manifestazione at-
tualc, non raggiunto ancora 
da nessuno. 

Ugo Casiraghi 
Nella foto del titolo: una 
inquadratura del « Gatto
pardo » ) . ••'•:> 

le prime 
Musica 

Circolo Toscanini 
alia Sala Casella 

Costituito da ottitni strumen-
tisti dell'orchcstra sinfonica del
la Rai di Torino e gia rieco di 
notcvoli benemerenze egual-
mente acquistate nell'esecuzio-
ne di muslche del passato e 
nuovisslme. epe-sso in « prima » 
assoluta, e stato presentato ieri 
nella Sala Casella dell'Acca-
demia fllarmonica romana il 
complesso del Circolo musieale 
« Arturo Toscanini». 

In forrnarione ridotta il "To
scanini » ha svolto un interes-
sante programma anch'eoso ar-
ticolato in modo da offrire coni-
piutamente la misura del vasto 
impegno ctilturale che ne pun-
teggia l'attivita. 

Tra Mozart iQtrintetto per ar-
chi, K, 516, interpretato con ge-
nerosa ricchezza eapressiva) e 
Bruckner , (Quinte(to in • fa 
magy., risalente al 1879 la cui 
splendida esecuzione ha fatto 
cadere ancora qualche calun-
nia dalla musica bruckneriana) 
si sono inserite, infatti. alcune 
prezlose pagine di Schoenberg 
e di Berg: i Due Liedcr op. 14 
(1907) del primo, sospesi in un 
fermentante atonalismo pres-
ooche vicino a sospingere la ri-
cerca armonica nei rigori della 
dodecafonia. e i Quattro Meder, 
op. 2 (1908) del eecondo pi" 
legati al clima impressionistico. 
ma inclint al gusto delPaforismo 
musieale. Ne sono stati inter
pret! di rafflnata serisibilita 11 
mezzosoprano Rosina Cavicchio-
li e il pianista Enrico Lini, ap-
plauditissimi. 

Nei Quintetti di Mozart e di 
Bruckner applausi e consensi 
sono andati ai violinieti Loren
zo Lugli e Arnaldo Zanetti. ai 
violinisti Enzo Francalanci e 
Luciano Moffa e al violoncelli-
sta Giuseppe Pietrini. 

e. v. 

sisente kiiota 

HOLLYWOOD — Ursula Andress si sente 
« idiota » in questa posa. E' invece il passo 
obbligato per le esordienti nel cinema 

' (telefoto) 

Alia Einaudi 

Presentato il 
Manuale d'armonia 

di Schoenberg 
II famoso libro di Arnold 

Schoenberg finalmente inte
gralmente tradotto in italiano 
(Ed. II Saggiatore) e stato 
presentato ieri, a Roma, nel
la sede della Libreria Einaudi. 

Luigi Rognoni ha per primo 
tllustrato la vicenda del libro 
e la eccezionale portata cul-
turale di un "Manuale d'ar-
monia", superante di gran 
lunga quella pur notevolissi-
ma della sua funzione didat-
tiea. Goffredo Petrassi ha poi 
puntato sulla novita del meto-
do didattico incentrato sull'ab-
bandon0 di pgni astrazione e 
punteggiato da tale ricchezza 
di umanita che la lettura del 
libro puo essere affrontata an
che dai non esperti. 
- Boris Porena. invece. si e 

soffermato suH'aspetto tecnico 
del " Manuale" e sul suo ca-
rattere di revisione critica del
ta teoria armonica tradizio-
nale. Fedele d'Amico, infine. 
ha unitariamente inquadrato 
l'opera nella poetica di Schoen
berg e nell'impegno del musi-
cista di fronte ala storia. 

Pubblico numeroso e "vario. 

I' morto 
il regista Pacuvio 
E* morto a Roma, la scorsa 

notte. il regista Giulio Pacuvio. 
Nato a Roma nel 1910 Giulio 

Pacuvio aveva trascorso a Ge-
nova la sua giovinezza. tornan-
do poi nella capitale nel 1936. 
Laureatosi in medicina, - non 
aveva mai esercitato la profes-
sione e si era subito dedicato 
al teatro. Tra le sue prime rea-
lizzazioni va ricordata la pri
ma rappresentazione italiana di 
Assassinio nella , cattedrale di 
Eliot. ' -

La guerra interruppe la sua 
attivita. Nel dopoguerra ritorno 
al mondo dello spettacolo. Dal 
'51 era consulente della Radio 
per la prosa e si era epecializ-
zato nel teatro spagnolo antico. 
di cui aveva preparato alcune 
opere per la TV. Pacuvio si era 
anche dedicato particolarmente 
al teatro latino, curando la tra-
duzione e la realizzazione di nu-
merose commedie. particolar
mente di Plauto. rappresentate 
al Teatro romano di Ostia anti-
ca ed a quello greco di Siracusa. 

• Aveva fondato il centro di ri-
cerche teatrali. divenuto poi 
-Centro internazionale di ri-
cerche teatrali», con sede a 
Venezia. 

Stravinsky 
ammalato 

rinuncia alia 
Norvegiq 

OSLO. 20 
' II compositore e direttore 
d'orchestra Igor Stravinsky e 
ammalato a Parigi ed e stato 
costretto ad annullare il viag-
gio in Norvcgia in programma 
per questa settimana. Lo ha 
dichiarato al quotidiano di Oslo 
Aftenposten il direttore d'or
chestra Robert Craft che so-
stituira venerdl il compositore 
nel concerto di apertura del 
festival musieale -di Bergen. 

Craft ha dichiarato al Rior-
nale di essere •» molto preoc-
cupato- per le condizioni di 

j salute del compositore. Stra
vinsky compira 81 anni jl 
mese prossimo. •" •'-"* • " -

Stravinsky e tomato a Pari
gi dopo una serie di viaggi ad 
Amburgo. Budapest e Zagabria. 
Al euo • arrivo. nonostante gli 
strapazzi della tourndc, era ap-
parso in discrete condizioni di 
salute e i giornalisti avevano 
potuto fotografarlo a passeggio 
eon la moglie • sugli Champs 
Elysees. Ieri. per6. il risultato 
delle analki cui n maestro vie
ne periodicamente sottoposto. 
ha mostrato una preoccupante 
altcrazione della eompoaizione 
sanguigna ed ha indotto i me
dic! a vietargli di parti re per 
la Norvegia. 

Squarcio su Madrid 
^ i d ul tempo di c RT > di Biugi.avevamo no-

tato come fosse facile per i rcduttori del servizi 
telcvisivi lusciursi prendcrc la mano dalla lette-
raturu. dal-lirismo, quando s i u s c t u n dullu pura 
cronace. • >. ' ^ ". , ,:-'-', " / •, ; ,,. , .;'j 

Ieri sera « TV 7 > ct ha confermuto questa ten-
denzu, con un «numero > ben riuscito nel com
plesso, ma fortemente scgnato dalla vocazione per 
la < bellu pugina». . , • ; . , , - •,•.,' / 

. ' Al centro del settimamile era una eccezionale 
* prima»: Mori re a Madrid di Frederic Rossif. 
Alcune delle immugini che abbiamo visto erano 
sconvolgenti: la gente di Madrid nelle strade, nci 
rifugi, negli interni sventrati dei palaazzi i bnmbini, ; 
soli o nilutihifr dollc bombe. nazistc, comunica-,. 
vano alio spettatore un senso di cupa tragedia e, 
insieme, le immugini dei combattenti repubblicotti ; 
avevano il supore glorioso della lotta per ('ideate. ' 

iVoii sappiamo Sc il commento seguisse la linea 
dcll'originulc: a noi, comunque, e sembruto che in-
dulgesse. un po' troppo alia * rapsodia lirica ». , 
Quel le sequenze ci e parso meritassero, piuttosto, •-
un sottofondo quasi in sordina, piuttosto orientato 
al nudo dato di cronaaca. Ci sono piaciute, pero, 
certe punte tuglicnti, come I'annotazione sul bom-
bardamento tedesco su Madrid: La Luftwaffe si 
preparavu ^er In Polonia. 

Interessantc e divertentc il pezzo sullc bici-
clclte della Romugna: anche qucstc scopertc mi-
nori del nostro paese so»o materiule adutto per 

• H video. Ma anche qui, Sergio Zavoli si e lasciato 
tenture dal « c o l o r e » c il suo opcratore non ha 
resistito al gusto di offrirci alcunc inquadraturc 
ad efjetto, come quella del funerale sul viale finn-
cheggiato da due lunghe file di alberi. Si dird che, 
in questo caso, era difficile evitare la tentazione: 
e, del resto, nulla di grave. v . , 

Ma forse varrebbe la pena, anche in queste par-
iicolari osservazioni di costume, di • tentare un 
maggiore o.pprofondimento, qualche riflcssione che 
fosse piu legata al contesto sociale c ambientale 
deU'Italia di oggi. • . . . . . , • , -

A'cmmcHo nel servizio su Cannes e mancata la 
impennata lettcraria: I'ultima inquadratura, con 
la lenta risacca sulla sabbia, lungo. la linea della 
spiaggia, al tramonto, e con il solitario passeggero 
in costume tetieccntesco. era gravida di echi. 

Per il resto, non abbiamo appreso nulla di nuo-
vo. dal momenta che il discorso generico sullc stel-
line che tcntv.no di farsi notare da fotografi e pro-
duttori e d'obbliqo. in queste occasion!. 

Sobria la conferenza di Luca D Schiena sui col-
le.gamenti via « T c l s t a r » , e sconcertante il ser-
vizio sul Fucino Ecco uno scorcio di realtd ita
liana, quale spesso ci si dimentica possa esisterc: 

• la gente vive ricll'epoca delle imprese spaziali e , n 
pochi passi da una stazione spaziale, immuainaa le 
cose piu incrcdibili. € TV 7* non ha commentato; 

• ma, in q-aesto caso, e'era forse poco da ricamare. 
• E quel che e'era da dire, non sarebbe piaciuto a 

coloro che esallo.no Vltalia « modcrna *. 

vedremo 
L'industria 

• d e l calcio • 
Per / la' serie « Libro . 

bianco •. Ugo Zatterin ha 
realizzato una interessan
tc inchiesta sul calcio ita
liano. 11 titolo 6 assai elo-
quente: « L'industria dei 
calciatori ».. > 

L'inchiesta di Zatterin. 
che resta uno dei migliorl ; 
giornalisti della televisio-
ne, rievochera brevemen-

• te la nascita. dei prlml 
< foot-ball club > in Italia, 
il loro carattere pionieri-
stico e le trasformazionl 
via via verlflcatesi. sino . 
al vero e proprio carat
tere di industria che le 
societa calcistiche hanno 

'assunto. Bilanci con novo 
zeri, un t capitale » costi
tuito dagli atleti. un pre-
sidente, i soci. una poli-
tica di acquisti e di ces-
sioni e cosl via. Protago-
nisti dell'inchiesta saran-
no il Milan, il suo presi-
dente Andrea RizzoM. gli 
allcnatori Viant e Rocco, 
il capitano della squadra 
rossonera, Maldini e il 
« ragazzo d'oro » Gianni 
Rivera. 

• • * 
\ c Le tre arti » di questa 

sera (ore 19.15. primo ca-
nale) si aprira con un 
servizio filmato dedicato 
alio scultore Michele 
Guerrisi, spentosi recen-
temente a Roma, dove 

Tartista calabrese risie-
rieva da parecchi decenni 
e dove ha lasciato di se 
un profondo ricordo, an
che fra gli allievi che 
frequentavano le sue le-
zioni di scultura 

Seguira un dibattito, di
retto da Gabriele Fantitz-
zi, sui nuovi indirizzi del-
l'editoria d'arte in Italia, 
con la parteclpazione dl 
Mario De Micheli. Vero 
Pizzigoni, Franco Russoli 
e Lamberto Vitali. 

Mario Soldati intervl-
stera poi il pittore Sergio 
Bonfahtini ed Emilio Gar-
ioni > incontrera Gilberto 
Loverso, scrittore umori-
sta e critico teatrale che 
ha iniziato da poco un'al-
tra attivita artistica: la 
pittura. 

raai H/ 
programmi 

primo canale 
8,30 Telescuola 14,15: terza classe 

16.00 Giro d'lfalia III tappa: Bari-Campo-
basso 

18,00 La TV dei ragazzi a) Guardiamo insieme; b) 
Arabella 

19,00 Telegiornale della sera (prima edi-
zione) , 

19,15 Le tre arti Rassegna di pittura. scul
tura e architettura 

19,50 Rubrica rollgiosa (padre Mariano) 

20,10 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale della sera (seconda edl-
zione) 

21,05 Mano pericolosa 
Film: regla di Samuel 
Fuller, con R. Widmark 
e J. Peters . 

22,20 Libro bianco « L'industria dei calcia
tori » . 

23,10 Telegiornale delta notte 

secondo canale 
21,05 Telegiornale e segnale orario 

21,15 Servizio speciale « Un giomo a Cape Ca
naveral » 

22.20 Musica in pochi 
Franca Aldrovandl pre-
senta I Flippers e Rino 
Salviati . 

23,00 I viaggi 
dt John Gunter: < La 
grande barriers di co-
rallo » 

23,20 Notte sport Giro d" Italia: processo 
alia tappa 

Richard iWidmark protagonisa del film 
.« Mano pericolosa » in onda stasera sul 
primo canale (ore 21,15) . 

radio 
NAZIONALE 

Giornale radio: 7, 8,' 13, 
15, 17. 20. 23; 6.35: Corso 
di lingua inglese; 8,20: II 
nostro buongiomo; 10.30: La 
Radio per le Scuole; 11: 46« 
Giro d'ltalia; 11,15: Due te-
mi per canzoni; 11.30: II 
concerto: 12.15: Arleccbino; 
13.15: 46«> Giro d'ltalia; 13 
e 20: Carillon; 13,30: Co-
riandoli; 13.55-14: 46» Giro 
d'ltalia; 14-14.55: Trasmis-
sioni regionali; 15,15: La 
ronda delle arti; 15.30: Un 
quarto d'ora di novita; 15 
e 45: Aria di casa nostra; 
16: Programma per i ragaz
zi; 16.30: Corriere del disco: 
musica d,a camera; 17.25: 
Concerto sinfonico; 19,10: La 
voce dei lavoratori; 19.30: 
Motivi in giostra; 19.53: Una 
canzone al giomo: 20.25: Ap
plausi a...; 20.30: Giugno 
Radio-TV 1963: 20.35: Lu-
crezia. Musica di Respighi; 
21,40: n raccorito del Nazio
nale: 22: Musica leggera 
sreca: 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, 
19.30, 20.30. 21.30, 22,30; 
7,35: Vacanze in Italia; 8: 
Musiche del mattino; 8.35: 
Canta Carla Boni; 8.50: Uno 
strumento al giorno; 9: Pen-
tagramma italiaco; 9,15: RiU 
mo-fantasia; 9.35: A cbe ser
ve • questa musica; 10,35: 
Giugno Radio-TV 1963; 10 
e 40: Per voci e orchestra; 
11.35: Trucchi e controtruc-
chi; 11.40: II portacanzoni; 
12-12.20: Oggi in musica; 
12.20-13: Trasmissioni regio
nali: 13: II Signore delle 13 
present a: 14: Voci alia ri-
balta; 14.45: Discorama; 15: 
Giochi d'archi; 15.35: Con
certo in miniatura; 16: 46« 
Gido d'ltalia; 17,15: Schermo 
panoramico; 17.35: Non tutto 
ma di tutto: 17.45: II vostro 
juke-box; 18.35: Classe uni-
ca; 18.50: I vostri preferiti; 
19.50: 46« Giro d'ltalia; 20: 
Antologia leggera; 20.35: 
Tutti in gara: 21^5: Uno, 
nessuno. centomila; 21.45: 
Musica nella sera; 22,10: 
L'angolo del jazz. 

TERZO 
18.30: L'indicatore econo-

mico; 18.40: Panorama delle 
idee: 19: Attilio Ariosti; 19 
e 15: La Rassegna. Musica; 
19.30: Concerto di ogni s e . 
ra: Johann Friedrich Peter; 
Bach; Prokofiev; 20.30: Ri-
vista delle riviste; 20.40: Jo
hann Nepomuk Hummel; 
Carl Maria von Weber. 21: 
II Giornale del Terzo: 21.20:" 
Felix Mendelssohn BarthoL 
dy: La prima notte di Val-
purga; 22.05: Di verita in 
verita Racconto dj Enrico 
Emanuelli; 22.45: II concerto 
solistico nel dopoguerra ita-

' liano: Roman . Viad; Nino 
Rota. '• 
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Povere cimici! 
Montanelli ' 
cerca I'insetticida 

Cara Unita, . 
ho 'letto sul Corriere della 

Sera tin * preoccupato quanto 
bizzarro aommento sui risulta-
tl elettorall, affidato alia pen-
no di Indro Montanelli, uno 
del convertitl dell'ultima ora 
al « centro-sinistra corretto » 
di marca dorotea, il quale si 
spreme le meningi nel' tenta-
tivo (non si capisce bene se 
disperato o vano) di dare una 
risposta al < traqico intcrroga-
tivo > che da piii giorni non 
fa dormire qli anticomunisti di 
tutte le sfumaturc: U perche 
della « travolqentc avanzata 
vomunista ». ' 

Ti confesso, cara Unita. che 
sono rimasto penosamente col-
pito dalla poverta deqli argo-
menti (e soprattutto delle im-
maqini) cm il Montanelli * fa 
ricorso, per spiegare come e 
qualmente il ,PCI ha potuto 
andare avanti. Secondo il Mon
tanelli qli otto milioni di ita-
Uani che hanno votato comu-
nista, avrebbero voluto sol-
tanto psotestare * contro il di-
lagante malcostume politico c 
amministrativo >. 

Da questo assunto il Mon
tanelli qiunqe alle conclusioni 
che qli italiani (uno s» quat-
tro) «sono pronti a dar fuo-
co alia casa pur di eliminare 
una cimice > (che sarebbe poi 
il « dilagante malcostume*) e 
che € piii che la ripuqnanza 
alle cimici», il voto al PCI 
mostrerebbe « sfiducia nell'in-
setticida > (che per il Nostro 
sarebbe la DC). 

Immaqini infelici e pocu 
edificanti a parte, quale mo
rale si pud trarre da cid che 
scrivono commentatori di tal 
fatta, \ secondo i quali una 
qran parte d'italiani (che han
no-votato comunista) non sa
rebbe in qrado di distinquere 
una cimice (alias malcostume 
politico) dalla « societa in dis-
solvimento», come l0 stesso 
Montanelli definisce la societa 
italiana. classi diriqenti com-
prese? . 

A me sembra di poter de-
durrp che tutto cid, mentre 
sottolinea la paura che ha col-
to qli amici del Montanelli 
dopo la vittoria strepitosa del 

nostro • Partito, conferma I'in-
tenzione delle classi domtnan-
ti e dei loro partiti (social-
democratici compresi) di non 
voler tenere in alcun conto la 
volonta rinnovatrlce ' chiaru-
mente espressa con il voto del 
28 aprile da una qran parte 
deqli elettori italiani. 

* t SERGIO PISON1 
(Milano) 

II problema 
non & solo quello 
del rialzo dei prezzi 
Cara Unita, - - ' ' > • 

ho letto quanto ti ha scritto 
il metallurgico napoletano, in 
trasferta a Gela fUnita del 15 
maggio), circa il problema del-
Vaumento del costo della vita 
che annulla-o riduce le con-
quiste sindacali ottenute con 
le lotte c, ai lavoratori, si 
ripropone, pcriodicamente. il 
problema di ricominciare da 
capo. 

Inutile dire • che - il * rilievo 
fatto da questo operaio mi tro-
va concorde. Ci sono pero al-
cune precisazloni — a mio 
modo di vedere — che vanno 
fatte, se non altro perche cia-
scuno di noi, lavoratori. abbia 
una visione precisa del pro
blema che va posto in termini 

•piii avanzati e, direi, molto 
( piii ampi. 

' . Intanto vorrei jar rilevare 
che, mentre noi, operai attivi, 

- abbiamo la possibilita di « ri-
. cominciare > la lotta. ci sono 
centinaia di vecchi lavoratori 
(pensidnati dell' INPS, dello 
Stato, ecc.) che vengono dura-
mente colpiti dal rialzo dei 
prezzi 

Precisato questo vorrei ag-
giungere che il problema del 
costo della vita ha una «di~ 
mensione» politica di prima 
piano: non e vera — come si 
dice troppo spesso da parte 
degli interessati — che il pro
blema salari-prezzir sia indis-
solubilmente legato, e cioe che 
ogni qualvolta una < catego-
ria ottiene miglioramenti, que-
sti miglioramenti debbono es-
sere pagati dai consumatori. 
E' vero il contrario, cioe che 
il qrande capitale, i proprie
tary degli stabilimenti, qli spe
culator delle aree, i costrut-
tori, non vogliono rinunciare 
minimamente ai favolosi pro-
fitti. Qui sta il nocciolo della 

questlone, e a mio parere e 
un problema politico che non 
pud essere risolto con una bat-
taglia parlamentare soltanto, 
ma deve essere affrontato ra-
dicalmente nella coscienza dt 
ciascun cittadino e lavoratore. 

Innanzitutto cacciandb via, 
dal propria intimo, il pensie-
ro che si, se ci sono aumenti 
di salari, gli aumenti dei prez
zi sono inevitabili, e subito 

' dopo avere coscienza che • e 
necessario condurre una lotta 
politico a fondo per spingere 
il paese piii a sinistra, come 
del resto' i • cittadini hanno 
chiesto con il voto. • •• 

Se ci si dovesse limitare sol
tanto a provvedimenti contin-
genti — per quanto riguarda 
il problema dell'aumento dei 
prezzi — ben presto tutto tor-
nerebbe come prima. E d'altra 
parte, bisogna dire chiara-
mente a tutti che il « miraco-
lo >, il « bencsscre » non sa-
ranno mai effettivamente ac-
quisiti, fino a quando ci' sa-

. ranno poche decine di migliaia 
di famiglie che intendono 
mantenere inalterati i loro pri-
vilegi e i loro favolosi profitti. 

. . ENZO CLAMI 
(Firen?e) 

Le patacche politiche 
della D.C. 
Cara Unita, ' :> 

permettimi di esprimere una 
< modesta > considerazione. Gra-
zie alle delucidazioni che la 
TV- ci ha voluto genttlmente 
offrire la'sera del 6 maggio, 
abbiamo appreso che il calo 
dei voti, verificatosl a discapi-
to della DC, e dovuto sempltce-
mente a propaganda difettosa. 

A me pare che questi signo-
ri in tal modo, abbassino la 
polittca al rango della * patac-
ca». La politica intesa in tal 
senso non e piii la scienza che 
si propone il fine di soddisfa-
re gli interessi dei cittadini o, 
almeno, della muqgioranza dt 
essi, ma diventa un modo per 
turlupinare il prossimo, pun-
tando. come sembra che abbut-
no puntato, sulla suggestiona-
bilitd, e tentando di'far appa-
rire qenuino cid che invece cru 
sofisticato. 

Ma credono davvero. qli al-
ti esponenti della D.C, che po-
trebbero trascinare nell'infer-
no della querra atomica i cit
tadini purche la preparazione 

di essa fosse stata preceduta 
da una « piaceuofe e azzeccu-
ta * campagna pubblifitaria? * 

Il fatto e che, una qrandis-
sima parte del popolo italiuno, 
ha capito di trovarsi di fronte 
alia tradizionule « pnfacca > e 
ha agito in • conseguenza: ha 

t maiidato avanti il Partito co
munista che, senza infingimen-

< ti pubblicitari, ha richiamato 
apertamente Vattenzxone di tut
to il popolo sui pericoli della 
querra termonucleare e ha pro-
spettato una via di uscita. 

N. P. 
%* ^ «• (Roma) 

II << miracolo" . 
a Carrara: *' 
otto giorni di riposo 
in tre anni di lavoro 

Sono un operaio con moglie 
e quattro figli e devo dire che 
sono sempre stato un simpa-
tizzant? della Democrazia cri-
stiana. In queste elezioni, pero, 

' ho votato per il partito comu-
[ nista perche ho capito che e 
' Vunico partito che difende i 

lavoratori. . : 
Da tre anni sono alle dipen-

denze di uno stabilimento per 
la lavorazione del murmo e, in 
questi tre anni, ho fatto sol
tanto otto giorni di riposo; cioe 
a Pasqua, a Natale e per il 
1. Maggio di ogni anno; le 
ferie ce le pagano alia mono; 

' ore straordinarie ne facciamo 
tante che ne abbiamo abba-

< stanza. Eppure bisogna che le 
faccia se voglio tirare avanti 
la mia famiglia. 

Recentemente ho avuto un 
infortunio sul lavoro e sono 
stato fermo quindici giorni. 
Sapete quanto mi hanno dato? 
1110 lire al giorno; ho fatto i 
miei reclami ma mi hanno di-
mostrato che « erano in piend 
regola * perche figurava che 
io facevo la sola giornata di 
8 ore, che la • domenica non 
lavoravo, che le ferie le con-
sumavo tranquillamente a casa. 

A Carrara, nelle mie condi-
zioni, lavorano il 70 per cento 
degli operai e nessuno ci vede: 
dov'e e che cosa fa I'lspetto-
rato del Lavoro? E la Previ-
denza Sociale, non controlla 
qual e il lavoro effettivo che 
facciamo? 

Devo aggiungere. me ne di-
menticavo, la risposta che mi 
ha dato la ditta, quando sono 

andato a reclamare per la que-
stione della mancata denuncla 

• delle ore da me effettivamente 
. lavorate. • Mi ha risposto che 
' non possono mettere « tutte le 

ore sul libra pao«» e hanno 
soggiunto: c Se non , ti vate 

- ne vai ». 
" . ^'Altera io e tutti i miei com-

' pugni di lavoro dobbiamo fi-
rare avanti cost se non voglia-
mo perdere « il miracolo eco-
nomico italiano» di cui tanto 
hanno parlato gli onorevoli 
Mora e Fanfani? 

Lettera firmatt 
; (Carrara) 

L'angolo 
degli. esperantisti 

-CECOSLOVACCHIA 
La SJgnora LUDMILA KOUR-

KOVA — Brno. 15 Vinicni. 151 
— dfsidera scambiare belle car-
toline con qualsiasi cittadino ita
liano. 

* * • 
Una nonnina di 72 anni — RU. 

ZENA KAPLEROVA, Brno 18. 
Caarbuolva 10 — vuole corri-
spondere con cittadini di tutto 11 
mondo. ,l • 
' ' ''ROMANIA '* 
II professore TOMA MACOVEI 
desidera scambiare eartoline be
ne affrancate e in buone condi-
zioni. con amici di tutto il mon. 
do. Anche riproduzioni, possibil-
mente a colori, di opere d'artt 
(pittura. architettura. ecultura). 
Si interessa di problemi lingui-
stici. di turismo. di cinema e di 
filatelia. Indirizzo: " prof. TOMA 
MACOVEI Gh Gheorghiu-Dej, 8; 
Mizil (Ploiceti) • Romania. 

" POLONIA , ' 
ANNA MADEJ ha 16 anni. co-
nosce ringlese. il russo e l'espe-
ranto. oltre il polacco: vorrebbe 
corrispondere con ragazze o ra-
gazzi italiani della sua eta. Indi
rizzo: ANNA MADEJ. Warszawa 
ul Targowa 14 m 5 . Polonia. 

• » • • 
HENRYK GASIOROWSKI. Prz«-
myll, Grunwaldzka 161. e un lm-
piegato di 38 anni che desidera 
corrispondere con qualche italia
no. in esperanto ' 

UNGHERIA " 
JOZSEF KARDOS — Bocekai 
47. Hodmezovasarhely — e un m-
segnante di 24 anni che desidera 
corrispondere su qualsiasi argo-
mento. E' molto appassionato di 
fotografia. / ' 

* » * 
TEREZ URELMANN . Budapest 
VI. Baj-esy Zsiliusrhi 33 . e una 
studentessa di 19 anni che desi
dera corrispondere in esperanto 
o francese. su qualsiasi tenia; 
vuole anche scambiare eartoline. 

I. 
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Asenzio-Cafaro 
all'Auditorio 

D o m a n i , a l l e o r e 18 all ' A u -
d i t o r i o di V i a de l la C o n c i l i a -
z i o n e c o n c e r t o a prezz i p o -
p o l a r i s s i m i o r g a n i z z a t o d a U ' A c -
c a d e m i a d i S a n t a Cec i l ia . E s s o 
sara d i r e t t o da l g i o v a n e m a e s t r o 
E n r i q u e Garc ia A s e n z i o a f f erma-
tos i g i a v a l i d a m c n t e d a var i a n 
ni i n S p a g n a . V i p a r t e c i p e r a 11 
n o t o p i a n i s t a r o m a n o S e r g i o C a -
f a r o . I n p r o g r a m m a : M e n d e l s 
s o h n : S i n f o n i a i t a l i ana : S c h u 
m a n n : C o n c e r t o i n la m i n . p e r 
p i a n o f o r t e e o r c h e s t r a ; B e e t h o 
v e n : II S i n f o n i a . B i g l i e t t i in v e n -
d i t a al b o t t e g h i n o di V i a d e l l a 
C o n c i l i a z i o n e d a l l e 10 a l l e 17. 

it La fanciulla 
del West» 

e «Rigoletfo» 

airOpera 
Oggi , a l l e 21 fuor i a b b o n a m e n -

to , r e p l i c a d e l l a a F a n c i u l l a de l 
W e s t > d i G. P u c c i n i (rappr . 
n . 83) , d i r e t t a da l m a e s t r o A r 
m a n d o L a R o s a P a r o d i e i n t e r -
p r e t a t a d a A n t o n i e t t a S te l la , M a 
r io De l M o n a c o , G i a n g i a c o m o 
Guelf l . M a e s t r o del c o r o G i a n n i 
Lazzar i . D o m a n i . a l l e 21 fuor i 
a b b o n a m e n t o . r e p l i c a de l « R i g o -
l e t t o » d i G. Verd i , d i r e t t o dal 
m a e s t r o F r a n c o M a n n i n o . In p r e 
p a r a z i o n e « L e c a m p a n e »'di R e n -
z o Rosse l l in i e a Cava l l er ia r u -
s t i c a n a » d i M a s c a g n i . d i r e t t e dal 
m a e s t r o O l i v i c r o D e Fabr i t i i s . 

Serata ENAL 

m 

all'Opera 
D o m a n i . a l l e 21, a v r a l u p g o al 

T e a t r o de l l ' Opera , i n s e r a t a 
E N A L . la r a p p r e s e n t a z i o n e d e l 
a R i g o l e t t o » d i G i u s e p p e V e r d i . 

I b ig l i e t t i s i r i t i rano pres so gl i 
Ufflci deU'ENAL; i n v i a N i z z a 
162. t e l . 850 641. 

CONCERT/ 
AUDITORIO 

Domani. alle ore 18 concerto 
a prezzi popolarissiml organiz
zato dall* Accademia di Santa 
Cecilia. Direttore Enrique Gar
cia Asenzio. pianista Sergio Ca-
faro. Musiche di Mendelssohn, 
Schumann e Beethoven. 

TEATRI 
ARLECCHINO ivia & Stefano 

del Cacco 16. Tel. 688 659) 
R i p o s o 

AULA MAGNA Citta Univer-
sitaria 
Riposo 

BORGO a 8PIRITO (Via del 
Penitenzier. 11» 
Giovedl alle 1&30 la C.ta D'Ori-
giia . Palmi in: « Ro**lylInm > 
(Santa Rosalia da Palermo). 2 
tempi in 6 quadri di Maria Flo 
ri. Prezzi familiar!. 

DELLA COM ETA (T. 613.763) 
Riposo 

DELLE MUSE (Tel 862 348) 
Domani alle 21.30 c prima» 
Franca Dominici-Mario Siletti 
con M Guardabassi, F. Mar-
chid. G. Bertacchi, D. Igliozzi. 
R Ghini. in: «L>x madame 
Fanny » (Chiuse. le case chiu-
**). Novita brillante di E Ca-
glieri. Regla di Franca Domi-
nlci. 

•*-. 

TEATRO SISTINA: 
Dal* II cUmoroM SWCCCSM 

BLACK NATIVITY 
at replica sin* a sabata 

(ULTIMI 5 mm 

BIDUZIONI ENAL 
*mm*WM«« • » » 

DEI SERVI (Tel 674 711) 
A l l e 17 la C ia de l T e a t r o p e r 
gl i A n n i Verd i d i r e t t a d a G i u 
s e p p e L u o n g o i n : « Giufa », 3 
e p i s o d i c o m i c i di G. L u o n g o . 
R e g i a di L. P a s c u t t i . 

E L I S E O ( T e l . 0»4 4 8 5 ) 
A l l e 21.30: B a l l e t t o n e g r o - a f r i -
c a n o . U l t i m e rep l i che . 

G O L - D O N I ( T e i 0 6 1 . 1 5 6 ) 
R i p o s o 

F O R O R O M A N O ( T e l . 6 7 1 4 4 9 ) 
T u t t e l e s e r e s p e t t a c o l i d i S u o -

. ni e Luc i . A l l e 21 in 4 l i n g u e : 
i n g l e s e , f rancese . t e d e s c o e i t a 
l i a n o A l l e 22.30 s o l o in i n g l e s e 

M I L L I M E T R O ( V i a M a r s a l a . 
n . 9 8 - T e l . 4 9 5 1 2 4 8 ) - -
A l l e 21.30 la C ia de l T e a t r o 
d 'Arte di R o m a i n : « II d o n o 
del m a t t l n o • di G i o v a c c h i n o 
F o r z a n o Reg ia di G i o v a n n i 
Maes ta S u p e r v i s i o n e - G i o v a c 
c h i n o Forzano . U l t imi g iorn i 

PALAZZO DELLO SPORT -
E.U.R. 
A l l e 21.30: « H o l i d a y on I c e », 
Ia r iv i s ta a m o r i c a n a sul g h i a c -
c i o c o n n u m e r i c o m p l e t a m e n t e 
n u o v i . 

P A L A Z Z O S I S T I N A ( t 487 IW0) 
A l l e 21.30 M i c h a e l D o r f u i a n 
p r e s e n t a : « B l a c k N a t i v i t y » il 
« b o o m > del F e s t i v a l di S p o -
l e t o 2962. U l t i m i 5 g iorn i . 

P I C C O L O T E A T R O Ol V I A 
P I A C E N Z A ( T e l 489 5 3 8 ) 
A l l e 22 la C.ia d e l B u o n u m o r e 
i n : < Gli Innamorat l > di C a m 
p a n i l e : « E c c o l a p r o v a ! » d i 
P r o s p e r i ; « A r m a d i o c l a s s l c o > 
d i A u d i b e r t l . R e g i a di L . P a -
s c u t t i - L . P r o c a c c i . U l t i m a s e t -
t i m a n a . 

PIRANDELLO 
R i p o s o 

Q U I R I N O 
A l l e 21.45 il T e a t r o S t a b i l e d i 

. C a t a n i a p r e s e n t a : « I I g i o r n o 
d e l l a c i v e t t a » d i L . S c i a s c i a e 
G S b r a g i a , c o n T. F e r r o , M 
9bruzzo . M. V a l d e m a r i n . R e g i a 
d i M. Landi . Scenograf la C o n -
tra fa t to . M u s i c h e d i M u s c o . U l 
t i m e r e p l i c h e . 

R I D O T T O E L I S E O 
A l l e 21,30 f a m i l i a r e : « La m a n -
d r a g o l a • di M a c h i a v e l l i , c o n 
T o f a n o . S c a c c i a . D a n d o l o . 

R O S S I N I 
A l l e 21,15 C.ia C h e c c o D u r a n t e . 
A n i t a D u r a n t e . L D u c c i i n : 
• Er d o g a n i e r e » . N o v i t a a s s o -
lu ta d i Enzo L iber t i R e g i a d e l -
I 'autore. U l t i m e rep l i che . 

3 A T I R I ( T e l S 6 5 3 2 5 ) - " 
A l l e 21^0 R o c c o D ' A s s u m a e 
S o l v e j g si p r e s e n t a n o i n : « L e 
t r e smorf le > d i A D e S t e f a n ! e 
R o d a . N o v i t a . U l t i m a s e t t i m a n a 

T E A T R O F I A M M E T T A 
V e n e r d l 24: « L a d o l c e a r t e * ; 
o w e r o « L a c a n t a u t o m a t t a t r i -
c e » canzon i e p r o s a d i M a r i a 
T e r e s a A l b a n i . < * 

TEATRO PANTHEON (via B. 
Angelico 32 - Tel 832 254) 
G i o v e d l a l l e 17 l e M a r i o n e t t e d i 
Mar ia A c c e t t e l l a i n : « C s p p i i e -
cetto ros so > d i M a r o n g i o c S t e . 

TEATRO PARIOLI 
Alle 21.15 Dino Verde presenta: 
« Scanzonatissirao '63 » con R 
Como. A. Noschese. E Pandolft 
A. Steni. Ultime repliche. 

VALLE 
Alle 21,15 la C.ia del Teatro 
Italiano presenta: • La banana 
con gll ocehlall» di G. Parent!. 
con A. Paul, E. Tarascio. E 
Scdlak. Novita. 

ATTRAZI0NI 
MUSEO DELLE CERE 

Emulo di Madame Tussand dl 
Lnndra t> Grevin dt Parlgi tn-
gresso enntinuato dalle on- to 
alle 22 

LUNA PARK (P.zza Vlttorto) 
Attrazionl - Bistorant* • Bar • 
Parcheggio 

VARIETY 
ALHAMBRA (Tel 783 792) 

Sexy proiblto e rivista Vollaro 
DO ^ 

AMBRA JOVINELLI (713 306» 
Sexy proiblto e rivista Trotto-
lino DO • 

LA FENICE (via Salana 35) 
Sexy proiblto c rivista Lean-
dris . DO + 

VOLTURNO (via Volturno) 
Erol senza patria e rivista Ma
rino Barrcto Jr. 

CINEMA 
Prime vision! 

ADRIANO (Tel. 352.153) 
Lo spettro, con B. Steele (ap 

' 15.30. u l t . 22,50) A + 
A M c MIO A d e l 5 8 6 . 1 6 8 ) 

Lassfi q u a l c u n o mi a m a . c o n P 
N e w m a n (ap . 15.30. u l t . 22,50) 

DR • • 
A P P I O ( T e l 779 .638) 

L ' a t t l m o d e l l a v l o l e n z a , c o n D 
N i v e n (u l t . 22.45) D R • 

A R C H i M E D E i l e l 875.567> 
W h a e t c v e r H a p p e n e d t o B a b y 
J a n e ? ( a l l e 16,30-19,10-22) 

A R I S T O N i T e L 353.23U) 
L a te la d e l . ragno , . con G. J o h n 
(a l l e 15.30-17,30-19,15-21-23). 

G • • 
A R L E C C H I N O 

L'at t i co . c o n D R o c c a 
( V M 14) S A + + 

A S T O R I A ( T e l . 6 7 0 . 2 4 5 ) 
La d o n n a nel m o n d o . di G J a -
cOpetti DO + 

A V E N T I N O ( T e l . 5 7 2 . 1 3 7 ) 
Va e n c c l d l . c o n F. S i n a t r a 
( a p . 15.30. u l t . 22.40) D R + 

B A L O U I N A ( T e i 3 4 7 . 5 9 2 ) 
II d o t t o r C r i p p e n e v i v o 
( p r i m a ) 

B A R B E R I N I ( T e L 4 7 1 . 7 0 7 ) 
II G a t t o p a r d o , c o n B L a n c a s t e r 
( a l l e 14,45-18.10-22,30 ingr . cont.> 

DK • • • • 
B R A N C A C C I O ( T e l 735 2 5 5 ) 

V i r i d i a n a , c o n S. P i n a l 
( V M 18) D R • • • • 

C A P R A N I C A C l e i 6 7 2 . 4 6 5 ) 
R a p l n a a l Ca iro ( p r i m a ) ( a l l e 
15.45-16.15-18,20-20.30-22,45) 

C A P R A N l C H E T T A ( 6 7 2 4 6 5 ) 
II d o m i n a t o r e , c o n C. H e s t o n 
( a l l e 15.45-18-20.20-22.45) 

DR •*. 
C O L A D l R I E N Z O ( 3 5 0 5 8 4 ) 

II d i a v o l o , c o n A . S o r d i ( a l l e 
16-17,50-20.05-22.50) S A • + 

C O R S O t ' l e i 6 7 1 . 6 9 1 ) 
La t a v e r n a d e l l o s q u a l o ( p r i m a ) 
( a l l e 16-18-20.15-22.40) 

E M P I R E ( V i a l e t t e g i n a M a r . 
g h e r i t a ) 
U n a fldanzata p e r p a p a , c o n G. 
F o r d ( a p . 15.30, Ult. 22,50) S • 

E U R C I N E ( P a l a z z o I t a U a a l -
I ' E U R . T e l 5 9 1 0 9 8 6 ) 
V a e u c c i d i , c o n F . S i n a t r a ( a l 
l e 16^0-19.20-22,40) D R • 

E U R O P A ( l e i 6 6 5 736) 
II d i a v o l o . c o n A Sord i ( a l l e 
15,45-18-20,15-22,50) S A + + 

F I A M M A ( T e L 4 7 1 . 1 0 0 ) 
U n a Murla m » d e r n a - L'Ape Re-
g i n a . c o n M V l a d y ( a l l e 16,15-
18.40-2a40-22.S0) 

( V M 18) S A + * + 
F I A M M E T T A <Tel 4 7 0 4 6 4 ) 

P r e s s u r e P o i n t ( a l l e 16,45-18^0-
20.20-22) 

G A L L E R I A ( T e l 6 7 3 . 2 6 7 ) 
R o c a m b o l e , c o n C P o l l o c k ( a p 
15.30. u l t 22.50) A ^<f> 

G A R D E N t l e i 5 8 2 8 4 8 ) 
Lnl i ta . c o n J M a s o n 

( V M 18) DR + + 
G I A R D I N O ( T e L 8 9 . 1 7 . 9 1 ) 

R e l a z i o n i p e r l c o l o s e . c o n J . M o -
rcnu ( V M 18) DR 4 . 

M A E S T O S O ( T e i 786 .086) 
L a d o n n a n e l m o n d o . d i G J a -

- c o p e t t i ( a p . 15^0, u l t . 22,50) 
D O ^ 

M A J E S T I C ( T e L 6 7 4 . 9 0 8 ) 
U n a r a g a z z a n a d a : 8 t r i p - T e a s e 
( a p . 15^0, Ult . 22,50) S + 

M A Z Z I N I ( T e l 351 M S ) 
Lo l l ta . c o n J M a s o n 

( V M 18) D R # 4 
M E T R O D R I V E - I N .8SJU151) 

L a s s n q u a l c u n o m l a m a , c o n P . 
N e w m a n ( a l l e 20-22,45) DR 4 4 

M E T R O P O L I T A N ( 6 8 9 4 0 0 ) 
C h e rtne h a f a t t o B a b y J a n r ? 
c o n B . D a v i s ( a l l e 16.30-20-22.55) 

( V M 14) D R -*• 
M I G N O N ( T e l 8*9 4 9 3 ) 

n s o l e s p l e n d e a l t o , c o n C. 
W l n n i n g e r ( a l l e 15,45 - 18.05 -
20.15-22,30) A 4>4> 

MODERNISSIMO (GaUena 
S MarceUo • Tel. 640 445) 
Sala A: La gnerra 'det bottonl 
(ult 22.50) SA + • • 
SalP B: n giorno pin tango. 
con J Wayne (ult 22.50) 

DR • • • 
MOOERNO (Tel 460 285)' 

Divnrzlo alia slclllana. con M 
Orfei C • 

MODERNO SALETTA 
II dominatore, con C. Heston 

DR 4> 
MONDIAL (Tel 684 876) 

Lollta, eon J. Mason 
(VM 18) DR + • 

schermi 
NEW YORK (TeL 780.271) 

L o s p e t t r o , c o n B . S t e e l e ( a p e r . 
t u r a 15.30. u l t . 22,50) A • 

N U O V O G O L D E N ( 7 5 5 . 0 0 2 ) 
La ragazza de l q u a r t l e r e . c o n 
S. M c L a i n e ( a p . 15,30 u l t . 22.50) 

S • • 
P A R I 8 ( T e l 7 5 4 . 3 6 8 ) 

U n a r a g a z z a n u d a : s t r i p - t e a s e 
c o n D . S a v a l ( a p . 15.30. u l t i 
m o 22,50) S + 

P L A Z A 
II p a d r e d e l l a s p o s a . c o n E 
T a y l o r ( a l l e 16-18,15-20,15-22,50) 

QUATTRO FONTANE •• 
L a g r a n d e a t t r a z l o n e , c o n P . 
B o o n e ( a p . 15,30, u l t . 22,50) 

D R • 
QUIRINALE (TeL 462.653) 

West Side Story, con N Wood 
M + + • 

QUIRINETTA (Tel 670 012) 
Riflfl a Tokyo, con K. Boem 

; (alle 17-18.40-20,35-22.50) G • • 
RADIO CITY ( l e i . 464.103) 

La ragazza del quartlere, con 
S. Mc Laine (ult. 22.50) S + + 

R E A L E (Tel 580.234) 
Tamburi lontanl. con G. Coo
per (ap. 15.30, Ult. 22,50) A • • 

R I T Z ( T e l 837 4 8 1 ) 
. W e s t S i d e S t o r y , c o n N . W o o d 
' ( a p . 15,30. u l t . 22.50) M + + + 
R I V O L I ( T e l 4 6 0 8 8 3 ) 

Riflfl a T o k y o , c o n K. B o e m 
, ( a l l e 17-18.40-20.35-22.50) 

G • • 
R O X Y ( T e l . 8 7 0 5 0 4 ) 

R a p l n a a l Ca iro ( p r i m a ) ( a l l e 
16-18.40-20.45-22,50) 

R O Y A L -
n t r a d i t o r e dl F o r t A l a m o , c o n 
G. F o r d ( a p 15JO, u l t . 22.50) 

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

% C i n e m a d ' e s s a i » : L a v i t a 
p r o w i s o r i a D R • 

3 M E R A L D O ( T e L 3 5 1 . 5 8 1 ) 
La g n e r r a de t b o t t o n l 

S A 4>44v 
S U P E R C I N E M A ( T e l 4 8 5 . 4 9 8 ) 

L ' in fanz ta d l I v a n , d i A T a r -
k o w s k i ( a l l e 16-18.50-20.55-23) 

DR • • • • 
T R E V I ( T e l 6 8 9 6191 I 

B i l l y B u d d . c o n T . S t a m p ( a l l e 
15.45-19,50-20.15-22.50) D R 4> + 

» m m • « 
_ Las lg la aw«ppa**w mm-

•Han det U s 

g — f elaaal 
»rt: 

A tm AvfaaiUooaS) 
C • • Gootleo 
DA s Dtaegno aabnato 
DO — Doeumentarta 
D4E •• Drammattoa 
O — Glalto 
at s Mualcala 
• m ScstlflMMato 
SA — Satirtca) 
SB — 

• • • • • 
• • • • 

• • • 
• • 

• 

lladtaaa 

ottimo 
buono 
diacre«a 
aaedtoer* 

VM IS — Tlatate al aaft-
•orl di 16 anni 

VIGNA CLARA 
Va c uccidi, con F. Sinatra (al-
16.15-19.40-22,30) • D R ^ 

Se<:onde vision. 
A F R I C A = ( T e l . 8 1 0 . 8 1 7 ) 

R a p l n a a n a v e a r m a t a , c o n R. 
W a g n e r C + 

A l H o N E ( T e l . 727 .193 ) 
' R a p l n a a n a v e a r m a t a , c o n R 
W a g n e r . C + 

A L A S K A 
Z o r r o 11 v e n d i c a t o r e A + 

A L C b I T c i 06Z tHii) 
Hat a r t ! c o n J . W a y n e A 4 + 

A L C Y O N E ( T e l BIO 9 3 0 ) " 
• L i r a di A c h i l l e , c o n G. M i t c h e l l 

SM + 
A L F I E R I ( T e l 290 2 5 1 ) 

T r e p a s s ! d a l l a s e d i a e l e t t r i c a . 
c o n B . G a z z a r a D R + + 

A M B A S C I A T O R I ( T e l 4815 /11 ) 
T r e p a s s ! d e l l a s e d i a e l e t t r i c a , 
c o n B . G a z z a r a D R • • 

A R A L O O d e l 250 156) 
I m b o s c a t a s e l v a g g i a A 4-

A R I E L ( T e l 0 3 0 0 2 1 ) 
L a t e r r a d e i s e n z a l e g g e , c o n 
R. S c o t t A 4 

A S T O R ( T e l 622 .0409 ) 
D u e l l o i n f e m a l e , c o n R. C a m e 
r o n A 4 

A S T R A ( T e l 8 4 8 . 3 2 6 ) 
C a c c i a a l t e n e n t e S A 4 . 

A T L A N T E ( l e i 4 2 6 . 3 3 4 ) 
12 p i s t o l e d e l W e s t , c o n C. C a l -
v e t A • 

A T L A N T I C ( T e l 700 6 5 6 ) 
II m o n a c o d i M o n z a , c o n T o t d 

C . 4 . 
A U G U S T U S ( T e l 6 5 3 4 5 5 ) 

II e a p i t a n o dl f erro , c o n G. R o j o 

^. A • 
A U R E O (Tel . 880.606) -

II pugnale Siamese, con Jachim 
Hansen G 4 

A U S O N I A ( T e l 4 2 6 1 6 0 ) 
II s e g r e t o d i B n d d a S M 4-

A V A N A ( T e l 5 1 5 9 9 7 ) 
D o n C a m i l l o m o n s i g n o r e m a 
n o n t r o p p o , c o n F e r n a n d e l 

— c • 
8 E L S I T O ( T e l 3 4 0 8 8 7 ) 

E v a , c o n J . M o r e a u 
.- ( V M 18) D R 4 

S O I T O ( T e l 831 0 1 9 8 ) 
C l e o d a l l e 5 a l l e 7, c o n C. M a r -
c h a n d D R + 4 

B O L O G N A ( T e L 4 2 6 . 7 0 0 ) 
A g e n t e 447 l i e e n z a di n c c i d e r e , 
c o n S . C o n n e r y - G 4 

B R A S I L ( T e l 5 5 2 . 3 5 0 ) 
R o m o l o e R e m o . c o n S . R e e v e s 

S M 4-
3 R I S T O L ( T e l 225 4 2 4 ) 

V e n c r e I m p e r i a l e . c o n G. L o l -
l o b r i g i d a D R • 

B R O A D W A Y ( T e l 215 7 4 0 ) 
L e m a s s a g g i a t r i c i . c o n S K o -
s c i n a ( V M 18) C 4 

C A L I F O R N I A ( T e l 2 1 5 2 6 6 ) 
D u e s a m u r a i p e r c e n t o gr l s t i e . 
c o n C. I n g r a s s i a C 4 

- I N E S T A R ( T e l 789 .242) 
C a c c i a d i g u e r r a , c o n J . S a x o n 

D R 4-
C L O O I O ( T e l . 3 5 5 . 6 5 7 ) 

S e x y p r o i b l t o D O 4-
C O L O R A D O ( T e l 617 4 2 0 7 ) 

L a m o r s a , c o n D . C i l c n t o 
( V M 16) G 4 

; R l S T A L L O ( T e l 481 « 6 ) 
V i e s e g r e t e , c o n R. W i d m a r k 

G • 
3 E L L E T E R R A Z Z E • 5 ( 0 »r< -

U n p u g n o dl f ango , c o n A K e n 
n e d y ( V M 16) D R 4 

O E L V A S C E L L U d e l .->»« 454) 
A c c u s a d ' o m l c i d i o , c o n E B a r -
t o k G 4 

D I A M A N T E ( T e l . 295 2 5 0 ) 
L o s cer i f fo i c a l z o , c o n A . O'Con-
n c l l A 4 

DIANA (Tel. 780.146) 
A g e n t e 007 l i e e n z a di u c c i d e r e . 
c o n S. C o n n e r y G 4 

D U E A L L O R I ( T e l . 260 3bb) 
7 d o n n e a l l ' l n f e r n o , c o n P . 
O w n e s -M D R 4 

E D E N ( T e l 3 8 0 . 0 1 8 8 ) " 
- La r a g a z z a p i u b e l l a de l m o n d o 
' c o n D . D a y - S A 4 4 

E S P E R I A * V * . 
T i a r a T a h i t i , c o n J . M a s o n 

( V M 14) A 4 4 
E S P E R O •• — 

S c o t l a n d Y a r d In a s c o l t o , c o n 
S . S e s s e l m a n G 4 

F O G L I A N O i T e L 8 1 9 . 5 4 1 ) 
n o n p e r v e n u t o 

G I U L I O C E S A R E ( 3 5 3 3 6 0 ) 
II s e n t i e r o d e g l i a p a c h e s A 4 

H A R L E M ( l e i 6 9 1 0 8 4 4 ) 
R i p o s o J • - 7 » 

H O L L Y W O O D i T e l < 2 9 0 K » l ) " 
II s e n t i e r o d e g l i a p a c h e s A 4 

I M P E R O ( T e i 295 720» 
L a s t r a d a a s p i r a l e , c o n R o c k 

* H u d s o n D R 4 
I N D U N O ( T e l 5 8 2 4 9 5 ) 

L ' u n c i n o , c o n K. D o u g l a s 
D R 4 4 

I T A L I A ( T e l 8 4 6 . 0 3 0 ) 
L a m o g l i e a d d o s s o , c o n D . S a 
v a l C • • 

J O N IO ( T e l 8 8 6 . 2 0 9 ) 
Col f e r r o e c o l f u o c o , c o n J . 
C r a i n A 4-

M A S S I M O ( T e l . 7 5 1 . 2 7 7 ) 
La p a r m i g i a n a . c o n C. S p a a k 

SA 4 4 
N I A G A R A ( T e l 6 1 7 . 3 2 4 7 ) 

S q u a d r a i n f e r n a l e , c o n A u d i e 
M u r p h y DR 4 

N U O V O ( T e l 5 8 8 . 1 1 6 ) 
La p a r m i g i a n a . c o n C S p a a k 

S A 4 - 4 
N U O V O O L I M P I A 

c C i n e m a s e l e z i o n e >: II c r i m i 
nal e di t n r o o DR 4-

O L I M P I C O 
N o p a s a r a n . c o n P . V a n E y c k 

D R 4 
P A L L A D I U M ( g i a G a r b a t e l l a ) 

L o scer i f fo i m p l a c a b i l e , c o n J 
M o r r o w A 4 

P A R I O L I ( T e l 8 7 4 . 9 5 1 ) 
S p e t t a c o l i t ea tra l i 

P O R T U E N S E 
P o n t e di c o m a n d o , c o n A l e c 
G u i n n e s s A 4 4 

P R E N E S T E 
C h i u s o per r e s t a u r o 

P R I N C I P E ( T e l . 3 5 2 . 3 3 7 ) 
S e x y p r o i b l t o D O 4 

R E X ( T e i 8 6 4 . 1 6 5 ) 
T r e p a s s l d a l l a s e d l a e l e t t r i c a . 
c o n B G a z z a r a D R 4 4 

R I A L T O ( T e l 6 7 0 7 6 3 ) 
L ' i s o l a i m d a , d i K . S h i n d o 

DR 4 4 4 4 
S A V O I A ( T e l 861 159) 

A g e n t e 447 l i e e n z a di u c c i d e r e . 
c o n S C o n n e r y G 4 

S P L E N D I D ( T e l 6 2 2 . 3 2 0 4 ) 
I) c o m p l i c e s e g r e t o , c o n S t e 
w a r t G r a n g e r G 4 

S T A D I U M 
L ' u l t i m a f r o n t i e r a A 4 

T I R R E N O ( T e l 5 9 3 0 9 1 ) 
D u e l l o In ferna le , c o n R. C a 
m e r o n A 4-

T R I E S T E ( T e l 8 1 0 0 0 3 ) 
D u e l l o I n f e r n a l e , c o n R C a m e 
r o n A • 

T U S C O L O ( T e l 777 8 3 4 ) 
D e s l d e r i p r o l b i t l , c o n J . S o b e r g 

( V M 16) S 4 
U L I S S E ( T e i 4 3 3 744) 

T r e n t a s e i o r e di m l s t e r o G 4 
V E N T U N O A P R I L E ( 8 6 4 6 7 7 ) 

I r a c c o n t i de l t errore , c o n V i n 
c e n t P r i c e ( V H 18) D R 4 

V E R B A N O ( T e l 641 185) 
S u s p e n c e , c o n D . K e r r 

( V M 16) DR 4 4 
V I T T O R I A ( T e l . S 7 6 . 3 I 6 ) 

L ' u n c i n o , c o n K. D o u g l a s 
D R 4 4 

Terze visioni 
A D R l A C I N E (Tel 330.212) 

U n u o m o d a \ e n d e r c , c o n F. 
S i n a t r a S 4 

A L B A 
' M a u r i z i o , P c p p i n o e l e i n d o s -
sa tr ic i C 4 

A N I E N E ( T e l . 890 8 1 7 ) 
T r a g e d i a a R io G r a n d e , c o n J . 
C h a n d l e r D R 4 

A P O L L O ( T e l 7 1 3 . 3 0 0 ) 
C leo d a l l e 5 a l l e 7, c o n C. M a r -
c h a n d DR 4 4 

A Q U I L A ( T e L 754 9 5 1 ) 
II t e s o r o dei barbar i A 4 

A R E N U L A ( T e l 6 5 3 3 6 0 ) 
R a g a z z e p e r l 'Or icnte , c o n M 
P e t r o v a DR 4 

A R I Z O N A , 
R i p o s o 

AURELIO (Via Bentlvoglio) 
C a r m e n di T r a s t e v e r e , c o n G. 
Ral l i DR 4. 

A U R O R A ( T e l . 3 9 3 0 6 9 ) 
40 p i s t o l e , c o n B . S u l l i v a n A 4 

A V O R I O ( T e l 755 4 1 6 ) 
N o t t i c a l d e d 'Or ien te 

( V M 18) D O 4 
B O S T O N ( V i a d) P i e t r a l a t a 43H 

A m o r e p a g a n o ( V M 18) D O 4 
C A P A N N E L L E 

B e n Hiir. c o n C. H e s t o n 
SM 4 4 

C A S S I O 
La v a l l e de i d i spera t i , c o n G. 
M a d i s o n A 4 

C A S T E L L O ( T e l 561 7 6 7 ) 
I m i s t e r i di P a r i g i , c o n J . M a -

' ra i s D R 4 
CENTRALE (Via Celsa 6) 

La Iunga e s t a t e ca lda , c o n J. 
W o o d w a r d S 4 4 

C O L O S S E O ( T e l 736 2 5 5 ) 
II l e t t o a t r e p l a z z e , c o n T o t 6 

C 4 
CORALLO (Tel. 211621) 

Gli spe t t r i de l e a p i t a n o Clcgg . 
c o n P . C u s h i n g ( V M 14) A 4 

D E I P I C C O L I 
R i p o s o 

DELLE MIMOSE (Via Cassia. 
Tomba di Nerone) 
Riposo 

OELLE R O N D I N I 
II t errore a S h a n g a y , c o n E 
O'Br ien G 4-

D O R IA ( T e l . 3 5 3 . 0 5 9 ) 
• II g r a n d e c a l d o , c o n G. F o r d 

G 4 4 4 
E D E L W E I S S ( T e l 3 3 0 107) 

L 'orr ib i l e s e g r e t o d e l dr . I f l c -
k o c k , c o n B S t e e l G 4 

E L D O R A D O 
I traff lcant i di S i n g a p o r e , c o n 
L. Cr i s t i an A 4 

F A R N E S E ( T e l 5 6 4 . 3 9 5 ) 
L ' o m b r a d e l g i g a n t e D R 4 

F A R O « T e l 509 8 2 3 ) 
S e n i l i t a , c o n C. C a r d i n a l c 

( V M 16) DR 4 4 
I R I S ( T e l ' 8 6 5 5 3 6 ) 

Gli a w o l t n i d e l l a m e t r o p o l i . 
c o n J . D a n e t A 4 

L E O C I N E 
L e t e n t a z l o n i q n o t i d i a n e , c o n 
A. D e l o n ( V M 14) SA ^^ 

M A R C O N I ( T e l 2 4 ' J 7 W ) 
C e r a u n a vol t a u n p i c c o l o n a -
v i g l i o . c o n J . L e w i s C 4 

V A S C E 
Rir*w» 

N O V O C I N E ( T e l 5 8 6 2 3 5 ) 
U n a s g u a r d o dal p o n t e . c o n R 
V a l l o n e ( V M 16) DR 4 4 

ODEON (Piazza Csedra. 6) 
C a f e E u r o p a , c o n E P r e s l e y 

- - J * • 
O R I E N T E 

L e a w e n t u r e di J i l B i a s A 4 
O T T A V I A N O ( T e l 8 5 8 0 5 9 ) 

B l u e f l a w a y , c o n E . P r e s l e y 
M 4 

P A L A Z Z O ( T e l 491 4 3 1 ) 
Rip»»fo 

3 E R L A 
Mar ina ! a terra , c o n G Ford 

C 4 
P L A N E T A R I O ( T e l 480 0 5 7 ) 

Gli spe t tr i de l e a p i t a n o C l e g g . 
c o n P. C u s h i n g ( V M 14) A 4 

P L A T I N O ( T e i 215 3 1 4 ) 
La fur ia di Erco le , c o n B H a r 
r i s S M 4 

REGILLA 
I cavalier! teutonic!, con U 
Modry DR 4 

ROMA 
A p p u n t a m e n t o p e r u c c i d e r e , 
c o n G Ral l i ( V M 16) G 4 

R U B I N O ( T e l 5 9 0 . 8 2 7 ) 
a Marted l de l R u b i n o »: La c o n -

. g i u r a d e l bo lard l , di E i s e n s t e i n 
DR 4 4 . 4 4 4 

S A L A U M B E R T O ( 6 7 4 . 7 5 3 ) 
L 'u l t ima c a r o v a n a , c o n R ichard 
W i d m a r k A 4 

SULTANO (P.za Clemente XI) 
Gli s p e t t r i de l e a p i t a n o Clegg . 
c o n P. C u s h i n g ( V M 14) A 4 

T R I A N O N I T e l . 780 3 0 2 ) 
I m l s e r a b i l i , c o n J . G a b i n 

D R • • 

Sale parrorrhiali 
COLOMBO (Tel 923.803) 

La g r a n d e o l i m p i a d c DO 4 4 
C O L U M B U S ( T e l . 5 1 0 . 4 6 2 ) 

RiD<»=!i 
C R I S O G O N O 

U n g e n e r a l e e m e z z o , c o n D 
K a y e C 44> 

O R I O N E 
La s t o r i a di R u t h , c o n S W i t h -
m a n SM 4 

O S T I E N S E 
Riposo 

O T T A V I L L A ^ -
Riposo 

P A X • 
R i p o s o 

PIO X (Via Etruschj 38) 
Riposo 

QUIRITI (TeL 312.283) 
Riposo 

RADIO (Tel. 318.532) 
Riposo 

RIPOSO 

R E D E N T O R E (Tel 890 292) 
R i p o s o 

S A L A C L E M S O N 
R i p o s o 

SACRo CUORE (V Magenta) 
R i p o s o 

S. CUORE (in Trastevere) 
R i p o s o 

S A L A E R I T R E A ( v i a L u c r i f l o ) 
R i p o s o 

S A L A P I E M O N T E 
R i p o s o 

S A L A S . S A T U R N I N O 
R i p o s o • 

S A L A S E S S O R l A N A ( P . S a n t a 
R i p o s o 

S A L A S . S P I R I T O 
S p e t t a c o l i t eatra l i 

S A L A T R A S P O N T I N A 
R i p o s o 

S A L A U R B E 
R i p o s o 

S A L A V I G N O L I ( T e l . 291 .181 ) 
R i p o s o 

S A L E R N O 
R i p o s o 

SAN FELICE 
R i p o s o 

S. B I B I A N A 
R i p o s o 

S. D O R O T E A 
R i p o s o 

S. I P P O L I T O 
R i p o s o 

5 A V E R I O , . _ . . ; , L. . - . „ 
R i p o s o 

S A V I O - - , " 
R i p o s o 

S O R G E N T E ( T e l . 2 1 1 . 7 4 2 ) 
II n e m l c o d i f u o c o , c o n R R o r y 

T I Z I A N O ( T e L 3 9 8 7 7 7 ) * 
R i p o s o 

T R A S T E V E R E 
R i p o s o 

T R I O N F A L E 
I v a n h o e , c o n R T a y l o r A 4 4 

V I R T U S ( T e i . 6 2 0 . 4 0 9 ) 
R i p o s o 

N A T I V I T A ' ( V i a G a l l i a 162) 
R i p o s o 

N O M E N T A N O ( V i a F . R e d i ) 
R i p o s o 

N U O V O . D O N N A O L I M P I A 
R i p o s o 

GUADALUPE (Monte Mario) 
Ripnao 

LIBIA (Via TripoUtania 143) 
R i p o s o 

LIVORNO (Via Livorno 57) . 
Riposo 

MEDAGLIE D'ORO 
Riposo 

EUCLiDE (TeL 802.511) 
Riposo 

FARNESINA (Via Farnesina) 
R i p o s o 

GIOVANE TRASTEVERE 
Riposo 
C I N E M A C H E C O N C E D O N O 

OGGI L A R I D U Z I O N E A G I 8 -
E N A L : A i r o n e , A l b a , A r c h l m e d e , 
A r e n u l a , A r i e l , A s t o r i a , A s t r a , 
A t l a n t e , A t l a n t i c , A u g u s t u s , A u -
reo . A u s o n i a . A v a n a . B a l d u i n a , 
B e l s i t o , B o s t o n , B r a n c a e c i o . B r a -
s i l . B r o a d w a y , C i n e s t a r , C a l i f o r 
n i a , C a s t e l l o . Cent ra le , C lod io , 
C o l o r a d o , C o r s o . Cr i s ta l lo , D e l 
V a s c e l l o . D e l l e T e r r a z z e , D i a n a , 
D o r i a , D u e A l l o r i . E d e n , E l d o 
r a d o , Espero . G a r d e n , G i u l i o C e -
s a r e , H a r l e m , H o l l y w o o d , I n d u -
n o . Ir i s , I ta l i a . La F e n i c r , M a j e 
s t i c , M i g n o n . M o n d i a l . N e w York , 
N u o v o , N u o v o G o l d e n , N u o v a 
Olimpia, O r i e n t r . O r i o n e , O t t a -
v i a n o , P l a n e t a r i o , P l a z a . P r i m a 
P o r t a . P r i n c i p e , Q u i r i n e t t a . R e a -
l e . R e x , R l a l t o . R o m a . R o x > , Sa la 
U m b e r t o , S a l o n e M a r g h e r i t a , S t a 
d i u m . T r a i a n o dl F l u m i c i n o , 
T r i e s t e , T u s c o l o , V i t t o r i a . T E A 
T R I : G o l d o n i , M i l l i m e t r o . P a r t o -
Ii. P i c c o l o d i V i a P i a c e n z a . P i 
r a n d e l l o . RIdot to E l i s e o . R o s s i n i . 
Sa t i r i . S i s t i n a . V a l l e , H o l i d a y o n 
I c e . . . , 

ANNUNCI ECONOMICI 
O C C A S I O N ! 

BRACCIAL! - COI.LANE -
ANELI.I - CATF.NINE - ORO 
DICIOTTOKARATI - lirecin-
quecentocinquantagrammo 
SCHIAVONE - Montebello. 88 
(480 370) • ROMA 
14) MF.DICINA IGIF.NE L- 5n 

CALLI. duroni. scompaiono ra. 
dicalmente col prodigioso Cat-
lifugo - Lindangilella -; ricor-
date - Lindanfiilella -. 

• '• AVVISI SANITARI 

EUR EUR 

PALAZZO DEllO SPORT 
ore 21,30 

HOLIDAY OH ICE 

ifiwm** /1*WWWIMI 

v. R O M A G N A 
UNICASEDE MwmwcCMWMi 

4G96 
CtNTtAUNO- 15 U N H i m M I 

CON RICnCA AVTOMATKA 
UNICA COWEfOIONATA 
CON GU ENTI MIUTARI 

ENDOCRINE 
s t u d i o m e d i c o per la c u r a d e l l a 
« s o l e > d i s f u n z i o n i e d c b o l e z z a • 
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Abbandonato 
dai giudici 
e dai belgi 

il «Giro» nellillegalita 
// ritiro dei giudici determinate dai rifiuto delle Case ad accettare la squalifica di 
Fontana — Ambrosini, Covo/o e Bollini giudici dei « pro » — Cose* succedera oggi? 

J i 

POTENZA: Ul-
tlnie futo del 
lielgl nl « Gi
ro ». A sinistra 
TOURIANI ccr-

: ca til convince. 
re VAN LOOV 
a partlre per 
Bart nonostan-
te il rltlre 
del glucllcl de l . 
I'UVI, a dc-
stra la squa
ll r a bi'lga at-
tonde la decl-
si i) ne ell Rlk. 
VAN I.OOY non 
s| lascia con. 
\ lnccrc: In vi
sta del Tour a 
del « Moncllall » 
ttik non vuolr 
torrere I rlschl 
tlclla s(iualiflca 
e con tuttl 1 
compagul d 1 
squadra abhan-
ilona la cor*a 
rosa. 

Per evitare 

la squalifica 

Carpano 
e Cynar 

si 
ritirano? 

BAR I, 20 
I.a C j n a r — la squadra che 

Dal nostro inviato 
B A R I . 20. 

Non abbiamo nessuna con-
fidenza con la sfinge, ne con 
gh oracoli. Cib nonostante, 
stamo stati purtroppo (ed e 
con un senso d'infimta tristez-
ra. d'infimta mahnconia che 
bottolineamo la parola: * pur
troppo '. ) facili profeti. Co.su 
dicevamo? Dicevumo che per il 
Giro d'Jtaha eststeva tin grave, 
gravissimo pericolo; questo: che 
la Federazione e la Lega tra-
sformassero la gara in un cam-
po di combattimento per la 
loro gtierra, tanto stupida quan-
to distruggitrice. 

La battaglia ha avuto inizio 
ancora prima del previsto: e 
commciata ne l momento che 
scattava la prima lappa, ueNo 
ultimo che Fontana si esibiva 
nel sno squalltdo s treap-tease 
Vuol dire che si era gia sof-
fiato sul fuoco. Vuol dire che 
si erano tennti i Jerri cdldi. 
Vuol dire che e'era la preme-
ditazione! Si voleva — e da 
una parte, e dall'altra — con-
sumare un delitto m un fatto 
di sport; meglio: in una muni-
festazione attesa, appluudita, 
amata dalle folle di tutVItalia. 
Perfetto. Confermiamo, r ibat-
tiamo con maggior forza, con 
maggior violenza una nostra 
osservazione contenuta nel 
commento dettato da Potenza 
La Federac ione e la Lega con-
ducono tl cicltsmo naz ionale 
sulla strada del cimitero. Sia-
mo qui per Vestrema unzione? 

E' certo che siamo in pie-
no dramma. Infatti. II Giro d'l-
talia ha deciso di mettersi fuo-
ri legge, e percid rischia di non 
poter ottenere le garanzie suf-
ficienti per un regolare. conti-
nuo svolgimento. Adesso, sia
mo n»l regno dell'incerto, del 
provvisorio: e tutto pud acca-
dere. Intanto, che cos'e gia ac-
caduto? Cose pazze. E le rac-
contiamo, sintetizzando o par-
f icolareggiando, come vogliono 
le esigenze. Lo scandalo e 
scoppialo ierl sera, quando il 
stgnor Rolle, il commissario 
dell'UVl al seguito della corsa, 
ha riunito, alia maniera dei 
carbonari, la Giurta e prima 
ha difjidato e pot (presi alt 
ordini da Roma..) ha ordinato 
di togliere dal l 'urdine d'arriwo 
Fontana, Villegale indossatore 
delle patriottiche insegne. L'ul-
t ima decisione vemva scritta su 
di tm pezzo di carta straccia, 
sul cut ualore u / / i c ia lc s i deb-
bono esprimere almeno del dub-
bi. Non basin. C'e di peggio. 
II signor Rolle comunicava la 
squalifica di Fontana soltanto 
agli inf imi. 

Jl gesto del s i g n o r Ro l l e e 
stafo abbasfanra anttpatico. E. 
comunque, non c'e offesa. An-
ci. Lui. il s tonor Rolle , potc-
va i l ludersi che Fontana non 
sarebbe rimasto in gara, nella 
seconda tappa del Giro d'lta-
ha. Noi, no. Che la norma pri
ma degli statuti della p u b b h -
citd e quella di fare il possi
b l e e I'tmposstbile per portare 
stit g iornal i i l n o m e della ditto, 
che paga e si crede (da qualchc 
parte e) padrona, -

S'illndeva. tl s i gnor Rol le . E 
la nottc di Potenza era bianca. 

frato (il "•iw per esempio si-
gn'tficava *sl») di avanzare, a 
qualunque costo. E cid dava 
un po' dt coraggio a Torrianl, 
messo in croce come un povero 
cri.sto. S'mfittivano le r i tmioni 
larghe e strette, aperte e in-
time. Ei finalmente, con un'ora 
di ritardo, sotto il sole di mez-
zogiorno che bruciava di p i" 
le teste infiammate. tl pruppo 
si distendeva. Era stato trovato 
un accordo? Macche. Niente 
Niente di Niente. S'attendeva 
Villuminazione di un qttalsiasi 
suggerimento. 

A Betlemme. localita della 
periferia dt Potenza scelta per 
guizzo d'avvio. sembrava che 
dovessero partire tutU, pure 
Fontana. 

E i giudici dell'UVl. coman-
dati dai signor Rolle, si rifu-
qiavano nel pullman: sconfitti? 
La speranza It nutriva ancora 
poiche la 'San P e l l e g r t n o * si 
smarriva un po' e pareua d i -
sposfa a sacrificare Fontana e 
magari la squadra. Un giuoco? 
Un giuoco. II giuoco che bat-
teva Van Looy. Dopo un glu-
sto approfondito esame di co~ 
scienza il campione dichiarat?a 
che non intendeva sacrificare 
tl Giro di Francia ne il cam-
pionato del mondo e perc id ri-

nunciava al Giro d'Jtalia per 
non essere folgorato dai ful-
mini dell'UCl, madre dell'UVl 
e della Real Lega di Bruxel-
les, alteafe contro i professio-
nisti della b ic ic letta . S i pote-
vano mol lure git ormeggi al-
lora? 

Calma. Il ritiro di Van Looy 
provocava una violenta reazio-
ne. Appariva come un insulto 
al Giro d'ltalia: era una be-
stemmta e non si doveva pro-
nunaare. I / a m b i e n t e s'ecciiava 
di pUi. E si tornava al sacrifi-
cio di Fontana che provocava 
un fiume di lacrime. 

— Povero ragazzo! 
— Qunli i suoi mitfatti? 
— Cattivi, trigliacchi/ 
P i a n g e u a n o tutti. Il Giro d'l

talia d iuen iua il muro del 
pianto. > . 

— Via Van Looy! 
— Vogliamo Fontana! 
E buffamente (tragicamente 

per la gara?...) f erminara co -
si: la seconda tappa prende-
va tl cammino con la • San 
Pellegrino» e senza la * G.B 
C. *. 

m * * 

Stupore, abbat t imento , squal-
lore. La tappa Potenza-Bari del 
Giro d'Jtaha fuori legge tni-
ziaua priua di corpo e priva 

d'anima. Ma Torrianl correva 
at ripari , offrendo un premio 
extra di un m i l i o n e di lire. II 
tran tran e la noia duravano 
per c inquanla chi lometr i . Quin-
di, sul terreno facile — d i sce -
sa e pianura — tl movimento 
degli scafti e deg l i dlltinglti 
favoriva il naturale logico sfo-
go Scappavano venti uomini 
e Ronchini eltisa la guardia 
della ' Cynar * andava t'iciuo 
alia conquista della maglia ro
sa. Fal l iua c ioe per una misc-
ria di secondi: 31" per la pre-
cis ione. Inblfre Ba / / j sfreccia-
va sul traguardo a conclusio-
ne di una potentc, agile uolala 
che mostrava un Benedetti vio-
lento e manesco. 

Adorni , p e r c h e ha ceduto 
Adorni? - , 
' La risposfa e' semplice. La 

posizione di punta pesa: e Ron
chini. per Adorni, non e un 
avversario qualtficato. 

, E ora?.:. • ' - -*' 
Con la direzione df.'Torrtani, 

e con la resoonsabilita tecnica 
di Ambrosini g iudtce d'alto 
prestigio il Giro d'ltalia ha in 
programma il raggiungimento 
di altri diciannove traguardi 
Sono tanti. Sono troppi? 

Attilio Camoriano 

Minufo per minuto la tappa di ieri 

Dalla farsa di Potenza 
i 

* ** i 

alia vittoria di Baffi 

V > , r v l . T 7 3 , i M * " , * ^" c per i suoi amici e i suoi nemi-
n e i G l r o d l U l . a f u « r i - | e K K c d e - | ^ i T n p e o n a f l S l l i fM diretti 
t i e n e il pr imato in clavufica p o t e n z ^ o m a t Potenza-Milano. 

— Fontana parte... 
con Adorni (ne l la foto) — e 
la Carpano abbandoneranno la 
corsa p f r e r i t a r e le possibi l i 
sanz lon i d isc ipl inari d e M U V l ? 
Ne l caso di p r o r v e d i m e n t i , j*i-
fat l l . l e d n e formazioni non 
potrebbero jcaregRlare a l l 'es te-
ro, prec i samente nrl Giro de l la 
S t l z z e m e ne l Giro de l Lns-
s r m b n r c * ( C y n a r ) e nel Giro 
di Franc ia (Carpano) . 

Al m o m e n t a ' d i ' a n dare in 
m a c c h i n a i d ire l tor i d e l l e d o e 
pat tngl ie sono ancora in ron-
lat to con i l i spe t t iv i patrons. 
I..i x i tnazione r imarrebbe con-
fusa a n c h e per qnanto ri^narda 
la GBC. Srrondn nna no l iz ia 
rarro l la neU'amblenle • delPor-
eani7zazione. Van Looy a r r e b -
hr ch ies to il r ientro nel Giro 
d' l tal ia . c o w c h e el pare trrea-
l i zrabi l e dai momento che la 
G B C non ha disputato la s e 
conda tappa. 

Bosket: la Francia 
supera I'ltalia 
x RIO DE JANEIRO. 20. 

In un Incontro valido per I cam-
pinnatl mondial) di pallacanrstro, 
la Francia ha supcrato r i ta l la per 
67-H <l»24). 

— Fontana non parte... 
— Fontana deve (e non de-

ve) partire! 
Parole. Parole suggerite, qua

si generalmente, d a i r i m p o s t u -
ra. dagli interessi. E i fatti? 
Nella loro drammaticita. risul-
tavano con un ntmo freneti-
co: il ritmo. appunto. delle co-
michc d i Ridoltni. Bravo, bra-
r i s s imo era... • 

Bravo, brartssirno era chi 
riuscira a c a p t r c i ' qualcosa 
Pure Torriani rimaneca appeso 
cl filo -Che / a c c i o ? . „ ' % Parla-
va a Mtlano con Zanetti, il dt-
rettorc de l gtornale rosa e ve-
niva informato che Rodoni era 
a iroscuro de l la faccenda. E 
Onesti? Dov'era Onesfi? I col-
loqui proseguivano fino all'al-
ba. E il mattino era pieno di 
contrasts, di dispute, di Utiai 
Un manicomio? SI, u n manico-
mio. S'approssimava • intanto 
I'ora di andare a Bari. E il Gi
ro d'ltalia rimaneva su u n b i -
r.ario morto. pr ig ioniero dt 
j i terra del la Federazione e del
la Lega. 

Smarrtmento. C o n f u s t o ne, 
caoi, anarchia. E i di ret tori de l 
le squadrc non sapevano che 
pesci ptgltarc. I padroni tc le -
fonavano con il Unguaggio ci-

Dal nostro inviato 
' - • BARI, 20 V 

Gli scolari di Potenza avevano 
fatto vacanza Era una vacanza 
autorizzata, un giorno diverso da
gli altri, una Testa. Gli scolari 
aspettavano che i corridor! si 
mettessero in flla per segnarli a 
dito. per dire c quello e Adorni, 
quello Baldini, q u d l o Pambian-
co ». Ma i corridori non si muo-
vcvano dai ritrovo di partenza 
Sbuftavano. si sedevano sul sel-
ciato. si rtalzavano Nella stessa 
piazzetta, Torriani, i direttori 
sportivi. i giornalisti e tutti quelli 
del seguito discutevano sul da 
farsi. 

Che si fa?, era la domanda. Le 
telcfonate con Milano e Roma 
non avevano dato esito Marino 
Fontana da Caldogno. Vicenza. un 
giovanotto di 27 anni che da un 
po' di tempo e al centro delle be-
ghe ciclistiche senza colpa alcuna. 
doveva rest a re at palo. rinuncia-
re al Giro, altrimenti I'UVI avrcb. 
be ritirato i suoi ufflciali di gara 
e la corsa sarebbe entrata nella 
illegality Che si fa? Si parte senza 
la giuria? « Si ». rispondevano i 
direttori sportivi in una riunione 
con Torriani A questo punto e 
d'obbligo seguire i fatti, 

Ore 12: con un'ora di ritardo i 
corridori scendono da Potenza 
per raggiungere la localita di par. 
tenza 

Ore 12.15: gli ufflciali di gara si 

Rodoni: 
« Decidera 
il CD.» 

MILANO, 29 — 11 prrsldrnte 
dell'UVl, Rodoni, in merito 
alia sltuazione crratasl al •Gi
ro » ha detto: « La sltuazione 
e molto grave, e proprlo In 
considrrazlonr di qursta era-
%lta. ritengo dl non poter fare 
dichiarazioni nella mla vrste 
di ~ prrsldrnte dell'UVl. Ho 
eonvocato il CD per i prossl-
ml giorni a Roma espressa-
mentc per esamlnare qursta 
lncre*ctosa sltuazione e ml 
rimettero nnlcamente site de
cision! che il Consigllo dlret-
t iro rlterra opportano adot-
tar*». Prima della riuniane 
del CD Rodont — che * a t -
trso a Roma per domanl sera 
— dovrebbe parteclpare alia 
rinnlone della Olnnta per 
CONI prevista per mercoledh 
In qaella sede ll presldente 
drl lUVI, chledera la sollda-
rleta del CONI: se l'avra 
I'UVI manterraa an atteggia-
mento molto dnro verso la 
Lega, d ivenamente potrebbe 
crrcsre una soluzione dl com-
promrsso. 

ritirano dai Giro e Torriani afflda 
a l l ' aw . Ambrosini I'incarico di 
presidente di giuria. Allora s i par
te? Si. no. si, no. La G B C . chie-
de di parlare con Torriani. « Non 
vogliamo esse re squaliflcati ». di-
cono Van Looy e Drtessens. 

Ore 12,30: nuova riunione. Qual . 
cuno suggerisce di chiedere a 
Fontana di sacriflcarsi, cost il 
Giro diventa regolare e anche 
Van Looy resta in corsa. « L a -
sciamo a casa gli stranieri», ur-
la il corridore Ciolli. 

Ore 12,40: la sltuazione e sem-
pre in alto mare. Baldini sussur-
ra qualcosa all'orecchio di Fon
tana. Anche Nencini si a w i c i n a 
a Fontana. Conciliabolo a tre. 
Fontana piange. piange tanto di 
cuore che a vederlo fa pena. 

Ore 12.45: « Se non parte Fon
tana t u n a la S Pellegrino si fer-
ma a. grida Delia Torre, a No! No! 
Mi fermo io ». dice Fontana tra 
le lacrime 

Are 12.55: gli invlati del gior
nali del pomeriggio telefonano 
che partono tutti. meno Fontana. 

Ore 13.10: i giornalisti tornano 
ai telefoni perche la decisione f i 
nale e un'altra: parte la S Pel 
legrino con Fontana. abban'dona-
no la carovana gli uomini di Ro
doni, si ritirano Van Looy e i 
suoi gregarl. Anch'essi muove-
ranno pi atardi verso Bari. per 
un al lenamento che e costato ca-
ro al campione mondiale dello 
inseguimento, l'olandese Nijdam. 
II corridore e infatti ftnito ad-
dosso ad un'automobile in so-
sta. ferendosi alia testa e ad una 
coscia: ora * ricoverato all'cwpe-
dale di Bari. 

Ore 13.14: con un'ora e quattor-
dici minuti di ritardo, inizia la 
seconda tappa. II Giro £ ormai 
fuori della legalita. Torriani co -
munica che la nuova giuria e 
composta d a l l ' a w . Ambrosini, 
dall'ex commissario tecnico Co-
volo e dai g iomal is ta Bollini che 
affari personali gli impediscono 
di vestire 1 panni del gtudlce si-
no a Milano. Per ora comunque 
accetta I'incarico. poi si vedra. 

Torriani istituisce un premio 
speciale di un mil ione nell'intento 
di r a w i v a r e la tappa. Dcfllippis 
racconta I'ultima barzelletta Cin-
quanta chilometri a passo d'uomo. 
Via la G B C c via i c inque g iun . 
tl fuori tempo masslmo nella pri
ma tappa, i rimasti in gara sono 
105. Proccdono tutti dl malavo-
glia, poi la radio di bordo an-
nuncia che ha allungato il n u -
mero 116. Il numero 116, che cor-
rispondc ai nome di Lenzi, si 
stanca presto, ma in compenso si 
fanno avanti Meco, Babini. Panl-
celli, Ottavlani. Ceppi, Sartore. 
Neri, Vendemlatl . Chlappano, Bi -
tossi e Bariviera. Cede Neri e 
aeciuflano I primi Bono e Fez-
zardi 

La corsa passa da Migllonico 
(km 87) con dodici fuggltivi; a 
120" Galdeano. Marcoli, Pellegri
ni. Bailettl . Baffl. Brunl, Franrhi. 
Magnani. Partesnttl, Benedetti e 
Dante; a 1*40'* II gruppo Dal 
gruppo cscc Ronchini che entra 
nella pattuglia degli inseguitori 
Matera: Bitossl c S o n o vorrebbc-

ro tagliare la corda. ma non ce la 
fanno. Crollano Dante e Bruni 
Meco. per u n improvviso attacco 
di appendicite, flnisce all'ospe-
dale. Nel frattempo II gruppetto 
di Ronchini ha raggiunto i pri
mi, percid il numero degli uomini 
in fuga e salito a 21. 

II grosso e in ritardo dl 3'20*\ 
Anche Ottavlani perde le ruote 
buone. Trentacinque chilometri 
all'arrivo: il * gioco * fatto per 
Ronchini. Ceppi, Sartore. Babini. 
Panicelli , Chiappano. Vcndemiati. 
Bitossi. Bariviera. ikmo. Fezzardi. 
Galdeano. Marcoli, Pellegrini, 
Bailetti. Baffl. Franchi, Magnani. 
Partesottl e Benedetti . La maglia 
rosa e in pericolo perche piu in 
la il plotone comprendente Ador
ni risulta staccato di oltre cinque 
minuti. 

Ed eccoci sulla pista in terra 
battuta dello stadio di Bari Co 
me flnisce? Finisce che Baffl si 
fa luce al momento giusto e re-
siste a Benedetti , Bariviera e gli 
altri. Con il raddoppio dei prcmi. 
Pierino Baffl si e guadagnato 400 
mila lire Un bel colpo. Si attende 
con Adorni. II gruppo si classifi
e s a 5*01" e per 31 secondi Ador
ni conserva il primato. 

Gino Sola 

II «Giro» 
in 

Ordine di arrivo . 
1) Pierino Baffi (Moltenl) che 

pcrcorre I km. 185 della Poten
za-Bari In ore 4,41,50"' alia me
dia di 39,384; 

2) Rino Benedetti (Cynar) ad 
una ruota; 

3) Mlno Bariviera (Carpano); 
4) Armando Pellegrini (Ibac); 

5) Antonio Franchi (Llgie); 6) 
Bailetti; 7) Partesottl; 8) Sar
tore; 9) Marcoli; 10) Bitossi; 
11) Ceppi; 12) Magnani; 13) Cal-
deano; 14) Bono; 15) Vendemla
tl; 16) Ronchir.t; 17) Babini; 18) 
Chiappano; 19) Fezzardi, 20) 
Panicelli; tutti con Io stesso 
tempo dl Baffi. 

21) Poggiali a 5'1"; 22) Alber-
tl; 23) Neri; 24) Brugnami; 25) 
Carminati; 26) Zoppas; 27) Vi
tal!; 28) Ferrari; 29) Zancanaro; 
30) Bonglonl; 31) Garau: 32) 
Zanchi; 33) Pifreri; 34) Manzo-
ni; 35) Lenzi; 36) Velucchi: 37), 
Ciolli; 38) Pancini; 39) Adorni; 
40) Sartl; 4J) Vigna; 42) Assl-
relll; 43) Chiarinl; 44) Giusti; 
45) Tonucci. tutti con lo stesso 

tempo di Poggiali . Seguono tuttl 
gli altri tranne: 

Non partiti: Von Looy, Sorge-
loos. Jansscns. Nijdam, Zilver-
bcrger, Lauuers . Damen. Van 
Tongerloo, Aerenhouts e Zoffel. 
> Ha abbandonato Meco. , 

La classifica generate 
1) Adorn! ore 9,44'34"; 2) Ron

chini a 31": 3) Conterno a 2'46"; 
4) Criblorl a 2'56"; Dc Rosso, 
Brugnami, Massignan. Pamblan-
co, Balmamlon, Zancanaro. tutti 
con lo stesso tempo d! Criblorl: 
11) CarlesI a 5'32"; 12) ZIHoli 
a KMO"; 13) Bono a 7'32''; Gal
deano. Panicelli , Chiappano, 
Ceppi. tutti con lo stesso tempo 
di Bono; 18) Vendemlatl a 7'56"; 
19) Fontana a 9*06"; 20) Fonto-
na a 10*30"; 21) Maserati a 
10*18"; 22) Moser Enzo a 10'28"; 
23) Poggiali a 10*42"; 24) Gentl -
na a 12*31"; 25) Barale a 12'33"; 
Magni. Vital!. Neri, Baldini. As -
sirelli, Falaschi. Nencini. Batt i -
stlU, Martinato, tutti con Io 
stesso tempo dl Barale. 

35 Sartore a 13*41"; Babini Id.; 
37) Casati a 15*26"; 38) Parte
sottl a 1618"; Bitossi Id, Fez
zardi id.; 41) Adami a 16*42"; 
42) Marcalctti a 1721"; 43) 
Dante a 17*59*'; 44) Mazzacura-
tl a 18*42". Mealll, Minetto. Sar
tl, Carminati, Manzoni, tutti 
con lo stesso tempo di Mazza-
curati; 50) Bonglonl a 18*58"; 
51) Magnani a 19*29"; 52) Fer-
retti a 19*45"; 53) Franucci a 
20*54"; 54) Ferrari a 21*17", Vi
gna, Taccone, pancini , Ciampi. 
tutti con Io stesso tempo di 
Ferrari; 59) Bailett i a 23'09", 
Bariviera, Benedetti , Pellegrini, 
Marcoli. Franchi. Baffi. tutti 
con Io stesso tempo di Bailetti; 
66) Alomar a 23*58"; 67) Giorza 
a 2412"; Beraldo id; 69) D u 
rante a 25*38"; 70) Zaimbro a 
26'38"; 71) Defilippis a 281»", 

Classifica 
a squadre 

1) Cvnar 403: 2) Carpano 341; 
3) Molteni 324; 4) Gazzola 257; 
5) Lj'gie 162. • ' , 

CLASSIFICA 
. TRAGUARDI TRICOLOR! 

1) Adorni. Tonucci, Bitossi, 
p. 15; 4) Zancanaro. Franchi, 
Bono. p. 10. 7) Conterno Mar-
zaioli. Chiappano. p. 5. 

, La tappa di oggi 
La tcrza tappa del Giro d'ltalia 

prescnta la Ban-Campobasso di 
chilometri 252 Una tappa liscia 
flno a Luccra (km. 145). poi la 
strada & ondulata: st sale a Cro-
cella di Motta (m. 791). si scende 
c si risale. II su e giu finale si 
concludera a quota 686 La par
tenza & per le ore 9,45, l'arrivo 
a t tomo allc 16.40 

Lasciamo lavorare in pace Foni 

Sulla nuova Roma 
prematuri i giudizi 

Peggio di coil tl campionalo 
non poteva ftnire: su tutti i 
campi infuriano le polemiche, 
le squadre escono dagli stadi sa-
lutate da bordate dt fischt. per-
stno t Tteo-carripi'oni d'ltalia ar-
rtvati stremati tul traguardo fi
nale non sono rtuscire a conuin-
cere nel giorno che dovevu se-
gnare la loro apoteosi 

Ma la situazione ptu grave si 
regtstra in coda alia classifica ove 
gh ultimi svtluppi della lotta 
per non retracedere hanno avu
to toni - pi'nlli - fait da destare 
nuovi sospetti. Cosi a Bologna la 
folia ha gndato * venduti>» ai 
gtocaton n m o b l u che dt'moslra-
vano dt tmpersi atsat poco con
tro tl pencolante Mantova (tanto 
che alia fine i virgtltani hanno 
potut raccogliere un prezioso pa-
reggio); cosl a San Siro I'Inter 
ha lasciato un altro panto d'oro 
al Modena che non a torto vie-
ne eomidcrata una specie dt suc-
curiale nerazzurra (e che in virlit 
di questo punto si e messa cle/i-
mtivamente al sicuro); cosi in

line a Torino ne to no successe 
dt tutti i colori. gia prima della 
partita tra t granata ed i napo-
letani. 

Infatti il dirigente partenopeo 
Scuotlo afferma di aver ricevu-
to in alberao la telefonata di un 
indlviduo dichiarutosi disposlo a 
facilitarc la vittoria del Napoli: 
immedtatamente Scuotto ha av-
vertito il segretario del Torino 
rag. Gt'usfi ed insieme i due di-
rigenti hanno sporto regolare de-
nuii2i'a alia Commissione dt con
tralto un cut incarlcato • d'altra 
parte era giu stato inviato a pre-
•senziare alia partita. Pare che 
sia slata aperta subito un'ihchie-
tta i cut pnmt rtsultati sarebbcro 
ollrcmodo stoncertanti: infatti sia 
tl direttore sta gli mservienli del-
Valbcrgo ove era alloggiato tl 
ZVupoli sono concordt nel soste-
nere che dirigenti tecnici c oto-
catori partcnopei erano tutti a 

I spasso per la cttla nell'ora in cui 
Scuotto afferma di aver rtcevu-
to la telefonata. 
D'altra parte il comportamen-

Non andranno a Mosca 

Assurdo veto 
di Taviani per 

Saraudi e Zudo 

Domani Benfica-Milan 

Rocco: «ll pronostico 
ci e sfavorevole ma. 

L O N D R A , 20 
Le squadre de l Mi lan e del 

Benfica si t rovano da ieri a 
Londra d o v e merco led l si af-
fronteranno. sul t e rreno de l lo 
stadio W e m b l e y , per l a finale 
del la Coppa europea de i c a m -
pioni. 

I rossoner i si s o n o al lenati 
ogg i d i sputando u n a b r e v e par-
titella tra di loro. I risultati 
nor. s o n o stati mol to soddisfa-
centi e spec ta lmente Altaflni 
e apparso g i u di corda Al t er -
mine R o c c o si e mostrato molto 
prudente con i giornalist i : "11 
Benfica 'e per ico loso e 1'incon-
tro sara senz'altro m o l t o diffi
ci le , m a noi non part lamo bat-
tuti... - . • • 

1 portoghes l da parte loro 
nOj» nascondono una ccrta s i -
curezza. Al t ermlne dcl l 'a l le-
namento o d i c r n o i l D T. J o s e 
Virgi l io h a lasc iato in tendere 

» 

c h e sch ierera la stessa forma-
z ione che ha battuto il Fpye-
noord nel la semif inale di Li-
sbona. 

Italia 2 
Irlanda 0 

LONDRA. 20. 
Nel quadro del t o m e o dilettan-

tlstico oggi I'ltalia ha battuto 
I'lrlanda per 2 a 0. Gli azzurri 
pero risultano eliminati dai tor-
neo. Le squadre finaliste sono in -
vecc la Scozia (che oggi ha pa-
reggiato con la Svtzzcra per 1 a 1) 
c la Germania (rhe oggi ha bat
tuto la Francia per 4 a 2). Nel-
I'ultima partita di oggi l ' lnghil-
terra ha ottenuto (come I'ltalia) 
una plntonica vittoria sull'Olan-
da per 3 a 1. 

Notevolmente inde-

bolito la rappresen 

tativa azzurra t 

Per vn assurdo, t'nqtusfifi-
cato treto de l minisfro Tan'am. 
la rappresentaiiva - i tal iana 
prendera parte agl l * europei • 
di boxe, in programma nel 
prossimi giorni a MoscaL con 
soli otto uomini: Vacca per 
i pesi mosca. Girpenti per i 
- •p iu ina* , Fabbri per i « l e g -
geri'-. Arcari per i * welter 
leggeri - , Berlin*, per I «• wel
ter". Golfarini per I * welter 
pesanti *. Murro per i «• medt » 
e Cane per 1 * massiml ». Per 
colpa del signor mimstro. il 
- gallo - Zurlo e il * medio-
masslmo » Saraudi sono infatti 
dovuti rimanere a casa: ncs-
sun altro pugile potra ora 
prendere ' tl loro posto, dato 
che i due erano gia stati 
iscriffi ufl?cialmente c quindi. 
secondo i regolamenti. non 
possono piii essere sosfifuiti- * 

Zurlo e Saraudi apparten-
gono entrambi alle Fiamme 
Oro: sono doe due aqenti di 
polizia e. per bloccarl i m Ita
lia. tl s tgnor ministw Taviani 
si e rifatto ad un' incredlbi le , i 
anacronistica disposizione mi-" 
nisteriale che vieta ai poli-
ziotti di recarsi in U.R.S S. 

Ancora una volta. dunque, 
per Vatteggiamento ingiusti-
ficabile di un ministro, lo sport 

i tal iano si cop re di ridicolo 
all'estcro Non solo, ma le pos-
sibilita di succcsso della no

stra rappresentaiiva sono no
tevolmente scemate: soprat-
tutto Saraudi, che vanta in 
campo internazionale una 
grossa esperienza e che e 
senza dubbio uno dei mipliori 
medio-massimi dilettanti 6?Eti-
ropa. poteva tranquillamente 
raggiungere il traguardo della 
vittoria finale. Gli sportivi ita-
liani sanno bene, percid, chi 
debbono ringraziare. 

Nella corsa 

arriva. aU'aeroporto ' Oggi . r ^ 
di Fiumicino. Erich Schoepp 
ner. il medio-massimo tcde-
sco che giovedl, sul ring del 
Falminio. tentera di s trap-
pare a Giul io Rinaldi la co
rona europea della categoria. 
L'lTOS ha Infanfo annunda-
to che n match tra Giacchb 
e Caruso non si fara p iu . 

della pace 

Gli azzurri 
puntano 

alia classifica 
a squadre 

Dal nostro inviato 
Z I E L O N A GORA, 20 

Manrann ormai c i n q u e 
tappe, per comples«.i\ i 857 
chi lometr i , aUa fine de l la 
Praga-Varsa \ i a -Ber l ino e la 
corsa riposa oggi p e r la s e 
conda e d u l t ima A olta

ll b i lancio dei nostri az 
zurri , a l t ermine di qurs te 
dieci tappe , e, ad essere 
bnoni, sconfortantc . Con due 
so le tappe a l l 'a t t ivo . e senza 
Narde l lo , cost ret to at rit iro 
da nna hrutta caduta , gli i ta-
liatii hanno perduto ieri 
tu t te l e res idue speranzc di 
af fermazlone finale, qnando 
Storai . 1'uomo megMo clas^i-
flrato. ha perso c irca otto 
minut i per un inc idente m e c -
caniro . 

Quindi non d o v r e m m o e s 
sere mol to lontanl dai vcro 
se af fermiamo che ormai gli 
Italian! sono tagl iat i fnori 
dal la lo t ta per 11 pr imato e 
che l 'nnico loro o b h i r t t U o 
sara cost i t t i i to d'ora in poi 
dai succes s ! di tappa. Lo 
s te s so C T R i m e d l o lo h a 
i m m t j w : | l t rcn lro ha a n 
che a g g l u n t o che puntera 
al ia v i t tor ia soprat tut to ne l la 
cronotappa di dopodoman! e 
s e poss lb i le al pr imato nel la 
classifica • squadre. 

Spari t i gli i U l i a n l da l l e 
p r i m e poslziofii de l la c las 
sifica, 1« lotta per il pr imato 
si e a t t n a l m e n t e r lstretta a 
pochl nomini ; per l'esattez-(a 
11 parere dl mol t ! tecnic i af
flda l e maggior! probabi l i ty 
dl v i t tor ia al sov ie t ic l Che-
repov lc e Kapi tanov , al t e -
desco Ampler , al r n m e n o D n -
mltrescn e al l 'attnale l eader 
V e r h a e g e n . 

to del Torino non ha dato adito 
at minima sospetlo: e semmai 
piutlosto singolare c .apparsa la 
decisione dell'arbitro Lo Bella dt 
concedere ui tiapolelant un rigo-
re (il ngore che ha permesso al 
Napolt dt raopmngerc it paroaoio) 
del quale nessuno det pretenli 
aveva ravvisato gli estrenn. St" ' 
aggiunga cite mentre tl Napoli 
raccoglieva in queito modo un 
punto forse decisive per raggiun
gere la valvezza tl Genoa tnvect 
vcniva seccamente battuto a Fer-
rara da una Spal impegnatasi u 
fondo. una Spal il cut presi
dente ha sempfe detto di corm'-
derare tl iVopoli come la sua 
" Cassa del Mezzogiorno » priva-
ta a causa dei buont" affari fatti 
con i dirigenti partenopci. 

In defimtiva si vede che ci 
lona tutti t tnotwi per •lospctJnre: 
resta da vedere sc i soipelti sono 
leciti e quindi anche per il 
bene dello sport e del calcio in 
particolare debbono inlervenire la « 
Lega e la Federcalcio. Ma saran-
no capaci la Lega e la Federcal
cio di far piena luce su tutti i re- ' 
troicena. quando proprto la Lega 
e la Federcalcio hanno pcrmet-
so tanlc irregolantd, non ultima 
Vanttcipo di Catania-Milan e lo 
schieraniento di formazioni dt rt- ' 
piego da parte del Milan e di 
altre squadre che incontravano ' 
compagtni coinvolte nella lotta 
per la salvczza? 

E' difficile come si vede spe- -
rare in una azione coraggiova 
da parte della Lega e della Fe
dercalcio. 

Tutto ancora potrebbe succe-
dere, pcrsmo potrebbe essere ne-
ccssario uno spareggio a tre (se la 
Samp vincera a Mantova'per far 
piacere ai cugini rossoblu. se il 
Napoli pareggcra a Bergamo * 
te il Genoa battera il Bologna), 
Ma in effetti pensiamo che il iYa. 
poli abbia molte probabtlita di 
mettersi definittvamente al si
curo. infatti domenica sera negli 
spogliatoi dcll'Olimpico si diceva 
che sicuramente«I'atalantino Da 
Costa passcra al Napoli nella 
provsima stagione per una ci/ra 
d'af/ezionc. 

E dunque la lotta dovrebbe « s . , -
sere circoscritta al Genoa ed al . 
Mantova, sempre che i roaoblu , 
batlono il Bologna e la Samp 
giochi una partita matuscola in 
favore dei cugini. Ma e bello 
tutto ci'o. c ^portico, e regolare? 
La parola vu questo punto sp*t-
ta agli sportivi. 

Per conto noitro preferiamo fa
re punto sull'argomento veramen. 
te poco cdificante per patvara 
piuttosto alia Sltuazione evistentg 
r.el clan giallorosio ove i di'rl-
ocnli sembrano vicini a pcrdcre 
la testa (quatcuno Vha gia persa), 
ali sportivi rumorcggiano. i gio-
catori sono in piena crtsi morale: 
e tutto perche la nolizia della 
cc<«i"one di Manfrcdtni e Meni-
chelli e filtrata anticipatamente. 
prima ancora che la Roma pot cue . 
annunciare t nomi dei sovtituti. 

Perchd diciamolo francamente, 
ha ragione Marini Dcllina quan
do afferma che tutti t giocalori 
%ono utili ma netsuno e necessa-
rio. a cominctare da Manfrcdini 
che e un giocatore dai rendimento -
dMConft'nuo anche se in qualcht 
occaiwne capace di trascmare al-
rent!i«ia«mo. 
* La dimostrazione c data dai it-

guente riepilogo delle 19 marca-
ture realizzatc da Pedro in que
sto ultimo anno: Palermo-Roma 
3 goal (di cui uno su rigore); 
Roma-Fiorentina I pool; Torino-
Roma 2 -goal: Roma-Sampdoria 
I goal (tu ngore).- Xapoli-Roma 
3 goal (di cui uno su rigore): 
Romn-Mantoi a I goal; Modena-
Roma 1 goal; Roma-Catania t 
pool; Ronia-Ton.no 3 goal: Roma-
Inter 2 goal rdt cui uno ra ri
gore). 

Come si rede in 24 partite pjo-
cafe finora Pedro ha segnato wo-
lo in 10 partite (tre goal inoltre 
sono stati segnah tu ngore, co
si come altri tre rigori sono sta
ti sbagliatt dalla ste*io gioca
tore). E la media e stata la sfei-
«* neglt nnni precedenff: nelt'arco 
dt un campionato Pedro segno in 
una decina dt partite, cioe m un > 
terzo E* un po' poco. e la mi-
glinre dimostrazione della dixcon-
tinuita dt Manfrcdtni: per cut non 
ci sarebbe troppo da obiellare te 
renisse soslttuito adegualamente. 
Ma tl pupnlo & proprio questo: 
che ai tifosi i dirigenti ancora 
non hanno potuto fare i nonn dei 
sostituti di Pedro c Menichelli. 

Quando It polranno fare pro-
bnbilmente ogni polrmica cessera 
percht i tifosi possono affezio- . 
narsi a questo o quel giocatore 
ma in defimtiva hanno sopraltutto 
a cuore il rendimento della squa. • 
dra. Occorre pero che Marini 
Deftina e Foni trovino degli ot-
ftmf sostituti. prima di far par
tire Pedro Sapranno farlo? > 

Vedremo come finira:' solo • 
quando la campagna acqufalt ces- • 
sioni sara nota in tulta la sua 
mteresza si potranno esprimcrm 
giudizi ptu probanff. Gli stctsf < 
tifosi potranno farlo nella sede • 
pih adatla ovvero ncU'asscmblen 
prome«ta a gfugno da Marinf 
Detttna propria per di*cut«rf i 
sfo argomento. 

t-*x 

Roberto Frosi 
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Iniziata la trattativa sui regolamenti agricoli 

E' difficile a Bruxelles 
I'accordo 
sul grano 

Referendum negli USA per ri-
durre le coltivazioni 

B R U X E L L E S , 20 k 

I ministri del l 'agricoltura 
dei sei paesi del MEC sono 
riuniti da stamani per deci-
dere il nuovo prezzo del gra
n o ed altre quest ioni ri-
guardanti i prezzi dei pro
dotti agricoli . La possibil ita 
di trovare un accordo e ap-
parsa subito mol to difficile, 

Le discussioni sono inizia-
te met tendo al primo punto 
dell'o.d.g. la nuova regola-
mentazione per gli scambi 
del riso, della carne bovina 
e dei prodotti iattiero-casea-
ri, regolamentazione che do-
vra andare in vigore prima 
della fine del l 'anno. 

La quest ione del prezzo del 
grano figura al secondo pun-
to all 'odg e quindi verra di-
.sctissa non prima di domani 
sera. In un primo m o m e n t o 
sembrava che l e difficolta 
che si presentano per un ac
cordo venissero aggirate dai 
ministri del MEC i quali si 
orientavano a dec idere un 
n u o v o prezzo da applicare 
per6 non subito m a per il 
pross imo anno. La Francia, 
invece , ha insist i to per una 
decis ione con valore imme
diate. 

La formulazione del l 'odg 
del la r iunione apertasi oggi 
accetta il principio c h e il 
prezzo del grano che verra 
f issato venga applicato dal 1. 
lugl io di quest 'anno. Sembra 
mol to prababile , a questo 
punto, che venga deciso un 
ribasso che per il prezzo ita-
l iano sarebbe di 1U0 l ire al 
quintale . Come & noto l'Al-
leanza dei contadini aveva 
nei giorni scorsi ribadita la 
propria l inea contraria ad 
ogni protezionismo granario, 
subordinando pero — per i 
contadini — ogni diminuzio-
n e ad una ser ie di misure di 
riforma in particolare per 
gli invest imenti dest inat i alia 
trasformazione de l l e aziende. 

Le disponibi l i ta granarie e 
la polit ica dei prezzi in tut-
to il set tore cereal icolo sono, 
intanto , al centro di com-
plesse manovre di polit ica 
economica sia nei paesi del 
MEC che negl i Stati Unit i . 
Proprio " oggi negl i U S A si 
svo lge un referendum naz io -
nale fra gli agricoltori su 
una proposta ' de l governo 
K e n n e d y t endente a irnpe-
gnare l e az iende agrarie a 
ridurre in m o d o drastico la 
superficie colt ivata a grano. 
Un tentat ivo in questo sen-
s o era gia stato fatto, recen-
temente , per il grano e per 
i prodotti lattiero-caseari con 
la creazione del la « b a n c a 
della t e r r a * : gli agricoltori 
avrebbero dovuto impegnar-
si presso questa ist i tuzione a 
non colt ivare determinate su -
perflci in cambio di un .in-
dennizzo. La < banca della 
terra », pero. non e stata suf-
ficiente a frenare l 'accumu-
larsi di grandi scorte oramai 
insostenibi l i per il governo 

La proposta s u cui sono 
chiamati a pronunciarsi og
gi i titolarj di un mi l ione e 
800 mila farms americane e 
quel la di attribuire un deter-
minato premio a quegl i agri
coltori c h e avranno accettato 
di ridurre l e s e m i n e in una 
misura tale da ridurre l e ec-
cedenze nazionali a un l ive l -
l o sopportabi le . 

Che relazione pud esservi 
fra questi problemi america-
ni e le discussioni in atto a 
Bruxe l l e s? II capo del Di-
part imento U S A per Faer:-
coltura. Freman, ha detto 
c h e qualora la riduzione dei 
surplus non verra realizzata 
ne l la misura richiesta e il 
surplus si manterra, per il 
raccolto 1963. sui previst i 82 
mil ioni d i quintal i , € con un 
surplus cosi • forte occorre-
rebbero misure eccezional i 
per ev i tare che gli Stati Uni
ti non rispett ino gli impegni 
assunti con I'accordo grana
rio in ternaz iona le» . II che, 
traducendo la metafora U S A 
in parole piu sempl ic i , s i -
gnifica • che gli Stat i Uniti 
potrebbero operare una dra
s t i c s riduzione dei loro prez
zi aH'esporlazione con con-
seguenze imprevedibi l i per 
quei paesi produttori di gra
n o che non avessero provve-
duto in tempo a barricare le 
proprie frontiere e a garan-

'fT tirsi gli - eventual i sbocchi 
Fra quest i paesi e'e la 

Francia che preme perche, 
con gli accordi -comuni tar i , 
venga no create appunto quel
l e condizioni che possono ga-
rantire un sicuro smerc io a 
prezzi. e levati (re lat ivamen-
te ai costi francesi) del suo 
ricco raccolto granario. 

Di -qui 1'asprezza del lo 
scontro di posizioni in atto 
a Bruxe l l e s dove i tedeschi 

v/7 pare n o n abbiano nessuna 

fretta di far largo ai cereali 
francesi. La polit ica agricola 
dell'Italia vi si present a nel-
le vesti di chi, non avendo 
una chiara l inea per risol-
vere i propri problemi, altro 
non cerca che di prendere 
tempo rimandando tutto di 
un anno. La fissazione del la 
decorrenza al 1° lugl io , in-
fatti, gia giuoca in questo 
senso: a meta g iugno nel-
ll'Italia meridionale gia si 
fanno i prezzi del grano (e 
si faranno, e'e da sperarlo, 
anche senza l ' intervento del
la CEE) . 

II crollo dei prezzi 

Due parassiti 
sulle patate 

Gli inglesi accusano la <« dorifora », 

la Federconsorzi 
contadini 

POLIGNANO A MARE. 20. 
, II crollo del prezzo delle 

patate (da 9.000 a 4 000 lire 
a quintale) ha colplto non 
solo migliaia di' coltivatori 
dei Cotnuni salentini di Ra-
cale, Taviano e Alliste. ma 
anche migliaia di contadini 
di Pollgnano a marc e della 
zona. Qui vi e un ritardo di 
un mese nella raccolta delle 
patate, causa le nevicate del-
I'inverno scorso e la slccita 
che e seguita subito dopo. 

Le preoccupazioni dei con
tadini derivano sia dalla pre-

Disoccupazione 
analizzata 
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Da un'indaglne del mini-
stero del Lavoro, abbiamo 
tratto il seguente grafico sul
le caratteriatiche della disoc
cupazione in Italia, che alia 
fine del 1962 ammontava a 
1.569.169 uniti (di cui 440.224 
donne). " ' 

Per titolo di studio, su 100 
disoccupati, 47 risultano in 
possesso della Hcenza ele-
mentare e 38 della sola fre-
quenza elementare, 9 sono 
analfabeti, 3 licenziatl dal-
I'avviamento professionale, 2 

dalla scuola media inferiore, 
uno da quella superiore. 

Per eta, ' la maggioranza 
dei disoccupati risulta - di 
mezza eta (21 su 100 da 35 
a 44 anni, e 28 da 45 a 59). 

Per stato civile, I plu sono 
coniugati con figli (52 su 100). 

Per carico familiare, infi-
ne, vi sono su cento disoc
cupati: 12 con un figlio, 13 
con due, 10 con tre, 6 con 
quattro, 3 con cinque, 3 con 
oltre cinque, e 53 senza. 

Gli edili di Cologno Monzese 

Sciopero nei cantieri 
contro gli omicidi bianchi 

Us 

MILANO, 20. 
Nei cantieri edili della zona 

di Cologno Monzeee. centinaia 
di lavoratori stamane hanno 
scioperato. E' 6tato il 60lo mo
do giusto e degno di comme-
morare Carmclo Frasca. di 28 
anni, da Modica (dove sono ri-
masti ora la moglie e il figl.o). 
ucciso sabato alle 12,15 nei can-
tiere deH'inipreoa di Osvaldo 
Casalenuovo in via Liguria. 

Per guadagnare 150 lire di 
piu a] giorno da mandare alia 
famiglia. Carmelo Frasca, ve-
nuto nei Nord da qualche mese. 
aveva deciso. insicme con altri 
quattro compaesani, di fare solo 
meta dell'ora di ripoeo quoti-
diana. per lavorare l'altra meta 
Sabato. percib. mentre la mag-
gior parte degli uomini faceva 
merenda. Carmelo e i euoi ami. 
ci lavoravano la 60lita mezz'ora 
in piu: Carmelo comandava, al 
seslo piano. In manovra del-
Targano per tirare su il mate
rials. Improvvisamente Carme
lo s'e scntito tirare nei vuoto 
daU'argano che precipitava 
sbollonato di colpo. Nesiuna 

apparecchiatura di protezione, 
nessun tavolato ha interrotto 
la caduta. Cosl e morto Car-
melo Frasca. venuto a Milano 
come centinaia di altri, ingag-
giato da uno del «raket». 

" Questa nostra di oggi — ha 
detto Ton. Rossinovich nei cor. 
so del comizio — non e solo 
una manifestazione di lutto. ma 
e sop rat tut to una manifesta
zione di protesta. di pubblica 
denuncia e di lotta per impoire 
ai grossi imprenditori edili il 
rispetto delle leggi». 
- In questi ultimi qulndici 

giorni ben cinque infortum 
mortal] si sono veriricati in al-
trettanti cantieri della nostra 
provincia 

Sono otto giomi che non 60I0 
la C d L. di Milano. ma anche 
la CISL e la UIL. hanno Inte
rne chietito un incontro con i 
dirigenti dell'Ispettorato del La. 
voro per discutere questa si-
tuazione. Ma. sino a questo mo
mento, 1'organo al quale lo Stato 
afflda la tutela degli operai non 
ha ritenuto di dovcr rispon-
dere. 

sa di posizione dell'Inghilter-
ra che ha >snspeso, come e 
noto, le importazioni, sia dal
le voci diffuse sul prodotto 
che sarebbe infestato dal pe-
ricoioso parassita chiamato 
- dorifora delle solanacee -, 
sia infine per la scarsezza 
della produzione che questo 
anno si prevede molto infe
riore rispetto al passato. 1 
contadini asseriscono che 
mentre per gli scorsi anni da 
un quintale di semi di pata
te si ricavavano 15 quintali 
circa di prodotto. quest'anno 
se ne ricaveranno appena 7. 
In base a questi dati e a quel-
li che si possono rfcnrare 
calcolando U quantitativo di 
semi ' di patata che e stato 
venduto a Polignano all'epoca 
della semina, si desuine che 
la produzione di quest'anno 
si aggirera sui 25 mila quin
tali. Un quantitativo che e 
pur sempre notevole. 

II futuro e pieno di i«co-
gnite. Basta pensare che il 
prodotto. patate • alfa » e 'si-
glinde». veniva esportato 
quasi per intero in Inghilter-
ra Inoltre il tentativo degli 
speculatori di approfittare di 
questa situazione per mano-
vrare i prezzi a proprio pia-
cimento e gia in atto in tutta 
la Puglia. Di questa realta si 
sono resi interpreti i parla-
mentari comunisti Matarrese 
di Bari e Calasso di Let.ce i 
quaii hanno presentato un'in-
terrogazione al Parlamento 
per chiedere quali prowedi-
menti ' intende prendere il 
governo per far fronte alia 
grave situazione.. 

Gli speculatori sono all'er-
ta come corvi in questa zo
na tradizionale per la colti-
vazione delle patate, per ma-
novrare i prezzi a danno di 
migliaia di piccoli coltivatori 
diretti che hanno inwestito 
nella produzione delle patate 
i ricavati della raccolta del
le olive e delle insalate. Se la 
manovra degli * speculatori 
avra successo, se doe il prez
zo delle patate non sara riva-
lutato (e per questo urge un 
intervento straordinario del 
governo) migliaia di contadi
ni coltivatori riceveranno un 
colpo senza precedentl. 

Nella sede della cooperatl-
va democratica ~Corepa* ab
biamo fatto con i coltivatori 
alcuni calcoli significatim. Per 
semtnare e coltivare un quin
tale di semi di patate ci son 
volute 10 giornate laoorative 
di braccianti (35.000 lire), sol-
fato ammonico e perfosfato 
(5.000 lire), tre giornate la-
vorative di donne (4.500 li
re), due giornate di zappa-
tura (7.000), altri lavori (10 
mila 500 lire), raccolta (12 
mila lire). Si ha un totale di 
spese generali di 82.350 lire. 

Una situazione insostenibi-
le della quale vogliono trarre 

Proclomafa 
o Vercelli 
la lotto 

delle mondine 
VERCELLI, 20 

Le trattative per il nuovo con
tralto di lavoro delle braccian
ti addette al lavoro di monda 
e di taglio del riso. sono state 
rotte. I rappresentanti degli 
agrari hanno respinto le riven. 
dicazioni riguardantj Taumento 
salariale, la conquista delle 7 
ore di lavoro e le altre ri-
chieste avanzate dai sindacati. 
Le organizzazioni eindacali ade-
renti alia CGIL, alia CISL e 
alia UIL hanno redatto un ver-
bale di accordo aziendale che 
verra sottoposto a tutti gli 
agrari. Intanto £ gia stato pro-
clamato uno sciopero di 48 ore 
che verra effettuato all'inizio 
delle operazionj di monda. os-
sia tra una decina di giorni. 
L'ufficio interregionale che ei 
occupa delle questioni einda-
cali delle mondine ha convo-
cato a Milano. per domani. una 
riunione ner i'esame della ver-
tenza. 

Cengresso 
internazionale 
dei giornalisti 

agricoli 
- Si apre oggi a Roma il con-

gresso deirUnione internazio
nale dei giornalisti agricoli. Vi 
partecipano delegati dell'Au
stria, Germania occidentale, 
Australia, Belgio, Danimarca, 
Finlandia, Francia, Stati Uni
ti, Inghilterra, Irlanda, Italia, 
Olanda, Svezia, Svizzera, Nor-
vegia. Saranno present! osser-
vatori del MEC, della FAO e 
di altre organizzazioni interna-
zionali. La prima seduta del 
congresso avra luogo stamane 
in Campidoglio. 

profitto la Federconsorzi c le 
quattro o cinque ditie che 
monopolizzano la ptoduzione 
pugliese. Dalla Puglia uarto-
no una clnquantina di vagom 
al giorno di patate verso lo 
estero, il frutto del sacriflcio 
di migliaia di coltivatori che 
hanno dovuto anche subire 
gli alti costi dell'acqua per la 
irrigazione. - • > 

L'istituto fitopatoloqlco dl 
Lecce e Ispettorati aorari 
hanno data ample assicura-
zioni sulla inesistenza del pa
rassita delle patate. Se e'e un 
parassita in - Puglia • questo 
non ha il name dl * dorifora 
delle solanacee • ma auello 
ben piu semplice che rispon-
de ai noml di Federconsorzi e 
di speculatori di cui e alia 
testa. 

Italo Palasciano 

Scioperi 

in Valdelsa 

Da oggi 

in lotta 

i mezzadri 

senesi 
. : : . ^ I E N A , 20 . . 

Domani , martedi 21, scat-
tano i primi scioperi di mez
zadri, vnel quadro della gran-
de lotta che in Toscana e nei . 
le altre region! interessate e 
stata decisa dal sindacato 
unitario. Le ' astensioni dal 
l a v o r o . verranno effettuate 
domani nel la Val d'Elsa, os-
sia nei comuni di Colle, Pog-
gibonsi , San Giminiano e 
Monteriggioni . Al io sciopero 
e • al le < manifestazioni che 
sono state indette partecipe-
ranno anche i coltivatori di
retti. Le riuendicazioni sono 
state puntual izzate nei corso 
di numeros iss ime assemblee 
tenute in questi giorni: tra
sformazione del la mezzadria 
in proprieta colt ivatrice; aiu-
to all 'azienda contadina per 
associarsi e modernizzarsi; 
apertura di trattat ive sul 
contratto mezzadri le; appro-
vazione di leggi, che parifl-
chino il trattamento previ-
denziale e ass istenziale del 
settore mezzadri le e dei col
tivatori diretti con quel lo in 
atto per le altre categorie di 
lavoratori. ,, , 

Siestende 
neiporti la lotta 

ai mono foil 
Anche ieri, come domeni-

ca, 6 continuata l'agitazione 
dei vent imila portuali italia-
ni, contro 1'invadenza dei mo-
nopoli negli scali marittinii. 
culminata la scorsa settima-
na con la concess ione del-
l'autonomia « funz iona le> al-
l ' l talgas per un ponti le del
la Pornicoke a Vado Ligure. 

La protesta della categoria, 
dopo lo sciopero unitario at-
tuato venerdi e sabato (e gia 
preceduto a Vado Ligure e 
Savona ' dal l ' immediata so-
spensione del lavoro, apppna 
si 6 appresa la notizia della 
decis ione governat iva) , e 
proseguita sia con formate di 
lavoro, sia con assemblee e 
impegni di nuove lotte. Pro
prio oggi, 1 tre sindacati — 
FILP-CGIL, FILP-CISL e Fe. 
nalporti-UIL — si riuniranno 
per del iberare la prosecuzio-
ne • della " lotta nazionale e 
locale, onde trasformare que
sto caso di sfacciata collusio* 
ne fra monopoli e ' g o v e r n o , 
ai danni del l 'ordinamento 
pubblico dei porti e del rap-
Dorto di lavoro portuale, 5n 
una riscossa generale contro 
ogni ingerenza monopolist ica 
e privata neg l i scali, marit-
timi. 

A Savona, l 'agitazione 6 ad 
un l ive l lo che coinvolge tutta 
la citta e prosegue a tempo 
indeterminnto, anche con 
conseguenze sul le operazioni 
portuali. A Trieste essa av-
viene in torme intermittent! 
A Genova si sta per rilanciar-
la. Ma l'epicentro della pro
testa e naturalmente Savona 
(dove proprio leri sera il 
Consigl io comunale ha ' af-
frontato con forza 1'intrusio-
ne dell 'Italgas sui mol i ) . I 
portuali hanno bloccato tutte 
le attivita, come pure a Va
do, e delegazioni si sono re-
fate dal prefetto, dal vesco-
vo, dall 'Associazione spedi-
zionieri, dalla d ire / ione della 
Fornicoke, e presso le sedi 
dei partiti politici, illustran-
do i motivi del la lotta. 

Per s tamane 6 prevista uuu 
altra assemblea dei portuali, 
onde decidere come continua-
re l'azione. La situazione e 
stata esammata dalle tre or
ganizzazioni sindacali provin
cial! e — in serata — dalla 
Camera del lavoro. Numero-
se attestazioni di solidariPta 
accompagnano la lotta. Se-
gnal iamo la presa di posizio-
ne del l 'Associazione provin-
ciale partigiani, il cui presi-

La forte lotta a Prato 

A chetar e i tessili 
non basta mezza lira 

Pesantezza della condizione operaia determinata dall'ineguale 
livello di sviluppo dell'industria laniera 

Dal nostro inviato 
! "•• PRATO, 20 

« L'industria laniera e il cuo-
re di Prato >» — dice il diri-
gente sindacale. «Prato e un 
immenso lanificio» — dice l'e-
sponente padronale. Infatti. vi 
lavora un terzo della popola-
zione, vi fanno la spola mi-
gliaia di « provinciali - , vi ar> 
rivano centinaia di immigrati, 
ci nascono decine di stablli-
menti. 

Gli imprenditori . sono di 
estrazione artigiana.' gli arti-
giani di proventenza operaia, 
gli operai di stampo artigiano. 
Alia goffaggine degli indu-
strialotti vestiti «• da sera - fa 
riscontro la padronanza degli 
operai diventati impannatori, 
cioe messisi per conto loro a 
fabbricare tessuti di lana sen2a 
possedere fabbriche, ma sapen-
do utilizzare gli altri fabbri-
canti. 

Una sorta di campanilistico 
orgoglio locale - unisce i ceti 
che gli interessi dividono. lega 
le classi che lo sfruttamento 
oppone. I successi produtiivi 
sembrano comuni: la sconfitta 
dei temibili concorrenti giap-
ponesi sul mercato USA: la ca-
lata degli industrial] tedeschi 
venuti ad imparare: Tattenzio-
ne dei produttori di fibre tes
sili per una « piazza» cosl dc . 
siderabile. • - "• 

Eppure, in questo centro la-
niero (che ormai sta accanto 
a quelli tradizionali del Biel-
lese e del Vicentino). buona 
parte delle aziende non ha 
un proprio marchio e ne in-
venta di cosmopoliti. poiche 
l'industria tessile e polveriz-
zata in 6 mila unita produttive. 
delle quali appena 1.500 hanno 
piu di dieci addetti. Cos'e che 
rende questa cittadina un cen
tro cosl rinomato. un grande 
lanificio cosl. aggressivo? > -• i 

La spiegazione sta nei basso 
costo di produzione. ottenu'.o 
dalla compresenza. dalla per-
sistente contiguita di grandi 
stabilimenti e di * stanzoni -
casalinghi; di impianti nuovis-
simi e di macchine vecchissi-
me; di lavorazioni in serie c 
di fasi singole; di un prole-
tariato operaio e di un arti-
gianato proletario. • 

Poche ditte compiono • tutto 
il processo produttivo (e ten-
dono ad estenderlo fino alia 
confezione del tessuto di lana). 
mentre moltissime ditte rico-
prono soltanto una piccola 
- f e t t a - dello stesso (e ten-
dono a ridurla fino ad un'ato-
mizzazione del ciclo). II tutto 
segue naturalmente le leggi 
della redditivita economica. 
del profitto privato: divis:one 
del lavoro e ricomposiztone dol 
capitale vanno di pari passo. 
e fra dimensioni aziendali cosl 
disparate prevarranno le mag-
giori. 

Ma e negli interstizi di que
sta ineguale - catena- che 
muove tutta Prato. e qui che 
si annidano le fortune degli 
industriali lanieri tempes1a?i 
proprio per questo da una del
le piu forti lotte tessili del 
dopoguerra. Poiche le diffor-
mita nei livello della produtti-
vita si accompagnano aH'unifor. 
mita nelle forme dello sfrut
tamento. In fabbrica. per esem. 
plo. ci sono apparecchi elet-
tronici che controllano ia con. 
tinuita del lavoro del singolo 
operaio: e nello - s tanzone- il 
controllo e automatico. poiche 
il singolo artig<ano sa quanto 
deve lavorare, per realizzare 
quella determinata tariff*, per 

pagare entro ' quella data la 
cambiale del proprio telaio. In 
fabbrica gli straordinari sono 
pagati meno di quanto valgono. 
e nella botteguccia addirittura 
al valore delle ore normali. 
Nella grossa fabbrica difettano 
i servizi igienici, nella fab-
brichetta pure. ' - - • 

E cosl via. L'uso degli stracci 
come -materia prima tuttora 
preminente (residue delle ba3i 
di partenza arretrate dell'in
dustria tessile pratese) e un 
risparmio nella spesa del pa* 
drone e un aggravio nello sfor-
zo dell'operaio, come -sanno 
bene i cardatori. L'evasione 
agli oneri fiscali e contributivi 
accomuna gli operai di fab
brica e i lavoranti a domicilio. 
La" concorrenza - s l e a l e - che 
si fanno certi industriali e pa-
gata col ritmo di lavoro. cioe 
coirinvecchiamento precoce del 
lavoratore, che a 50 anni e com-

pletamente spremuto e senza 
prospettiva alcuna. 

Questo, per non parlare che 
in termini economici — dicia-
mo — della condizione operaia 
e della compressione su essa 
esercitata dalla tradizionale 
struttura dell'industria laniera 
di Prato. Bastera citare l e 50-
55 mila lire mensili dell'ope
raio specializzato. il lavoro dei 
giovanissimi. l'intensificazione 
dei ritmi, l'aumento del mac-
chinario. I'insalubrita ambien-
tale. per ricordarne le carat-
ttristiche insopportabili. Pe
santezza che si traduce, per i 
padroni, in possibilita d'inve-
stire milioni nelle aree, e di 
ottenere profittt extra a spese 
dei rapporti di lavoro. 
-Con la loro lotta, che vede 

scioperi secchi ed efficaci pun-
teggiare l'orario di lavoro. i 
tessili pratesi vogliono proprio 
incidere su questo terreno: co-

Rhodiatoce: lotta a Verbania 
• 'f Un vigoroso movimento sindacale e in atto nei novarese. 
mentre la lotta operaia eta investendo la Rhodiatoce di Ver
bania. Nei grande complesso chimico della Montecatini, da 
venerdi scorso 6eicer.to dei quattromila dipendenti stanno 
attuando una massiccia azione di reparto, con fermate di due 
ore per turno, a sosteguo di alcune richieste. presentate dal
la FILCEP-CGIL, fra cui un aumento dei salari. la revisione 
delle qualifiche. il miglioramento del premio di mansione. 

< II sindacato unitario, rendendosi interprete del malcon-
tento esistente nello stabilimento. ha presentato alia dire-
zione una serie di rivendicazioni che interessano i quattro
mila dipendenti, operai. impiegati e tecnici. Si e ora in 
attesa di una risposta da parte della direzione. Se sara 
negativa, l'azione in corso in alcuni reparti della Rhodiatoce 
si allarghera a tutta la fabbrica. 

' Idrofernrali: nuovi scioperi 
' I lavoratori dipendenti dalle aziende termali (cure e im-

bottigliamento delle acque) saranno chiamati nei prossimi 
giorni a nuove azioni di sciopero per conquistare il contratto 
nazionale. Questo e I'orientamento emerso nella riunione 
dei rappresentanti della categoria. riuniti a Firenze assieme 
ai segretari nazionali della FILCAMS e della FILZIAT-
CGIL. La data dei prossimi scioperi verra fissata dai tre 
sindacati di categoria. La riunione di Firenze si e conclusa 
con una mozione che plaude alia combattivita dimostrata dai 
lavoratori negli scioperi di questi giorni e li invita a dare 
nuove prove di compattezza nelle lotte che saranno ora 
decise. 

Birrai: trattative per il contratto : 
- Sono iniziate ierj a Roma le trattative per il rinnovo 

del contratto di lavoro dei dipendenti dalle aziende produt-
trici di birra e malto. Sin dalla prima riunione da parte 
padronale e stata manifestata una posizione contraria alle 
rivendicazioni presentate dai sindacati. Tali rivendicazioni 
riguardano: l'aumento dei salari. la riduzione effettiva del
l'ora rio. Ia revisione delle qualifiche. Ia contrattazione dei 
premi di produzione ed altri istituti contrattuali. 

stringere i padroni 'a consen-
tire una contrattazione dei 
tempi, ritmi. organici, macchi-
nari; • a istituire una remune-
razione legata al crescente ren-
dimento del lavoro; a investire 
quattrini non nelle speculazioni 
edilizie, ma in ' opere social! 
d'interesse collettivo (come le 
case, gli asili, le colonic). 

In sostanza, la battaglia dei 
50 mila tessili del mandamento 
pratese — iniziata in novembre 
ma nata molto prima — tende 
ad elevare e ad unificare un 
rapporto di lavoro della cut 
arretratezza e multiformita ap-
profitta l'avversario. Per questo 
non bastera (come dicono qui) 
« mezza lira a chetare * i lavo
ratori. Oltretutto, l'esperienza 
e la capacita di generazioni di 
tessitori danno a queste operaie 
e a questi operai una fierezza 
che e gia prcsagio di un rap
porto di lavoro non capitali-
stico, liberato cioe dal tributo 
che la cosiddetta iniziativa 
privata rende tanto oneroso a 
tutta la citta, sulla quale essa 
prospera. 

Aris Accornero 

dente ha espresso appoggio 
all'azione contro « i l , prodi-
torio provvedimento gover-
nativo, che lede gravemente 
gli interessi vitali dei lavora
tori dei porti e tenta di ri-
cacciarli in condizioni di la
voro tjpiche del periodo fa-
scista. dalle quali si sono 
riscattati grazie alia lotta di 
Liberazione >. 

Anche il sindaco di Gene
va, Pertusio, 6 intervenulc , 
telegrafando • al ministero 
della Marina mercantile, con
tro il provvedimento il quale 
introduce sistemi che cori-
traddicono lo svi luppo dei 
porti secondo hi programma-
zione ed altera le loro natu-
rali condizioni di produtti-
vita. 

• Nel la giornata odierna, in
tanto, i compagni on.li D'Ale
ma, Amasio, Fasoli e . Ser-
bandini hanno presentato 
una interrogazione al mini-
stro della Marina mercanti
le * p e r sapere se non rav-
visi nel la concessione della 
autonomia • funzionale ' al ia 
Fornicoke nei porto di Vado 
L i g u r e , un nuovo atto che 
viene ad aggravare e a ri-
proporre in termini oramai 
indilazionabili il problema 
della salvaguardia e del ri-
pristino del carattere pub
blico dei porti e della c o n -
seguente estromissione da 
essi degli interessi privati 
che vi operano in condizione 
di privi legio, intaccandone 
profondamente l'unita tecni-
co-economica del le att ivita, 
e l evandone i costi, frammen-
tandone la direzione, le v i e 
di sv i luppo, con grave dan
no dei relativi entroterra, 
facendone ricadere gli oneri 
general i e sempre piu pesan-
ti su l l e retribuzioni dei la
voratori e sul le spese dei p ic 
coli e medi utenti portuali ». 

E' chiaro che tutti vedonu 
nei * caso di Vado L i g u r e » 
il rilancio di un'offensiva nei 
porti che ha gia visto gover
no e monopoli alleati per fi-
nalita ' privatist iche, contro 
l ' interesse col lett ivo, e c h e 
ha gia registrato significative 
vittorie dei lavoratori, pron-
tamente schieratisi contro le 
famigerate < autonomie fun-
zionali », come a Brindisi per 
la Montecatini e in Sardegna 
per il piano di rinascita. 

Nella Cass del popolo 
net Comune democratio* 
nei Sindacato 
nella Cooperative 

NON MANCHI 

I'abbonamenio a 

1 Unita 
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Editor! Riuniti 

N. Skvorzova - B. Maizel 

Dizionario 
italiano-russo 
pp. 956. L. 4 800 

II dizionazio piu 
65000 vocaboll 

completo • aggiornato 

IGNIS 
Presenta: 

la nuova serie delle cucine 1963 

21 modelli 
a gas, elettrici 
e misti 
da L. 39.700 
a L. 106.500 
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Le f oto di Cooper 

La Terra vista 
< • ! . • < 

da quota 160.000 

Dopo I'espulsione dei 1081 alunni a Birmingham 

Tutti i ragazzi negri 
bokotteranno 

lescuole 
II deputato Clayton Powell di-
chiara che ha avuto inizio «la 

rivoluzione dei negri» 

Sulle tariffe doganali 

sibile 
I'accordo 

tra MEC e USA 

>N -•*>->> 

Ecco come e apparso aU'astronauta Gordon Cooper il territorio cinese all'altezza di 160 chi lometri. (Telefoto AP-« l'Unita ») 

fc; 

Nostro servizio 
CAPE CANAVERAL, 20. 
Oggi giornata di tutto 

riposo per il comandante 
Gordon Cooper. Per la 
prima volta dopo la con-
clusione del volo spaziale 
l'astronauta americano ha 
infatti potuto trascorreie 
un'intera giornata lontano 
dalle cerimonie ufliciali, in 
piena tranquillita, con la 
moglie Trudy e le figlie 
Camala e Janita. 

Dopo la sosta odierna 
jiei quartieri della NASA 
qui a Cape Canaveral, do-
mani Cooper partira in 
aereo alia volta di Wash
ington. Sara ricevuto, as-
sieme alia moglie ed alle 
figlie, dal presidente Ken
nedy nella Casa Bianca. 
L'incontro a v v e r r a nel 
cortile delle rose. Kennedy 
decorera Cooper con la 
medaglia per meriti spe-
ciali della NASA, la ste^sa 
decorazione che e stata 
conferita a tutti gli altri 
piloti del progetto «Mer
cury » che hanno prece-

Londra 

II 18 giugno 

if processo 

. of fisico 

Martelli 
LONDRA, 20 

H processo Lstruttorio con-
tro il f*:co italiano. Giuseppe 
Martelli. e ripreso questa mat-
tina in un'aula del PaUzzo dei 
tribunali di Southend Sono 
stati e£cus£i van testi della po-
lizia e del servizio eegreto tra 
cui l':t;pettore-capo Stratton 
dello "Special-branch- della 
polizia. Era presente anche lo 
gcienziato italiano. il quale ha 
preannunciato che si dich.are-
ra innocente nel corso del pro
cesso previsto per il 18 giugno 

Interrogate dal difensore. lo 
fepettore Stratton ha precisato 
che in nessun momento e etato 
affermato che Martelli aveva 
acceeoO a documenti segreti. la 
cui diffusione avrebbe potuto 
nuocexe al paese. L'avvocato ha 
chieeto inoltre a Stratton ce 
avesse maj accusato Martefli 
di essere un agente sovietico e 
se lo avesse ma; accueato di 
aver pasgato materiale ad agen-
ti sov.etlci. Stratton ha rispo-
6to negativamente e alio stesso 
tempo ha confermato di non 
aver alcuna prova m questo 
fionao da sottoporre al tribu 
nale. Stratton. sempre interro
gate dalla difcea, ha detto che 
il 22 aprile fu dec.so per la 
prima volta di interrogare Mar
telli il quale per6 si trovava 
all'estero. ' 

Sono eeguiti i poliziotti che 
hanno perquissto il laboratorio 
e la casa del lis.co Ual.ano. 
Ees'i hanno a«enTo — come 
gia nella prima ud.cnza — • di 
aver trovato un diario. un pac-
chetto contenente sigarette con 
cavlta e una ararpa marrone 
• M una cavita nel taci'o. 

•A « " I f y u . 

duto Cooper nello spazio. 
Subito dopo Cooper pro-

nuncera un discorso di-
nanzi alia Camera ed al 
Senato riuniti in seduta 
comune. Sulla tribuna, as-
sieme a lui, saranno gli 
altri sei astronauti del 
«Mercury». E' proprio 
questa circostanza ad av-
valorare ancora > l'ipotesi 
che ormai circola da tem
po negli ambienti qualifi-
cati USA: praticamente 
quello di Cooper sarebbe 
l'ultimo volo previsto dal 
progetto « Mercury >. 

Alio stato attuale dei 
fatti appare chiaro che ul-
teriori voli potranno for-
nire ben pochi elementi 
nuovi rispetto ai risultati 
gia acquisiti nel corso del 
< Mercury >. Da tener pre
sente anche che questo 
progetto e gia costato al-
1'erario USA la bella som-
ma di oltre 40 milioni di 
dollari e che un nuovo 
volo richiederebbe l'ulte-
riore stanziamento di 10 
milioni di dollari. Pare 
quindi che la NASA sia 
ormai orientata decisa-
mente a dare inizio al pro
getto « Gemini ». II quale, 
com'e noto. prevede l'invio 
nello spazio in una sola 
capsula di due astronauti. 
Gli scienziati USA hanno 
preannunciato. perd che la 
tabella di marcia del « Ge
mini > e gia in ritardo di 
oltre un anno sul previsto. 

La NASA ha intanto 
confermato che Cooper, 
mentre sorvolava il globo 
a circa 160 chilometri di 
altezza ha scattato, con 
una macchina dotata di un 
obiettivo di 80 millimetri, 
una serie di foto della Ter
ra di estrema chiarezza. 
Sono state gia pubblicate 
undici * fotografie. alcune 
delle quali a colori. Le piu 
sensazionali sono quelle 
della catena dell'Himalaya 
i cui picchi appaiono am-
mantati di neve. Fra le 
altre figurano una visione 
della Cina. coperta di mi-
bi: un'isola non anrora 
identificata del Pacifico 
che si staglia perfettamen-
te sullo sfondo dell'oceano, 
i monti dell'Atlantide in 
Africa ed una panoramica 
del deserto arabico. , 

Conlinua nel frattempo, 
molto in sordina. una po-
lemichetta tra Cooper ed 

. il suo collega Glenn. II 
primo afferma, a proposito 
delle famose «lucciole» 
scorte durante il volo, che 
questi strani corpuscoli lu-
minosi proverrebbero dai 
piccoli * motori a reazione 
dei quali e dotata la cap
sula. Glenn contests que
sta interpretazione ed af
ferma che durante il suo 
volo effettuato nel 1062 
voile constatare la fon-
datezza di questa ipotesi 
mutando deliberatamente 
l'angolo della capsula per 
accertare se realmente i 
corpuscoli luminosi provc-
nivano dai getti della cap
sula stessa. Giunse alia 
conclusione che' cosl non 
era. '' 

Dick Stewart 

La catena montuosa dell'Himalaia vista da Cooper durante una delle 22 orbite. 
(Telefoto AP-< l'Unita >) 

Filippine: naufragio 

Gli squali 
divorano 

22 gitanti 
MANILA. 20. 

' Un'agghiacciante tragedia del mare, della 
quale solo oggi si e avuta notizia, e awenuta 
tre giorni fa al largo dell'isola di Luzon, nel. 
Tarcipelago delle Filippine. Ventidue perso-
ne sono state divorate dai peececani dopo 
che la zattera sulla quale si trovavano si e 
capovo'.ta per una tempesta 

Suir»mbarcazione, eran'o. al momento del 
naufragio, 42 persone. I superstiti sono solo 

'• quindici , Altre cinque persone che in un 
1 primo momento erano riuscite a sottrarsi alia 

(una dei marosi sono decedute successiva-
mente per assideramento. 

La sciagura si e verificata mentre la zat
tera stava . riportando sull'isola di Jomalig. 
posta a circa 160 chilometri a sud-est di Ma-

' nila. un gruppodi gitanti che si era recato a 
Luzon per prendere parte ad una festa po-

^ polare. ' *" * • 
Le dichiarazloni di uno scampato. certo Ma-

• rio Tid,' hanno penpeaso di ricostruire la 
tragedia In tutti i particolari. 

L'uomo ha raccontato che la zattera si 
trovava a] largo di Luzon Quando e stata in-
veotlta dall'imnrowisa bufera. Onde gigan-
tesche si 6ono levatc si che nel giro di- pochi 
istanti il panico si e diffuso nci gitanti tra 
i quali erano numerose donne e bambini. 

Fuggertdo dal Mozambico 

Diserta un 
ufficiale 

portoghese 
IL CAIRO, 20. 

Un ufficiale portoghese. il tenente del-
l'aviazione Jaciento Suarez Filozo. fe fuggito 
dal Mozambico assieme ad un altro porto
ghese, il rappresentante di prodotti farma-
ceutici Joao Fereira, e 6i trova attualmente 
al Cairo. 

La fuga e stata effettuata a bordo di un 
aereo militare, di cui Tufficiale si e impa-
dronito. I due hanno raggiunto Dar es Salam 
nel Tanganika da dove hanno proseguito per 
il Cairo a bordo di un aereo di linea. 

Il tenente Filozo ha dichiarato di essere 
fuggito dal Mozambico perche -non poteva 
piu sopportare il comportamento delle auto-
rita colonial; portoghesi -. L'ufficiale ha ri-
ferito che, negli ultiini cinque mesi. il movi-
mento nazionalista del Mozambico ei e no-
tevolmente egteso. Le autorita portoghesi. ha 
proseguito. hanno riaperto i campi di con-
centramento di -Taraval- per internarvi 
centiraia di persone 60spettatc di far parte 
del movimento di liberazione del Mozam
bico. 

"I campi dl lavoro — ha detto l'ufficiale 
— assomigliano ai campi di concentramento 
nazietl con la loro sporcizia. la fame che vi 
rcgna, 1c torture inflitte ai patriot! COM le 
piu raffinate tecniche scientifiche». 

BIRMINGHAM, 20 j 
II provveditorato agli stu-

di di Birmigham in Alabama, 
agli ordini delle autorita raz-
ziste dello Stato ha deciso 
oggi 1'espHJsione di 1.081 stiu 
denti negri che sono stati 
arrestuti per aver partecipa-
to a manifestazioni o attivitn 
antisegregazioniste. I leader 
negri hanno immeditamente 
risposto all'infatne provved'u 
mento: da domani tutti i ra
gazzi negri dell'Alabama boi-
totteranno le scuole di ogni 
ordine e grado presso le qua
li sono iscrifft. 

Pi» di 400 negri sono stati 
arrestati ieri sera a Durham 
(Carolina del Nord) mentre 
per la seconda giornata con-
secutiva manifestavano nel-
le strode della clttd contro 
la segreguzione razziale pra-
ticata nei ristoranti e nci 
locali pubblici. 

/ Tnoni/esf«ti — in mag-
gioranza studenti — sono sta
ti arrestati mentre cantava-
no nel parcheggio di un ri-
storante il cui proprietario 
poco prima si era rifiutato 
di farli entrare. Tra le per
sone arrestate figura John 
Brooks, di Richmond, capo 
della campagna lanciata dal
la NAACP (National asso
ciation for the advancement 
of colored people) per la 
uguaglianza dei dirittt civili. 

Altre dimostrazioni hanno 
avuto luogo, per il quinto 
giorno consecutivo, a Green
sboro, davanti ai • locali del 
centro della citta. che prati-
cano la segregazione. Sem
pre a Gfeensboro piu di 900 
dimostranti hanno effettua
to una marcia per rendere 
omaggio ai 700 negri che da 
mercoledi scorso si trovano 
in carcere. I dimostranti 
hanno circondato Vospedale, 
provvisoriamente trasforma-
to in prigione, nel quale si 
trovano i detenuti e per 
quattro ore hanno cantato, 
sfidando i cordoni di polizia 
dislocati sul luogo. 

Undici manifestanti negri 
e bianchi, tra i quali Vattrt-
ce Madeleine Sherwood, so
no stati arrestati ieri presso 
Attala, nelVAlabama, men
tre cercavano dl ripercorre-
re Vitinerario di William 
Moore, il postino antirazzi-
sta di Baltimora ucciso il 24 
aprile con un colpo di fucile 
presso Gadsden, nell'Alaba-
ma. Gli undici arrestati fa-
cevano parte di un gruppo 
piii importante comprenden-
te un centinaio di persone, e 
in particolare negri che ave~ 
vano assistito ad un servizio 
religioso alia memoria di 
Moore non lontano dal pun-
to in cui egli fu assassinato 
dai razzisti. 

In un discorso pronunciato 
a Englewood, New Jersey, 
davanti a 2.500 persone, in 
occasione di una riwnione 
denominata «Birmingham-
Englewood > a causa degli 
incidenti e delle manifesta
zioni che hanno avuto luogo 
recentemente in queste due 
localitd, il deputato demo-
cralico negro di New York, 
Adam Clayton Powell, ha 
dichiarato: < Siamo precipi-
tati nella rivoluzione dei ne
gri. Non ingannatevi, si trat-
ta di una rivoluzione. Ogni 
negro non potra essere al
tro che un combattente. lo 
sono un combattente e ne 
sono fiero. Non permettete 
a nessuno — compreso il mio 
amico Bobby Kennedy (il 
ministro della giustizia, fra-
tello del presidente) — di 
dire che il momento e scelto 
male. Io affermo che il mo
mento e opportune ». 

Attaccando Adlai Steven
son, da lui definito « pseudo-
liberale », PotceH ha dichia
rato che • alVinizio « Steven
son ha bloccato ogni fentatt-
vo di far ammettere i negri > 
nella delegazione americana 
alVONU. * Ora — ha aggiun-
to Powell — ne ha accettati 
tre, ma come dattilografi. E 
dice di essere il grande ?i-
berale, if leader delle nosfrc 
forze libcrali *, Powell ha 
quindi esortato tutti i negri 
degli Stati Uniti a moltipli-
care le loro manifestazioni 
contro la segregazione. Po-
tvell ha anche criticato la 
NAACP deplorando che il 
solo mopimenfo esistcnte per 
Vuguaglianza dei negri sla 
€ dlretto da bianchi ». 

NYBOIIOV — Centinaia di persone in fila in attesa 
di potersi vaccinare. 

Musica micidiale 

Suona r inno: 

5 mucche 

fulminate 
La banda dovra suonare, d'ora in poi, 

lontana dagli uomini e dagli animali 

CHIGWELL (Inghilt.), 20. note 
Cinque • mucche di - razza 

pregiata, tutte gravide, 6ono 
state fulminate da un attac-
co cardiaco alle note dell'in-
no c Semper fidelis» into-
nato da una banda composta 
da una cinquantina di trom-
be e grancasse. Una 6esta 
mucca si trova in condizioni 
critiche. 

II singolare infortunio si 
e verificato in aperta cam
pagna ove la banda, diretta 
da tal Bryan Keeler, si era 
recata per provare dopo che 
gli abitanti del villaggio di 
Hornchurch, nell'Essex, ave-
vano < sfrattato » i musicanti 
a causa del frastuono provo-
cato durante le prove. 

I suonatori non hanno fat-
to caso al branco composto 
da una quarantina di muc
che che pascolava tranquil-
lamente a poca distanza d;il 
luogo scelto per le prove. 
Dopo aver accordato gli stru-
menti (e in questo frattem
po le beetle si son mantenu-
te tranquillissime) Keeler ha 
impugnato la bacchetta e le 

in verita un po* di-
scordanti — dell'inno < Sem
per fidelis > han rotto la 
quiete campestre. 

Le mucche, impazzite per 
1'improvviso frastuono, han 
dato inizio ad un furioso ga-
loppo durante il quale cin
que di esse sono crollate per 
collasso. 

II direttore della banda si 
e dichiarato stupito, ma poi 
ha finito per ammettere: < In 
verita i miei ragazzi non co-
noscono molto bene le note 
e a volte cavano dagli stru-
menti effetti sonori un po* 
strani. Chissa... >. 

La legge non perseguira 
la micidiale banda, ma essa, 

La conferenza del 

GATT in difficolta 

anche per i paesi 

sottosviluppati 

GI>TEVRA. 20 
SaLvo imprevisti doli'ultima 

ora. la conferenza sinovrina 
del GATT (per lo sviluppo del 
commercio e gli nccordi tarif-
fari) appare destinata al falli-
mento Stati Uniti e paesi del 
MEC non sono riusciti, infatti, 
a trovare una base comune di 
intesa per l'avvio delle trat-
tative che dovrebbero portare 
ad una riduzione dei dirittt 
doganali tra le due sponde 
dell'Oceano Atiantico. Anche 
atcuni tentativi di compromes-
so svolti dal ministro dell'eco-
nomia tedesco. Ehrord, non 
hanno avuto esito positivo. 

II motivo del contrasto e 
noto Gli americani, per bocca 
di Herter, capo della delega
zione statunitense. hanno pro-
posto una piattaforma di ne-
goziato che, indipendentemente 
dalle disparity dei livelli ta
riff ari (quelli americani sono 
nssai piu alti), off re una ri
duzione lineare di quasi tutte 
le tariffe nella misura del 50 
per cento. Ma gli europei. con 
in testa la Francia. hanno re-
spinto la piattaforma presen-
tata da Herter. sollevando la 
esigenza di un abbassamento 
differenziato, ossia una mag-
giore riduzione percentuale 
delle piii alte tariffe amen-
cane rispetto alle basse ta
riffe europee. * 

A loro volta. i negoziatori 
americani hanno risposto pic-
che alle richieste dei sei, as-
serendo che il loro accogli-
mento comporterebbe una vio-
lazione dellVExpunsiort Trade 
Act, fatto approvare faticosa-
mente da Kennedy nel 1952. 
Esso stabilisce che gli abbassa-
menti doganali USA cd eu
ropei siano applicati nella 
stessa misura percentuale, a 
prescindere dalle citate «dL-
sparita» dei livelli tariffari. 
Tutt'al piu gli americani si di-
chiaravano disposti ad esami-
nare alcune eccezioni, dopo 
che gli europei avessero accet-
tato in toto la piattaforma di 
Herter. 

A questo punto. di fronte 
al punto morto della N situa-
zione. il ministro dell'econo-
mia tedesco. Ehrard. come di-
cevamo, tentava un compro-
messo. che, in pratica, accet-
tava la piattaforma americana 
della riduzione lineare: tutta-
via. esso suggeriva I'elabora-
zione di regole speciali di ap-
plicazione automatica generale 
destinate a ridurre le disparita 
a favore degli abbassamenti 
tariffari. 

iMa anche quest'ultima pro-
posta veniva respinta dagli 
americani. E' troppo presto per 
fare previsioni, ma e certo che 
il nulla di fatto di Ginevra, 
rendera piii difficili i rapporti 
commercial! tra USA e MEC. 

Infine. la controversia tarif-
faria non sembra I'unico mo
tivo di preoccupazione. Secon-
do fonti della conferenza, i 
ministri non sarebbero nncora 
riusciti ad • accordarsi sulle 
proposte relative alio sviluppo 
dei rapporti con i paesi sotto
sviluppati che prevedono una 
progressiva eliminazione det d'ora in poi. dovra suonare 

ben lungi sia dagli uomini jdazi doganali su tutti i pro-
che dagli animali. 'dotti -provenienti da quei paesi 

La 
minacciata 
dal colera 

KUALA LAMPUR. 20 
Un' epidemia di colera ha 

provocato la morte di una de-
cma di persone. Oltre cento ma
la ti colpiti dal grave morbo so
no stati ricoverati npgli ospe-
dali e altri cento casi di colera 
sono stati segnalati, nelle ulti-
me ore. alle autorita sanitarie. 

I centri sanitari della Male-
sia. di Johore e di Singapore — 
le regioni colpite dal colera — 
sono affollati da centinaia di 
persone che attendono di esse
re immunizzate con il vaccino. 

Si teme — dopo gli ultimi 
sviluppi del morbo — che il 
colera possa assumere una ca-
rattere epidemico. In effetti. da 
molte zone della Malesia vengo-
no segnalati continuamente 
nuovi casi. Le autorita sani-
tarie sono gia corse ai rippri. 
apprest.nndo mimcrosl centri di 

'vacelnatlone. 

Domani 
il «vertice» 
affricano 

Vi partecipano 32 capi di Stato 

e di governo 

ADDIS ABEBA, 20 
E* stato annunciato ufficial-

mente che la conferenza dei 
capi di Stato africani si apri-
ra mercoledi 22 maggio alle 
16 (ore 14 italiana), con la 
partecipazione di 32 Capi di 
Stato o di Governo. 

Intanto la prima commis-
sione (afTari politici ed eco
nomic! e ONU) della confe
renza dei ministri degli estc-
ri africani ha ripreso que
sta mattina i suoi lavori men
tre la seconda commissione 
(decolonizznzione, segrega
zione e disarmo) ha pratica

mente terminato i suoi. 
-< La prima commissione. do

po aver concluso i lavori sul 
progetto di carta africana, na 
proseguito oggi le discussio-
ni sull'ONU e sui problemi 
economici, sul mercato co
mune africano, e rapporti 
con la CEE.' 

Nel pomeriggio la confe
renza si e riunita in session* 
plenaria per approvare le ft* 
soluzioni delle due commis-
sioni, riscluzioni che saranno 
succcssivamente presentato 
alia conferenza dei Capi di 
Stato, dopodomaal. 
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Nuovi progressi 
per I'unita 

delle sinistre 
La SFIO voterd per il candidato comunista nell'Herault 

Afmosfera nuova al convegno della «sinistra europea » 

fit 

I. 

»i \ . 
& 
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Dal nostro inviato 
PARIGI, 20 

La vita politica francese 
csce dalla ibernazione in cui 
I'ha cacciata il gollismo e 
mettc fu.ori quasi ogni giomo 
le foglie di una nuova stagio-
ne politica. 

II Partito socialdemocra-
tico (Fcderazione dell' He-
ruult) ha preso ieri una de-
cisione che non ha prece-
denti, dopo il 1936: esso ha 
stabilito che all'atto delle ele-
zioni politiche che si ripete-
ranno il 9 giugno all'Herault 
causa I'invalidazione da par
te del governo del comuni
sta eletto nel novembre scor-
so, i propri elettori facciano 
convergerc i loro suffragi sul 
candidato del PCI Paul Bul-
migere. II gesto e politico, in 
quanto tutti i precedenti ac-
cordi con il PCF si sono veri-
ficati soltanto al ballottagio. 
Questa volta, invece, la SFIO 
ritira subito il proprio can
didato consentendo al comu
nista di essere eletto al pri-
7710 turno, senza rischio alcu-
no, ed emette in proposito il 
scguente comunicato: c Tutti 
quelli che hanno fiducia nel 
partito e con essi tutti i de-
mocratici, e tutti i repubbli-
cani, sono chiamati a votare 
senza esitazione e senza reti-
cenze, il 9 giugno, per Paul 
Balmigere, poiche non vi sa
rd che tin solo scrutinio elet-
torale >. 

Un'analisi dei risultati del-
Vultimo comitato centrale del 
PCF comparsa ieri sul Popu-
laire, organo della SFIO, in-
dica d'altra parte a qual pun-
to il Partito socialdemocrati-
co, alia vigilia del suo con-
grcsso, che si svolgera alia 
Pentecoste, prende in consi-
derazione, sia pure con gran
de prtidenza e tnolte riserve. 
le offerte dei comunisti per 
un'azione unita. 

La prospettiva di un avvi-
cinamento tra comunisti e so: 
cialdemocratici francesi, cosi 
come il problema di un rap-
gruppamento delle forze di 
sinistra in Europa contro il 
gollismo e H patto franco-te-
desco, ha dominato ieri a Pa-
rigi il congresso nazionale 
dell'organizzazione francesc 
della « sinistra europea >. II 
discorso del presidente della 
Associazione, Gerard Jacquet. 
ex ministro socialdemocrati-
co e dirigente della SFIO, ha 
dato I'impressione che Vago 
della bussola politica di que 
sto partito si orienti aperta-
mente verso forme di anitd 
con i comunisti. L'oratore, 
dopo avere trattato dell'unio 
ne della sinistra per un'Eu-
ropa socialista e avere sotto 
lineato il ruolo che la gio 
ventii pud giocare in tale rag. 
gruppamento, se le si dimo-
stra che esso e realizzabile 
immediatamente, ha dato la 
seguente valutazione della si-
tuazione in Francia: « In un 
primo tempo, un governo a 
carattere socialista non 
avrebbe la maggioranza as-
soluta, ma Vappoggio dell'e-
strema sinistra potrebbe es
sere ricercato per realizzare 
questa maggioranza. I comu
nisti restano lontani da noi. 
ma essi si evolvono. Abbia-
mo delle divergenze sui pro-
blemi della democrazia, ma 
se H Partito comunista de3i-
dera appoggiare un'esperien-
za di carattere socialista noi 
saremo d'accordo. I nostri in-
teressi saranno convergenli 
malgrado i differenti punlt 
di vista ». 

Vex - ministro Frangois 
Mittcrand ha sottolineato dal 
canto suo che « niente e pos-
stbile per VEuropa fin tanto 
che la Francia non sard, ri-
tornata alia democrazia. Di 
conseguenza, occorre rag-
gruppare tutti i democratic'! 
della sinistra. Questa deve 
essere la regola d*oro. Infatti 
non vi e raggruppamento 
possibile che nell'opposizio-
ne. La sinistra forte, umta. 
fraterna, deve comprenderc 
che il potere, per la prima 
volta dopo il 1789, fonda la 
nostra societa politica su 
principi opposti alle conqui-
ste che si credsvano acqui-
site ». 

George Brutelle, Segreta-
rio aggiunto dello SFIO, ha 
insistito sulla necessita, se si 
vuole davvero giungere al 
raggruppamento della sini
stra, di rinunciare in par-
tenza ad ogni ipoteca, e di 
non rimettere in dtscussione 
gli uomini che sono prontt 
a partecipare • al tentativo. 
Guy Mollet, dopo alcuni ac-
cenni polemici at regimi di 
democrazia popolare, ha pre-
rifcrito spostare Vasse del suo 
discorso sull'Europa, chie-
iendo di smascherare la poli
tica gollista di De Gaulle da-

, vanti all'opinione pubblica: 
«Un mostro sta per essere 
ereato da Dc Gaulle, ha dct-
to Mollet, e presto VEuropa 

non sara altro che un puro 
nome. La difesa dell'Europa 
pud e deve essere H terreno 
d'incontro di socialisti repub-
blicani e democratici *. 

La mozione conclusiva del 
Congresso afferma che «la 
sinistra europea ritiene che 
il governo francese tende a 
far prevalere una concezione 
politica eminentemente nu-
zionalistn, che la tesi golli
sta dellu force de frappe ag-
grava la corsa al riarmo > e 
si augura, che « si svilupphto 
le relazioni con le democra-
zie popolari dell'Est euro-
peo ». 

Ma il problema che si po
ne in Francia, al momento 
in cui si parla di un possibile 
nuovo blocco delle sinistre, e 
di sapcre se si pud passare 
adesso da una coalizione elet-
torule ad una alleanza piii 
stretta e piii generale. come 
accadde prima del 1939, an-
che se la situazione non e la 
stessa. L'alleanza tra SFIO e 
PCF nel novembre 1958, ha 
fatto guadagnare a questi 
due partiti 65 seggi, menire 
I'insieme dei loro suffragi re-
stava eguale a * quello del 
1958. La questione di fondo 
e quella di allargare il cam-
po dalle operazioni elcttorali, 
per giungere ad un program-
ma comune che rappresenti 

una alternativa al gollismo. 
Le forze non possono rag-
grupparsi su un obiettivo di 
pura opposizione e negazio-
ne, tanto piii che I'antigolli-
smo, finito che sara il Gene-
rale, non avrd senso agli oc
elli delle masse. 

Una sfida sul < post-golli-
smo» e stata lanciata ieri 
dal Consialio nazionale del-
rUNR-UDT. Le due forma-
zioni si sono riunite insieme 
per la prima volta dopo la 
campagna elettorale e insie
me, per la prima volta, han
no parlato Vante-marcia De-
bre, e colui che gli e succedu-
to nei fuvori del Generale, il 
banchiere Pompidou. Tanto 
I'uno che Valtro si sono ar-
rampicati sugli specchi alia 
ricerca di una dottrina che 
consenta al partito di soprav-
vivere dopo la scomparsa di 
De Gaulle, dalla scena poli
tica. Ma tutto quello che nan. 
no saputo dire sono alcunc 
frasi peregrine, del tipo di 
quelle che si scrivevano da 
noi sui muri, venticinque an-
ni fa ,e tra le quali segnalia-
mo queste due: « 11 post-gol-
lismo sarA soprattutto il gol
lismo », e « II gollismo e la 
dottrina dell'uomo del due-
mila ». 

Maria A. Macciocchl 

Ankara 

Putsch militare 

Junto men on 
ieri in Turchia 

Critica situazione 

nella capitale e a 

Istanbul 

ANKARA. 20. 
Nel giro di pochi minuti la 

radio della capitale turca ha 
dato e smentito questa sera la 
notizia di un colpo di stato mi
litare e della instaurazione in 
Turchia di una dittatura di ge
neral!. con lo scioglimento del
le Camere e Tabolizione de; 
partiti politici. Per quanto il 
putsch sia stato smentito. le no-
tizie in proposito confermano 
che in Turchia esiste una situa
zione critica aperta a tutti i 
rischi Fra l'annuncio del 
putsch e la - smentita - e inter-
corsa mezz'ora. 

Poco dopo le 21 (ora locale) 
1'emittente turca diramava un 
comunicato. firmato dall'ex co-
lonnello Talaf Aydemir 'uno 
dei partecipanti al fallito putsch 
del 22 febbraio 1962). nel quale 
si dava l'annuncio deU'awenuto 
colpo di stato e dello sciogli
mento del Parlamento e si in-
vitava l'esercito a mettersi agli 
ordini del - comitato rivoluzio-
nario- Successivamente un al
tro comunicato del comitato ri-
voluzionario proclamava lo sta
to d'assedio nelle due maggiori 
citta turche. Ankara e Istanbul 
Infine. alle 21.40. un altro co
municato — del soverno di 
Ismet Inonu questa volta — 
nnnunciava che le forze rego-
lari avevano represso il tenta
tivo di putsch. 

L'ex colonnello Aydemir era 
stato rilasciato dietro cauzione 
nel luglio scorso dopo un pe-
r:odo di reclusione di quasi 
cinque mesi. La pena 2li era 
stAta comminata in seguito alia 
sua partecipazione al fallito col
po di stato del 22 febbraio 1962; 
egli aveva tuttavia potuto be-
neficiare della decisione "gover-
nativa di rendere meno dure 
le condiziom dei protagonisti di 
queH"episod:o. cui parteciparono 
circa 8 000 militari. per la rnag-
sjior parte provenienti dalla 
senola di guerra della capitale 
e dai reparti corazzati L'ex co
lonnello era infatti a queH'epo-
ca comandante dell'Accademia 
militare di Ankara. 

II comunicato diramato £ta-
ser adal comando renolare del-
I'esercito, nel dare l'annuncio 
che il governo e le sue forze 
con«ervano il controllo comple 

Presto il piano al Bundestag 

Premilitare ilsabato 
DALLA PRIMA 

pen 
tedeschi 

Ottawa 

II 22 giugno 

Kennedy 
dal Papa 

in Yaticano 
Giovanni XXIII ha ri-
cevuto ieri il primate 

di Polonia 

Giovanni XXIII ' r icevera 
il presidente degli Stati Uni-
ti, Kennedy, a Roma e non 
a Castelgandolfo, come era 
s tato in un primo tempo 
annunciato. La notizia non 
ha ricevuto ne conferme no 
smenti te, ma in Vaticano — 
come riferiva ieri un'agen-
zia — si ri t iene che la visita 
del presidente americano 
prevista per il 22 giugno do-
vrebbe ave r luogo a .Roma 
in quanto « non si e mai ve-
rificato che il Pontefice si 
rechi a Castelgandolfo prima 
del mese di luglio, ne sem-
bra che quest 'anno ci siano 
motivi particolari per infran-
gere tale regola >. -

E' s tato annunciato, intan* 
to, che ieri il Papa ha rice
vuto nella sua biblioteca pri-
vata il cardinale primate di 
Polonia, Stefano Wyszynski, 
vescovo di Varsavia. II col-
loquio fra Wyszynski e Gio
vanni X X I I I , e dura to oltre 
un'ora. 

L'Albania 

a una 
conferenia 
a Mosca 

MOSCA, 20. 
Radio Mosca ha comunicato 

che 1'Albania partecipa ad una 
conferenza internazionale sulla 
chimica del petrolio che si 
a pre oggi a Mosca alia-pre-
senza di delegati ed osserva-
tori di oltre quaranta paesi 

_ „ mw r__ d'Europa, Asia, Africa e del 
to della situazione. ha precisato continente. americano. L'Alba-
che gli - awenturieri - autor'. 
del tentativo sovvcrsivo di sta-
notte saranno ritrovati e *"bi-
ranno la punizione che mcri-
tano. 

nia inviera una delegazione di 
csponenti sindacali. Come e 
noto. TURSS ha rotto le rcla 
zioni diplomatichc con il go
verno di Tirana nel dicem-
bre 1961. 

Sono previste inol-

tre altre misure di 

mobiiitazione civile 

Si unificano le or-

ganizzazioni para-

militari 

Dal nostro corrispondente 
BERLINO, 20. 

Il Bundestag discutera en-
tro la fine di questo mese, i 
piani per costituire nella Re-
pubblica federale, quella che 
viene gia definita « la piii 
potente difesa territoriale 
che sia mai esistita in Ger-
niania >. Questi piani preve-
dono una riserva per la Bun-
deswehr (la quale ha oggi 
oltre 500 miia effettivi) che 
raggiungera nel giro di po
chi anni gli oltre due mi-
lioni di uomini, dotati di tut-
te le armi piii moderne di cui 
e armato oggi l 'esercito rego-
lare. II ministro della guerra 
Von Hassel ha gia ottenuto 
il «ca ldo appoggio» degli 
« esperti mili tari del Pai t i to 
democristiano », i quali han
no assicurato che il piano 
sara cer tamente approvato. 

Par lando a questi esperti, 
Von Hassel ha rivelato per 
la prima volta che < l'ossatu-
ra di questa difesa territo
riale esiste di gia ed e costi-
tuita da oltre 400 mila uomi
ni, divisi in battaglioni di 
quat t rocento uomini ciascu-
no e che costano alia Germa-
nia federale circa tre milioni 
di marchi ognuno. II Bunde
stag dovra esaminare la ne
cessita di ist i tuire una serie 
di corsi ed esercitazioni « vo-
lontarie > in tut te le regioni 
del paese, nonche la introdu-
zione di un servizio pre e 
post-militare che si svolgera, 
come all 'epoca hit leriana, 
tut t i i sabati . 

La Germania di Bonn si 
sta quindi trasformando, co
me gia, t rent 'anni fa, in una 
grande caserma e Von Has
sel, come i suoi predecessori 
(lo ha detto agli stessi esper
ti mil i tar i democristiani) 
« non nut re dubbi sulla ge-
nerosita del popolo e del sol-
dato tedesco che giochera un 
grande ruplo nel buon suc-
cesso della difesa della pa-
t r i a » . Secondo il ministro, 
basandosi su sondaggi con-
dotti tra la gioventii, si pud 
gia contare sul favore che 
questi piani di mobiiitazione 
incontreranno. Tuttavia, il 
regime di Bonn, a scanso di 
sorprese. sta gia adottando 
misure concrete per condur-
re, in seno alia popolazione. 
quella azione psicologica che 
renda piii facile il successo 
di una operazione di mobiii
tazione generale , • quale e 
quella che si sta preparando. 

Questa azione dovra essere 
affidata, in particolare, alle 
associazioni militari (che nel
la Germania di Adenauer 
sono oltre un migliaio) che 
raccolgono - i reduci della 
guerra hi t ler iana. Per la bi-
sogna, Tex ministro della 
guerra Strauss, aveva racco-
mandato piii d 'una volta la 
unificazione di queste asso
ciazioni in un unico grande 
organismo « che deve servire, 
egli diceva, a creare Un ter
reno polit icamente e ideolo-
gicamente favore vole tra la 
gioventii tedesca e Te, riserve 
dell 'esercito di Bonn ». Oggi. 
questo processo di riunifica-
zione e un dato di fatto. Sot-
to il patrocinio e con la be-
nedizione di Von Hassel, pro
prio nel momento in cui il 
ministro della ' guer ra espo-
neva i suoi piani , le due mag-
giori associazioni -di reduci 
hil leriani , la Deutsche' Sol-
datenbund e la famigerata 
Kpfferhauserbund, che anno-
vera fra i suoj soci tu t te le 
ex SS e persino i reduci spa 
gnoli della * divisione azzur 
ra * di Franco, si sono riu
nite a Bonn per decidere la 
loro unificazione, realizzan 
do cosi la p r ima par te del 
programma previsto dal go 
verno. Gli ex SS e i reduci 
nostalgic! della guerra hitle
riana, hanno cosi oggi, come 
voleva Strauss e come ha ot
tenuto Von Hassel, quell'or-
ganizzazione centrale che 
Dermettera loro di « educare 
i giovani nello spirito del 
buon soldato tedesco >. 

Franco Fabiani 

Accordi «taciti» 
per la forza H? 

I/Italia sara rappresentata da Andreotti 
fautore dell'intesa con Bonn 

LONDKA — 11 ministro degli Esteri inglese, lord Home, 
in partenza per Ottawa, si accomiata dalla moglie alio 
aeroporto. ~ ' (Telefoto AP-« i 'unita >) 

La Pravda sull'incontro di Ottawa 

Monito contro 

le navi-pirata 

della NATO 
MOSCA,-20 

La Prflrda scrive stamani che 
i risultati dei lavori deJl'immi-
nente conferenza atlantica di 
Ottawa, dedicata alia discuseio-
ne sulla creazione di una forza 
mtiltilaterale della NATO, non 
potranno lasciare indifferent! la 
URSS ed i suoi .illeati. L'arti-
colista. Yiiri Jukov. sottolinea 
che - s i tratta di un piano fred-
damente elabora'o e oinica-
mente annunciato.' tendente al
ia creazione di una Xlotta di 
navi-pirata recanti-a-borao-ar
mi nucleari e camufTate In bat-
telli commerciali - . * « 

Dopo aver ricordato che navi 
da guerra tedesche. enmuffate 
da mercantili. solcavano gia gli 
oceani durante la prima guerra 
mondiale <e aU'uUimo momen
to issavano la bandifra da 
guerra. facendo venir fuori i 
cannoni e geminando la morte). 
il giornale • rileva che uguale 
tattica hanno applicato duran
te la seconda suerra mondiale 
gli ammiragli di Hitler, facen
do cosi affondare o catturare 
130 navi. Non c e dubbio — 
scrive ancora Jukov — che la 
teoria della guerra totale sul 
mare, cara a Hitler e aU'ammi-
raglio Doenitz. a mezzo di navi-
pirata trasportanti armi atomi-
che. e giunta a Washington ai-
rettamente da Bonn: sono Ade
nauer. Strauss e Norstad colo-
ro che hanno messo a punto 
tutto questo programma? Vicmi 
della Repubblica federate — 
prosesue Jukov — lo hanno 
perfettamente capito. ed e per 
questa ragione che nessuno de
gli altri paesi membri della 
NATO h3 manifestato dell'entu-
siasmo e non ha ipplaudito al-
I'iniziativa della copD a stomi-
ca USA-Germania occidontale-

*< Ne Rusk — proses»ue S'edito-
rialista della Pravda — r e Mac-
namara. ne Taylor, che hanno 
percorso senza sosta i paesi del
la NATO, ne i l povero Merchant 
che per due volte di seguito 
ha effettuato il <*iro doi.'Euro-
pa facendo l'elogio della su.« 
meTcanzia nucleare sono in
fatti riusciti a convincere gli 
alleati atlantici della bonta del
la prospettiva di una loro par
tecipazione alia forza atomica 
multilaterale. E' acciduto anzi 
che i militari francesi abbiano 

schernito il piano per la crea
zione di forze nava.li "composte 
di equipaggi misti, in cui jT ca
po cuoco sarebbe un greco.^il 
pilota un olandese. e la 'meta 
rtelJ'pquipaggio dovrebbe. essere 
composta da interprets Gli al
tri membri della NATO o tac-
nono alzando le spnlle oppure 
dichiarano: - Noi non siamo con-
trari. ma se il vostro pi^no vi 
piace tanto. pagatelo voi stessi •-. 

-tAgli inizi — scrive encora 
Jukov — si trattava di creare 
una forza . multilaterale com-
prendente 10 dei 15 paesi mem
bri della NATO. Pol si parlo 
di otto Adesso il New York Ti
mes scrive che '.I goveno ame
ricano cerca di assicurarsi la 
partecipazione a questo proget-
to di almeno sei alleati - , L'ln-
ghUterra pero si e irri^idita. ed 
ha proposto un debole co^ribu-
*o finanziario Quanto al Cana
da. il primo ministro I'earson 
dopo I'inconlro <*on il prrsiden 
te Kennedy h3 riichi-»rato al 
Parlamento che :l suo paese 
non e tuttora legato da impegni 
per quel che concerne l'even-
tuale adesione aila forza nu
cleare della NATO .. L'ltalia. da 
altra parte, durante !a oonferen-
7a di Ottawa e priva di gover 
no E TOlanda? II Belgio? Ma 
chi pub prenderli sul sorio co
me paesi" nucleari? Non resta 
dunque che il binonv'O USA 
Germania occfdentaie. 

Yuri Jukov afferma quindi 
che nella capitale canadese 

gli alleati ntlantici degli 
Stati Uniti e della Repubblica 
federale di Bonn dovranno 
scegliere fra respinuere de«*isa-
mente le pretese della Germa
nia occidentale di po^sedere la 
bomba atomica. oppure accet-
tare supinsmente qurste pre
tese ed accord.ire a questo 
paese l'arma nusle^re -

In .conclusione I'articolista 
ricorda che - il nmresciallo Ma-
linovsky il 9 imggio dichiaro 
che qualunque sia il mezzo con 
cui la Repubblica federale te
desca verra in possesso dei-
I'arma atomica. TUnione So-
vietica considerera una simile 
cosa come una minr.ccia di-
retta ai suoi interessi vital! ed 
in * conseguenza ' prendera le 
misure ncccssarie per garan-
tire la sua sicurczza c quella 
del suoi alleati. 

OTTAWA, 20. 
Gli Stati Uniti puntano, 

per Ottawa, su un « tacito 
accordo *, che dia vita alia 
progettata «forza atomica 
interalleata » senza votazioni 
e rinunciando perfino a darle 
una denominazione ufficiale. 
La parola d'ordine e che il 
progetto, ai termini del qua
le bombardieri della Germa
nia occidentale, dell'Italia e 
di altri paesi dovrebbero es
sere posti a disposizione del
la NATO con bom be atomi-
che americane, deve essere 
considerato quasi come un 
affare di normale amtnini-
strazione dell'alleanza. 

Questa procedura e illu-
strata oggi da due autore-
voli organi di stampa atlan
tici, il New York Times e il 
londinese Daily Telegraph, i 
quali lasciano intendere che 
essa e stata scelta come la 
piii adatta ad eludere le ora-
vi'difficolta cui il progetto 
della forza atomica si trova 
tuttora di fronte. II New 
York Times sottolinea, tra le 
altre, quella derivante dal-
V atteggiamento della Fran
cia. la quale non vuol dar 
I'impressione di sottoscrive-
re impegni nuovi, rispetto al 
1957; quando accetto di por-
re due squadriglie di bom
bardieri in grado di porta-
re Vatomica sotto comando 
atlantico, in caso di guerra. 

E' • facile supporre che 
un'altra difficoltd, sulla qua
le significativamente i'duc 
giornali tacciono, sia rappre
sentata dalla situazione ita-
liana. In effetti, nel descri-
vere la strultura della * for
za interalleata » (i sottoma-
rini Polaris americani, i cen-
tottanta bombardieri atomi-
ci britannici, concessi su ba
se « nazionale », le citate for
ze francesi e c altre >) i due 
giornali non fanno alcun ac-
cenno esplicito ai bombar
dieri tedeschi e a quelli ita-
liani. Ma nulla consente di 
ritenere che gli impegni pre-
si in questo senso lo scorso 
aprile, nei colloqui tra Rusk, 
Schroeder e Piccioni, siano 
stati accantonati. 

E' da notare che Vltalia 
sard rappresentata a Ottawa 
da Andreotti, noto come so-
stenitore della intesa con 
Bonn e degli impegni atomi-
ci, il quale sard accompagna-
co — oltre che da un gruppo 
ai alti ufficiali, con funzioni 
€ tecniche » — dal sottose-
gretario agli ' esteri on. 
Edoardo Martino e dall'pm-
oasciatore Fornari. Tra gli 
alti ufficiali figura I'ammi-
raglio Gino Birindelli. 

Oltre di particolari gid ri~ 
feriti, ' il • Daily ' Telegraph 
scrive che il Consiglio dei 
ministri atlantici dovra desi-
gnare un * vice * per il ge
nerale Lemnitzer, comandan
te supremo atlantico, e che 
questo ufficiale, per non fe-
rire la susceffibilifd degli in-
glesi e dei francesi, sard di 
nazionalitd olandese. 

Frattanto, I'assistente spe-
ciale di Kennedy per le 
questioni della sicurezza, 
McGeorge Bundy, ha con-
fermato in un'inlervista con-
cessa a quattro giornali la 
esistenza di una «solida in-
tesa »' tra Stati Uniti e Ger
mania occidentale in merito 
alia necessita di creare, do
po la forza interalleata, an-
che la flotta di superficie 
« miilfilaferale *. Su questo 
progetto non si insisterd a 
Ottawa per non compiicarc 
le cose. Ma il New York 
Times riferisce che Bonn de-
sidera discuterne su base bi-
laterale con gli Stati Uniti e 
€ affrettare i tempi», cosi 
che il presidente americano 
e il cancelliere • Adenauer 
possano stipulare un * ac
cordo preliminare * durante 
la prossima visita del primo 
in Germania. 

Per Lord Home, invece, il 
progetto della flotta^ missi-
listica « merifn un piii lungo 
e attento esame». Nei col
loqui che Macmillan e lo 
stesso Home hanno avuto nei 
giorni scorsi a Londra con 
Vambasciatore britannico a 
Washington, Ormsby - Gore, 
Irt questione e stata senza 
dubbio affrontata. Oggi, rien-
trando a Washinofon, I'onj-
basciatore ha negato che vi 
sia un disaccordo tra Mac
millan e Kennedy (manife-
statosi nei giorni scorsi con 
il rifiuto, da parte del pre
sidente americano, di incon-
trarc il premier brifonnJco; 
c ha chicsto di essere rice
vuto alia Casa Bianca. 

mento — egli ha dello — e il 
problema di questa trattaliva 
e la difficolta di arrivare al 
centro-sinistra serio ». 

L'on. Pella, che e rimaslo 
nello studio del Capo dello 
Sta to 'dal le 18,45 alle 19,30, 
non ha voluto fare alcuna di-
chiarazione. 
* Scelba, dopo circa un'ora di 

colloquio, ha detto, inline, di 
aver illuslrato a Segni il suo 
« pensiero personale sulla si
tuazione politica italiana». 
* Posso aggiungere — ha pro-
seguito rivolgendosi ai giorna-
listi — di aver gia esposto in 
due recenti occasioni il mio 
pensiero e non sara quindi 
difficile a voi comprendcre che 
cosa io abbia detto al Presi
dente della Repubblica ». 

VOCI SULL'INCARICO Una In. 
diretta conferma della volon-
ta dorotea di incaricare Moro 
(non si sa con quanta soddi-
sfazione deH'interessato) di 
fare il primo tentativo di go
verno, si e avuta ieri dopo la 
riunione del direttivo dei de-
putati dc. II presidente del 
gruppo, Zaccagnini, ha dichia-
rato al termine della riunione 
che il gruppo si e orientato 
verso una « unica candidatu-
ra » e ha lasciato capire chia-
ramente che si tratta di Moro. 

Le dichiarazioni di Zaccagni
ni tendono in parte a coprire 
lo scontro aspro che nel diret
tivo dei deputati dc si e avuto 
intomo alle candidature e alio 
ragioni. della sconfitta eletto
rale della DC. La designadone 
unica di Moro e stata fatta dai 
dorotei Piccoli, Zugno, Meren-
da, Belotti, Biasutti, De Cocci 
ed Elisabetta Conci. Ma altri 
dorotei, come Cossiga, dopo 
aver indicato Moro, hanno af-
fermato l'opportunita di pro-
nunciarsi su altri nomi « per 
ossequio al Capo dello Stato >. 
E' evidente che una parte dei 
dorotei pensa a un candidato 
di « riserva » nella previsione 
che Moro non conduca in porto 
il suo tentativo. 

II fanfaniano Radi, il « ba-
sista > Misasi e i sindacalisti 
Zanibelli, Toros e Butte, ac-
canto al nome di Moro, hanno 
fatto quello di Panfani, indi-
candolo come subordinato, con 
il proposito evidente di evitare 
che alia designazione di Moro 
possa succedere quella di un 
doroteo non gradito alle sini
stre. Percio, Radi ha spiegato 
di accettare la candidatura Mo
ro purche essa non abbia si-
gnificato polemico nei confron-
ti di Fanfani; mentre i sinda
calisti hanno designato Moro a 
condizione che 1' indicazione 
non abbia carattere provvi-
sorio. 

Una parte dei dorotei (Zu
gno e altri) ha chiesto l'esclu-
sione di Fanfani dal prossimo 
governo. Piccoli, sprezzante-
mente, ha definito « inutili » al
tre designazioni, oltre a quella 
di Moro, e ha fatto un qua-
dro sconsolato della situazione 
post-elettorale, dominata dalla 
* sfiducia dell'opinione pubbli
ca » e da una * delicata » si
tuazione economica. ~ 

Gli scelbiani (Bettiol in par
ticolare) hanno usato definizio-
ni tratte dal gergo pugilistico: 
« Siamo stati messi k.o. e dob-
biamo rialzarci prima del con-
to totale ». Bettiol ha aggiunto 
che un centro-sinistra diretto 
da Moro e oggi Tunica solu-
zione, ma occorrono parole 
chiare, « che spacchino le pie-
tre ». « Alia Caporetto eletto
rale — ha detto Bettiol — de
ve seguire un Piave vitto-
rioso ». 

M0N0C0L0RE DI RISERVA 
Anchc se 1'opinione prevalen-

te e quella di un triparlito 
diretto da Moro e appoggialo 
dal PSI, alcuni sintonu con-
linuano a most rare che fra i 
democristiani (e anche fra i 
socialdemocratici) la soluzio-
ne di riserva di un monocolore 
non e stata afTatto abbando-
nata. Rispecchiando eerie li-
nee dorotee-saragatliane ieri la 
Nuzione di Firenze forniva un 
quadro fosco della situazione 
airindomani del CC socialista, 
inteipretalo dal giornale come 
« un no rotondo come TO di 
Giotio e sonoro come un colpo 
di cannone » alle richieste di 
rottura« anticomunista rivolte 
ancora una volta al PSI dalla 
DC. Deprecando il mancato 
rinvio del congresso e il fatto 
che perfino molti autonomisti 
si sono permessi di non con-
dividerc le direttive scelbiane 
sui «tempi» della rottura tra 
PSI e PCI, il giornale ne ri-
cava che, per questo, « la situa
zione che si profila per Moro 
e semplicemente drammatica», 
poiche « quello che si chiede 
al leuder della DC e di rinne-
gare Patto di forza compiuto 
nel gennaio di quest'anno, 
quando rifiuto di attuare l'or-
dinamento regionale ». Anche 
Saragat, secondo il giornale di 
Firenze, si trova nei guai, poi
che « voleva un centro-sinistra 
serio, concreto, non "fanfania
no"... mentre i socialisti sono 
disposti ad appoggiare solo un 
centro-sinistra piu fanfaniano 
di quello passato ». Da questa 
situazione, dipinta in tinte 
estremamentp nere, la Nazionc, 
dopo aver presentato senza via 
d'uscita Yimpakse di Moro, 
auspica ripensamenti tempe-
stivi svelando abbastanza gof-
famente la manovra di far ri-
cadere sul PSI le eventuali re-
sponsabilita di un fallimcnto 
del tentativo di Moro dopo il 
quale risulterebbe cosi « le-
gittimato » un governo « di af-
fari », « monocolore », tipo 
Pella 1953. 

Piu imbarazzato del suo 
confratello fiorentino, il Cor-
riere della Sera, invece, non 
dava valore « definitivo » alle 
conclusioni del CC socialista, 
scrivendo che, in sostanza, la 
vera discussione fra i partiti 
non e ancora cominciata, non 
essendosi ancora parlato del 
programma. Anche il Corricic 
della Sera, tuttavia, notava, 
con una certa perplessita, che 
alcuni autonomisti, come Santi 
e anche Lombardi, sono ap-
parsi « piii esigenti». 

A indicazione del fatto che 
i liberali hanno tutt'altro che 
rinunciato alia possibility di 
un ritorno centrista, e venuto 
il discorso di Malagodi a Pa
lermo. II segretario del PLI 
— che continua ad esprimersi 
baldanzosamente come se il 
suo 7 per cento costituisse 
davvero un'alternativa — ha 
praticamente dato veste libe
rate agli argomenti avanzati 
da Scelba al Consiglio nazio
nale dc e ha attaccato anche 
Moro, definendolo « un Fanfa
ni piu lungo e piu malinco-
nico ». ' ' 

Per cio che riguarda la DC, 
indicativa e apparsa una ras-
segna stampa del Popolo pub-
blicata con grande evidenza in 
prima pagina. E' indicativo che 
il giornale abbia posto la mas-
sima cura nel raccoglicre, da 
qualunque parte provenissero, 
gli echi di soddisfazione per 
la sottolineatura anticomuni
sta della relazione di Moro. 
Naturalmente l'articolo di con- • 
gratulazioni del Corriere della 
Sera per il «punto giusto» 
cui e giunto il centro-sinistra 
di Moro, tutto intinto di anti-
comunismo prioritario, veniva 
riportato con particolare evi
denza dal giornale della DC. 

I'editoriale 
V a r g o m e n t o s e c o n d o cu i t a l e a d e s i o n e s a r e b b e 
n e c e s s a r i a p e r e v i t a r e i l p e g g i o . Q u a l e s a r e b b e , 
i n f a t t i , i l p e g g i o ? La jorce de frappe f r a n c e s e ? M a 
essa e p r a t i c a m e n t e g ia u n a r e a l t a . L ' a r m a m e n t o 
a t o m i c o • de l l a G e r m a n i a d i B o n n ? Be l m o d o d i 
s c o n g i u r a r l o , q u e l l e d i d a r v i t a a d u n a o r g a n i z z a -
^ione a t o m i c a n e l l a q u a l e i g e n e r a l i d i B o n n , p e r 
m a l e c h e g l i v a d a . a v r a n n o u n r u o l o d i r e t t i v o ! 

- I l f a t t o e c h e p e r l ' l t a l i a e 'e u n a sola co"sa s e r i a , 
e d e l t u t t o poss ib i l e , d a f a r e : q u e l l a d i a s s u m e r e 
r ini7ia t ivi» de l l a r o t t u r a d e l l a s p i r a l e a t o m i c a . I n i -
z i a t i v e d i p a c e , d i d i s t e n s i o n e , d i d i s a r m o , di r i p u d i o , 
i n u n a p a r o l a , deM'equ i l ib r io de l t e r r o r e : ecco q u e l 
c h e ci v u o l e p e r e v i t a r e il pegg io . De l r e s t o q u e s t a 
t e s i n o n e s o l t a n t o n o s t r a . N o n e forse q u e s t a l ' i n d i -
c a z i o n e c o n c r e t a d ' a z i o n e c o n t e n u t a ne l l ' enc i c l i ca 
« P a c e m in t e r r i s » ? N o n e forse q u e s t a la s t r a d a 
i n d i c a l a p e r f i n o d a S p a a k , con la s u a p r o p o s t a d i 
a c c e l e r a r e l a t r a t t a t i v a p e r l a f i r m a d ' u n t r a t t a t o 
d i n o n a g g r e s s i o n e fra p a e s i de l P a t t o a t l a n t i c o e 
p a e s i d e l P a t t o di V a r s a v i a e p e r la c r e a z i o n e 
in E u r o p a d i « z o n e d i s a t o m i z z a t e » ? E in p i u : i l 
v o t o d e l 28 a p r i l e n o n h a fo r se d i m o s t r a t o c h e e 
in q u e s t i t e r m i n i c h e g r a n p a r t e de l popo lo i t a l i a n o 
v e d e i l r u o l o de l l ' I t a l i a n e l l a a t t u a l e c o n g i u n t u r a 
i n t e r n a z i o n a l e ? 
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SIENA: iniziativa dei gruppi del PCI, 

PSI, PSDI e DC al Consiglio provinciale 

Toronto: 
esigenzo 

di un nuovo 
corso politico 

negli Enti 
locali 

Dal nostro corrispondente 
TARANTO. 20 

n problema della vita, della 
presenza e della auton*a del 
Conwylio Provincial? p del 
Consiglio Comunale di Taran-
to. dcvc trovarc ormai una 
soluzionr si &f t'uole, Hon di-
ciamo antlarc avanti, ma ad-
dirittura impedtre che sia 
portata fino in jondo Vopera 
nefasta di disg'regazione, di 
malcostume c di assolutismo 
inbziata dalla Democrazia Cri-
stiana ncl 1956 e svilupoata in 
forme scmpre piu g'ravi e 
sfacciate nel corso di qucsto 
settennio 

Sono 01 mai sctte mesi che 
tl Consiglio Comunale non vie-
ne riunito. Pressapvoco da 
ugualt data la Giunta provin
cial e ha dato le dimissioni. ma 
sino ad oggi non si e voluto 
proccdcrc alia fonnazione di 
una nuova Ammm'btrazionc 

Mentre al Comune. malgrado 
un solennc • impegno assunto 
dagli assessori .socialist!* a pre-
sentare in Consiglio il bilancio 
preventivo per il 1963 entro il 
novembre scorso, siamo a mag
gio e ancora non si parla di 
adempiere • questo fondamen-
tale dovere. alia Provincia e 
stato • necessario Vintervento 
del commissario prefettizio per 
varare, soltanto alcuni mesi or 
sono, il bilancio preventivo 
del 1962. 

Cosa e accaduto, intanto. du
rante questa lunga vtasl? 

II deficit al Comune ha rag-
giunto I'astronomica cifra di 
18" miliardi di lire. Come bono 
stati spesi? Quali opere di ri-
lievo sono state compiute a 
giustificazione di tale parados-
sale e grave situazione? 

Almeno uno di questi mi
liardi e stato regalato alia dltta 
Aterno, impresa mppaltatrice 
del servizio di nettezza urba-
na la quale, chi sa perche, e 
stata preferita ad altre impre-
ee concorrenli che avevano 
presentato offerte piu conue-
nienti e dal punto di vista del-
la spesa e da quello della 
efficienza del servizio. 

In questo periodo di stasi si 
sono starziati, e in parte gia 
spesi, 600 milioni di lire per 
rappezzamenti delle strode, 
mentre sempre piu pressante 
si sente la esigenza di un pia
no organico per I'adeguamento 
della rete stradale alle accre-
schite e nuove esigenze delta 
citta; e stato messo in funzione 
una specie di mercato orto-
frutticolo all'ingrosso, con una 
spesa di 200 milioni, dando il 
via, da una parte, al generals 
malcontento dei grossisti per 
la mancanza di attrezzature e 
di una adeguata ubicazione, e 
dall'altra, alia piu sfrenata 
corsa alle frodi e alle specula-
zioni, per la complete assenza 
di controlli sulla pesa e sulla-

idoneita igienico-sanitaria del
la merce, ad onta dei ripetuti 
esposti dello stesso direttore 
del mercato. 

In questo periodo, ancora, 
sono stati effettuati dall'Am-
ministrazione comunale acqul-
sti di merci a prezzi notevol-
mente maggiorati rispetto a 
quelli di listino delle stesse 
ditte fornitrici: la speculazione 
edilizia e giunta al ladrocinio 
aperto e legalizzato: sono state 
decuplicate le imposte, inven-
tate nuove tasse per i commer-
cianti e gli ambulanti; si e 
lasciato che i grandi monopoli, 
privati e di Stato, si sostituis-
sero in pieno all'Ammmistra-
zione comunale, nella proget-
tazione e determinazione di 
hnportanti opere nel quadro 
del processo di -sviluppo tndu-
striale della citta. 

Dove sono le responsabiZita 
di cosl fallimentare attivita? 

Sono in primo luogo nella 
politico del gruppo dirigente 
della Democrazia Cristiana: 
una politica di ajfari, avente 
come scopi essenziali il pre*-
dominio del partita su tutte 
le forze politiche e la sparti-
zione di tutti i posti dai quali 
e possibile trarre grosti e non 
sempre leciti guadagni. 

II locale « Corriere del Gior-
no', organo della DC, si e 
occupato nei giorni scorsi dello 
stesso problema di cut trat-
Uamo in queste note, non gia 
per risolverlo, ma per antici-
pare alcune manovre della 
Democrazia Cristiana tcse a 
tecitare U trombato prof. Maz-
zarino ed il presidente dimis-
sionario della Provincia profes
sor Conte (al primo, che non 
e piu segretario provinciale 
del partita perche doveva an-
dare a fare H deputato ed « 
rimasto clamorosamente a ter
ra, si vuoie affidare la presi-
denza della Provincia; al 
secondo. che ha dovuto dimet-
tersi da tale carica. si vuol 
dare lo scranno di sindaco della 
cittd). 

Ancor oggl si vuolc affron-
tare la questione della vita 
delle amministrazioni locali in 
funzione di potere ancor piu 
iWrmilafo alia Democrazia Cri
stiana 

£* tempo di abbandonare 
certe tendenze. Specie oggi. 
dopo U 28 aprile, che ha visto 
avanzare la forza popolare an-
che nella nostra provincia, con 
H nolevole successo del PCI 
ed il rafforzamento deWintero 
schieramento di sinistra. . 

Ma perche cib avvenga e 
necessario che tutte le forze 
democratiche, a partire dai 
compagni socialisti. si battano 
in una rinnovata unita, In quel-
la stessa unita grazie alia quale, 
fino al tristo 1956, pur tra 
mille difficolta, fu possibile 
contare su una Amministra
zione comunale democratica, 

Elio Spadaro 

unitaria 
del ventennale 

della Resistenza 
Dal nostro corrispondente 

SIENA, 20. . 
Le celobrazioni del Ven

tennale della , Resistenza 
avranno, nella provincia di 
Siena, una particolare solen-
nita ed un grande significato 
non solo lievocativo ma an-
che politico attuale. 

Questo e il senso delle li-
nee del progiamma illustrate 
nella riunione svoltasi su ini
ziativa dei gruppi consiliari 
del PCI, del PSI, della DC e 
del PSDI al Consiglio Pro
vinciate, per la costituzione 
del Comitato del Ventennale 
della Resistenza Senese. 

Significativa e risultata la 
composizione stessa del Co
mitato di cui fanno parte il 
Presidente dell'Amministra. 
zione Provincial" compagno 
prof. Lazzeioni, il vice-presi-
dente socialista, compagno 
Puccetti, il Sindaco di Siena 
compagno ing. Bartalini del 
PSI, e il vicesindaco compa
gno dott. Meoni; i segretari 

politici delle 'Federazion' 
provinciali del PCI, del PSI, 
della DC, del PSDI, del PRI, 
del PLI; i rappresentanti 
delle organizzazioni sindaca-
li, dei movimenti politici gio. 
vanili democratici, delle or
ganizzazioni combattentisti-
che, partigiane e antifasciste 

Le linee del piogramma, 
che sara meglio deflnito dal 
Comitato, prevedono manife. 
stazioni celcbrative in tutti i 
Comuni, a partire da una 
grande manifestazione per 
l'anniversario dell'inizio del
la lotta armata.. , 

Sara bandito un concorso 
per una Monografia Storica 
sulla Resistenza Senese; sa-

ranno istituite borse di stu
dio intitolate ai nostri Caduti 
partfgiani. * Verra v inoltre 
creata a Siena una Sezione 
dell'Istituto Storico della Re
sistenza e verra eretto un 
monumento ai Caduti della 
lotta di liberazione. • , 

I rappresentanti delle va-
rie forze politiche, presenti 

Campania: Vietri sul mare 
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la DC 
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alia riunione, hanno sottoli-
neato l'esigenza di fare in 
modo che il Ventennale non 
si risolva soltanto in manife. 
stazioni celeb rative, ma sia 
soprattutto un insegnamento 
per le nuove generazioni. Lo 
spirito della Resistenza, nei 
suoi signifkati piu profondi. 
deve rivivere e continuare a 
guidare il cammino della de
mocrazia italiana. 

a. c. 

Caserta: 
sciopero 

per 3 giorni 
alia Provincia 

' ' CASERTA, 20 
I dipendenti deH'Ammlni-

strazione provinciale di Ca
serta, retta da una giunta di 
centro-sinistra, hanno deciso 
di effettuare uno sciopero di 
3 giorni a partire da oggi. 

Alia base delle loro riven-
dicazioni figurano i miglio-
ramenti economici secondo 
le nuove tabelle indicate dal 
sindacato e le nuove appro-
vazioni deliberate dalla cir-
colare n. 950 del 2-4-'63 con-
cernenti le norme transito-
rie per la ricostruzione di 
carriera a tutto il personale. 

# ' / -

"fP^ftt^^^iaf, ' 

Dal nostro corrispondente 
SALERNO, 20. • 

Confusione e incertezza al 
Comune di Vietri sul mare, 
grosso centro della provincia 
di Salerno, in cui i risultati 
elettorali sono stati amari per 
la DC. Vietri sul mare e il 
primo paese della costiera 
amalfitana, conta 12 mila abi-
tantl, ha un'anticnissima ori-
gine ed e famoso in tutto il 
mondo per le sue caratteri-
stiche - ceramiche Ma Vietri 
vanta anche una forte tradi-
zione democratica e popolare. 
Vi e una classe operaia co-
sciente. un partito comunista 
che dal 194* ad oggi ha avuto 
sempre un molo di primo pia
no nella vita del paese. la sua 
forza alle elezioni politiche non 
ha conosciuto una sconfitta ed 
e andata sempie piii aumen-
tando flno al punto di ridurre 
al minimo ed insigniflcante la 
distanza dalla DC. II 28 aprile. 
infatti. ha conseguitO 1938 voti 
contro i 1976 della DC. E que
sto successo fe tanto piu si-
gnificativo. in quanto il PCI. 
in percentuale ha guadagnato 
quattro punti, mentre ,1a DC ne 
ha persi eei. I ' dirigenti de-
mocristiani sono seriamente 
preoccupati. perche vedono va-
cillare la maggioranza che per 
pochissiml voti li tiene al Co
mune. t 

Comunisti e socialist! hanno 
totalizzato insieme in queste 
elezioni 2905 voti contro i 2786 
voti della DC. PSDI, PRI, PAPI, 
PLI, MSI. PDIUM uniti in uno 
«tC6*o calderone. Tocca ora ai 
compagni comunisti e 6ociali-
«tl e aRH aUri democratici di 

Perugia: 
convegno 

di patologia 
---. C PERUGIA, 20 

Perugia ospitera nel corso 
di questo mese un convegno 
scientiflco della Societk Italia
na di Patologia. 

Al convegno, flssato per 11 
24. 25 e 26 maggio nella cede 
dell'Istituto di Patologia gene-
rale. diretto dal prof. Dino 
Merlini. parteciperanno oltre 
trecento docenti italiani « rap-
present anze degli Stati Uniti 
e della Germania. 

Tema del convegno: l'irhmu-
nita. Un argomento di inte-
resse non soltanto scientiflco. 
ma generale. che sara esami-
nato ed approfondito attraver-
so sette relazioni ed oltre cento 
comunicazioni gia annunciate 
Le relazioni saranno del pro
fessor Califano dell'Istituto di 
Patologia generale di Napoli 
e gia docente nella nostra Uni-
versita, del prof. Cassano del
l'Istituto di Patologia speciale 
medica di Roma, dei proff. Mot 
tura e Stramignoni dell'Uni 
versita di Torino, del professor 
Grillini denistituto di Patolo
gia vegetale di Padova, del 
prof. Siniscalco e collaboratori 
dell'Istituto di Genetica e della 
Clinica Ostetrica di Roma, del 
prof. Grosso dell'Istituto d'i-
giene di Milano. e dei profes 
sori Barboni e Baldolli dell'U-
niversita di Perugia. 

Vietri con=ervare e raf forza re 
queoto r:eultato. Vietri sul ma 
re ha fattb pafiare amaramente 
alia DC 15 anni di politica 
nefasta che ha portato il pae
se alia miseria per la smobi-
litazione della maggior parte j 
delle sue Industrie, come la 
Mattioli. la Cost;, la Notari, la 
Vetreria. • * ' 

Ma il significato del voto del 
vietresi e stato anche quello 
di condanna della politica am-
ministrativa dc che ha get-
tato nel piu completo immo-
bilismo il grosso centro e che 
si e tradotta in una politica 
paternal istica, di promesse e 
di attesa. 

I problem! di Vietri, come 
l'acqua nelle frazioni alte. I*al-
Iargamento della piazza, il tra-
sporto nelle frazioni Padovanl 
e Iaconti. il ritardo dello svi-i 
iuppo turistico. rimangono tut-
tora insoluti per I'incapacita 
dell'attuale maggioranza d c 

Basti pensare che non si po-
te qualche mese fa discutere 
11 • bilancio per mancanza dei 
consigner! di maggioranza. 
1 Di fronte a questi spinosl 

problemi l'Amministrazione co
munale non ha saputo fare al-
tro che far venire a Vietri, 
con chiarl scopi elettoralistici. 
durante la campagna elettorale. 
Ton. Sullo, per promettere an
cora milioni e lavori. 

La DC e ora disorientata. Ad 
essa non rimane altro che ac-
cettare la sconfitta e creare 
una nuova amministrazione con 
le forze popolari che godono 
del consenso della stragrande 
maggioranza degli elettori vie
tresi. 

Tonino Maiullo 

Lecce: il PSDI 
opre lo crisi 
al Comune 

e alia Provincia 
LECCE, 20. -

« ...II PSDI non e piu dispo-
nibile per una politica di con-
vcrgenza ed intende aprire il 
dialogo per la realizzazione 
di una maggioranza di centra 
sinistra... >. cosl e scritto in 
un manifesto col quale la fe-
derazione del PSDI di Lecce 
ha aperto la crisi sia al Co
mune del capoluogo che al-
1'Amministrazione provinciale. 
Si chiude cosl una parentesi 
aperta dopo le elezioni arri-
ministrative del novembre '60; 
parentesi che e stata caratte-
rizzata, in questi due anni, 
da una convergenza tra libe
ral!. democristiani e socialde-
mocratici. 

Pontedera: 
sara costmita 
la a Casa della 

Cultvra » 
PONTEDERA. 20 

•" L'Amministrazione comunale, 
retta da comunisti e socialisti. 
ha deciso di costruire la Casa 
della Cultura. un moderno e 
rationale edificio dove saranno 
ospitate le organizzazio.ii cul-
turali e «tudentesche della citta. 

In tale sede, inoltre, potra es-
sere allestita una pinacoteca 
moderna ed una rassegna per
manent e d'arte cinema tografica. 

E' stato deciso di bandire un 
concorso. che prevede un pre-
mio di 500 mila lire fra gli 

larchitetU italiani. 

LUCANIA: mentre si costruiscono villaggi che restano 
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disabitati e si acquistano macchine che arrugginiscono 

Non si assegnano 
le terre demaniali 

Enorme sperpero di denaro pubblico da 
parte dell'Ente di Riforma - Iniziative 

, t.A dei parlamentari comunisti e delle Am
ministrazioni democratiche 

Dal nostro corrispondente 
MATERA, 20. 

L'Entc di Riforma fan-
diaria di Puglia c Lucania, 
recentemente trasfonvatn 
in Ente di sviluppo agrico-
lo, si va mostrando sem
pre piii inadempientc verso 
le popolazioni contadine in 
merito alia soluzione di tut. 
ti i problemi important! e 
fondamentali dcll'agricol-
tura, mentre per altro verso 
si e dimostrato un pessimo 
amministratore del denaro 
pubblico destinato a risollc. 

, varc le campagne dall'arre-
tratezzd secolare, a promuo-
verne la trasformazione e 
ad organizzarla su basi mo-
derne nel quadro della ri
forma agraria nel Mezzo-
giorno. II bagaqlio delle re-
sponsabilitd dell'E.R. in 
merito alia crisi delle cam
pagne lucane e pesante, 

A. parte errori, inadem-
pienze e sfasattlre di questo 
carrozzone governativo e 
responsabile in tutte le 
zone dove la riforma e stata 
attuata nel corso del decen-
nio scorso, ma un esempio 
di molto rilievo — a questo 
•proposito — e costituito dal
la sforia dei demani comu-
nali e dello Stato che nella 
provincia di Matera am 
montano a circa 30 mila ef
fort. Di una gran parte di 
questi I'Ente Riforma e sta
to nominato delegato tecni-
co da set anni per decreto 
del Aftnisrero dell'AgricoI-
fura e Foreste con Vincarico 
di preparare i piani di tra
sformazione, quotizzazioue, 
irrigazione e assegnazione. 

Macchine e arnesi abbandonati sui campi dell'Ente di Riforma 

Sardegna: raduno di massa dopo 

il clamoroso successo del 28 aprile 

Ittiri stanzid 500 lire 
per i bolscevichi russi 

Nostro servizio 
' ITTIRI. 20. • 

A Ittiri si e tenuto un grande raduno di 
massa organizzato dalla federazione J S M -
sari Der l'esame del voto del 28 Aprile e per 
o m i S i i p r i m o contribute al lancio degli 

obiettivi immediati cbe sono dinanzi ai co
munisti dopo il grande successo elettorale 
Al raduno hanno partecipato i deputati nco 
eletti del PCI e i dirigenti provinciali e re-
gionali comunieti. . 

Il risultato di Ittiri del 28 aprile ha sepol-
to per sempre le ingenue previsiom dei capi 
democristiani. baldanzosamente avanzate al-
rindomani del grave arretramento subito dai 
partito nel I960. Oggi tutti sono concordi nel-
Uaffermare che l'Amministrazione comunale 
ritomera alle sinifitre. le quali, escluso il 
periodo fascista. lo hanno governato em dal 
1917 Pe rcapire dove affondano le radici 
comimiste e socialiste a Ittiri baeta ricorda-
re che nel lontano 1917 l'Amministrazione so-
cialista stanzio 500 lire a favore dei bokce-
vici russi impegnati nella rivoluzione. 

La sconfitta del 1960. causata fondamental-
mente da una difficile situazione interna del
la Sezione, ha creato illusioni fra i demo
cristiani. i quali. hanno sottovalutato le ca
pacity di recupero dei comunisti. Dopo un 
lungo e travagliMo dibattito i comunisti han
no infatti ritrovato l'unita politica e hanno 
affrontato la campagna elettorale in piena 
efficienza. Non vi e dubbio che anche a It
tiri, come del resto della Sardegna e d'lta-
lia. vi e etato uno spostamento elettorale 
sulla base di scelte di fondo. Questa cos tat a-
zione. non esclude la neeessita di un'anahsi 
particolare sulla strepitosa avanzata comuni
sta, che eupera di gran lunga le percentuali 
nazionali e regionali. Alia base di tutto sta 
la grande fiducia che i compagni di Ittiri 
avevano nella ripresa. La convinzione e la 
speranza di recuperare non e stata mai ab-
bandonata. Determinante e stato poi l'anti-
cipato rientro dalla Germania di un gruppo 
di compagni dirigenti. Questi si sono messi 
alia testa della Sezione. delle lotte, e hanno 
dato un tono vivace alia campagna eletto
rale. 

La base del successo 
Ma alia base del successo evidentemente 

non sta 60I0 un problema di condotta della 
campagna elettorale: vi e anche il fatto che 
i contadini. i pastori. gli edili, gli artigiam, 
hanno riconosciuto nella sezione comunista 
una guida sicura delle loro lotte. Ad esem
pio quando i pastori e i contadini produt-
tori di carciofi hanno visto distrutto quasi 
totalmente il raccolto e il bestiame, a causa 
del maltempo, la sezione comunista ha stu-
diato e fatto propri i loro problemi, orga-
nizzando lotte imponenti. 

Non meno importante, a Ittiri, sono risul
tati i problemi connessi al piano di Rina-
scita. II -Piano truffa- approvato dalla DC. 
a Ittiri e stato bocciato coscientemente col 
voto dopo che nei mesi precedenti erano 
state organizzate lotte imponenti per modifi-
carlo. 

L'esame delle cifre rivela con chiarezza le 
proporzioni e la qualita dello spostamento. 
innanzitutto va tenuto presente che. dal I960 
al 1961 la popolazione e diminuita di sei-
cento unita c che dai 1961 l'esodo continua 
velocemenie. Basta ricordare che Ittiri ha 
pcrduto, dal censimento del '61, oltre mille 

abitantL Una parte ui questi cittadini. in 
maggioranza comunisti, sono emigrati nel 
nord e all'estero e la maggioranza si sono 
trasferiti con le famiglie nella nurra di Al-
ghero e a Sassari. Ai fini della giusta com-
prensione del voto del 28 aprile, e utile 
partire da lontano. Va ricordato, ad esem
pio. che nelle elezioni regionali del '49 la 
DC riscosse 2.036 voti, il PCI 1930. Nel 
1953 la DC ricevette 1 960 voti e U PCI 2 230 
(44,50 per cento). 

Nelle regionali del '57 la DC riscosse 2.098 
voti, a PCI 1962. Anche nelle politiche del 
1958 la DC risultava in testa con 2 136 voti 
contro 2.105 (40.44 per cento) voti comuni
sti. Nelle provinciali del 1960 per i motivi 
che abbiamo esposto. il PCI perde alcune 
eentinaia di voti. riscuotendone solo 1.774 
(35 per cento) e la DC resta sui 2.158. Dal-
l'urna uscivano poi eentinaia di schede bian-
che. segno di protesta e di critica al parti
to di una parte dell'elettorato comunista. de-
moralizzato dalle vicende della sezione. 

I compiti immediati 
La situazione per il PCI pegjiora ancora 

nelle regionali del 1961 e la DC se ne av-
vantaggia. Infatti la DC conquista 2.552 voti 
(49.71vPer cento) e U PCI solo L n l <34. 5 
per cento). Questo grave risultato portO la 
sezione e la Federazione a una sena auto-
critica e a un-nesame complessivo della at
tivita passata. In questo modo. correggendo 
gli errori. si recuperO il terreno perduto: e 
venne ritessuta l'unita della sezione. condi-
zione indispensabile per la ripresa e per la 
avanzata. . . ,. . ' .^ 

In queste condizioni si e arnvatial voto i 
del 28 aprile. Esso ha dato alia DC 1.758 
voti e al PCI 2 315 pari al 45.79 per_ cento. 
con una perdita democristiana di 358 voti 
nei confronti del '58 e di 763 nei confronti 
delle regionali del *61. L'avanzata del PCI 
si e avuta senza scalfire un solo voto al 
PSI, il quale mantiene le sue posizionL I 
due' partiti operai, infatti, raggiungono in-
s.eme il 52 per cento dei voti. II risultato di 
Ittiri non e isolato. La Federazione di Sassan 
ha aumentato in percentuale del 3.45 per 
cento, contro un aumento regionale del 2.50 
per cento. Fra le 27 Federazioni nieridio-
nali, Sassari viene cosl al quarto posto dopo 
Trapani, Cosenza, Brindisi. 

L'aumento in percentuale e in voti nella 
Federazione di Sassari e dovuto certamente 
all'aumento generale e omogeneo di tutti i 
Comuni, ma soprattutto ad alcuni risultati 
elamorosi ottenuti in un gruppo di Comuni 
dove la campagna elettorale e stata condot
ta con maggiore slancio. A Sorso si e in
fatti passati dai 1.154 voti del '58 a! 1.588 del 
1963; a Sennori da 717 a 1.124; a Nulvi da 
354 a 662; a Chiaramonti da 241 a 440; a 
Ossi da 345 a 514; a Osilo da 283 a 408. 

In cuesti comuni si e avuto un aumento 
di 2 000 voti, oltre ai 2.150 in piu registrati 
a Sassari e Alghero. 

Il raduno provinciale organizzato a Ittiri 
ha approrondito I'analisi del voto ed indi-
cato ! compiti immediati di lavoro Tra que
sti, in primo luogo. una immediata azione di 
proselitismo per il PCI e la FGCI (per su-
perare, entro maggio. il 100 per cento degli 
iscritti) e il lancio del mese della stampa 
comunista con obbiettivi di diffusione. sotto-
scrizione e feste superiori ngli altri anni. 

S«lv«tor« Lorelli 

Alle ortiche 
piani e impegm 

Htsale infatti al 1957, ad 
esempio, il decreto ministe-
riale con cui all'Ente Rifor
ma venivano affidati 2390 
ettari di terra del demanio 
comunale di Campagnuolo e 
Avinella di Montescaglioso 
sul quale avrebbero dovuto 
trovare sistemazione circa 
400 famiglie qualora VEnte 
avesse provveduto ad adem
piere al suo dovere in tem
pi meno lunghi. C'e invece 
che appena dopo Vemissio-
ne del decreto ministeriale 
i dirigenti dell'Ente Rifor
ma gettarono alle ortiche 
piani e impegni, e a set anni 
ai distanza ancora nulla e 
stato fatto da parte loro 
nonostante le' pressioni e-
sercitater in questo lungo 
corso di anni, da parte della 
Amministrazione comunale, 
dei sindacati e dei partiti 
politici democratici, dell'As-
sociazione Contadini, della 
popolazione piii volte riuni-

' tasi in convegni per chic-
' dere e rivendicare Vimme-
diata attuazione del piano 
di riforma di assegnazione 
di quelle terre demaniali. 

Identica cosa e accaduta 
con i demani Lucignano e 
Picciano del Comune di Ma-

t rera — piu di 500 ettari — 
1 che aspcttano da set anni 

di essere quotizzati, trasfor-
mati e assegnati. L'Ente Ri
forma, che ancora n o n . n 

' decide a fare questo, ha in
vece proceduto a fare co
struire sulle terre del de
manio due borghi rurali, 
completi di case, chiese, 
scuole, uffici, negozi e stra 
de, rimasti abbandonati e 
disabitati da tre anni, men
tre le terre da assegnare 
sono rtmaste incolte. 

Situazioni identiche c 
storie di uguale natura, nel
le quali sono investite an
che le responsabilita di nu-
merosi altri enti governa-
tivi come I'Ispettorato della 
Forestale, il Commissariato 
degli Usi Civici, la Cassa 
per il Mezzogiorno, VEnte 
Irrigazione, i Consorzi di 
Bonifica, non escluso lo 
stesso Ministero dell'Agri-
coltura, eststono in tutti gli 
altri comuni della vrovin-
cia di Matera. 

Si prenda Irsina ad esem
pio, dove le energiche lotte 
contadine imposero 10 anni 
fa la immediata attuazione 
del piano di riforma del de
manio comunale. Qui VEnte 
Riforma, che ha — con per-
vicace deliberazione — fat
to tutto a meta e per giunta 
fatto male, ha tentato inol
tre di rivedere la « quesfto-
ne » al lume dei sistemi di
scriminatory non ha invece 
proceduto in nessun modo a 
portare a termine i piani 
per la trasformazione e la 
irrigazione delle quote gia 
assegnate, mentre t conta
dini si dtbarfono in niimc-
rose e spesSQ insormonta-
bili difficolta per * menar* 
avanti» la terra loro asse-
gnata; questa, infatti. e ri-
masta nuda, assetata, arrc-
trata, 

II risultato di questa In-

dolenza dell'Ente Riforma, 
e in primo luogo del disin-
teressc del Ministero della 
Agricoltura e Foreste c che 
migliaia di ettari di term 
sono incoltivabili, non boni-
ficati, abbandonati, mentre 
migliaia di contadini, spirit! 
dalla mancanza di lavoro c 
di redditi se ne sono andati, 
abbandonando la Basilicata 
in cerca di pane in altre 
terre. 

Tutto cid pud accaaere 
mentre in effetti c'e la pos-
stbtlttd in terra di Basili
cata di alleggerire il cari-
co della miseria delle faint. 
glic bracciantili c contadine 
attraverso la messa a frutto 
di questi 30.000 ettari di 
terra incolta della quale gli 
stessi enti locali, le masse 
lavoratrici, i sindacati con-

' tinuano a sollccitare la tra
sformazione e Vasse'gna-
zione. > 

Ma, come si e detto alio 
inizio, ci sono altri aspettl 
sconcertanti nella condotta 
e nei sistemi dell'Ente Ri
forma che testimoniano una 
volta di piii che in questa 
barcaccia burocratica si 
spende male it denaro pub
blico senza peraltro fare gli 
interessi delle campagne e 
dei contadini. , -

Si pensi a quanto festa 
oggi di alcune eentinaia di 
milioni spesi dall'Entc per 
macchine agricole che pot, 
senza essere nemmeno uti-
lizzate, sono state accanto-
nate e buttate ai ferri «eo-
cht. Un esempio per tutti. 
A pochi chilometri da Ma-

_ tera — nei pressi della mas-
' seria Cipolla — c'e ancora 

oggi un deposito dove sono 
accantonate dal 1953 ben 19 
seminatrici, 10 aratri da 
motore, 2 battizoccoli, altre 
macchine ormai irriconoscU 
bili e 300 quintali.di con-
cimi ehitnici: tutta'roba or
mai. corrosa dalla ruggine, 

' buona solo per ferro vec-
chio. E per ferro vecchio 
infatti sono state vendute 
per asta pubblica dal Tri-
bunale di Matera proprio 

. I'anno scorso altre decine di 
macchine ormai inutilizza-

' bili: era roba che apparte-
neva alio stock delle mac
chine dell'E.R., macchine 
gia vecchie che — sta detfo 
per tnctso — erano state ac. 
quistate in parte da pro-
prietari terrieri per essere 
date ai contadini e poi ab-
bandonate nelle campagne 
chissa per quale capriccio 
dei dirigenti dell'Ente. Tan-
to patrimonio e potuto es
sere distrutto mentre nelle 
campagne lucane ci sono 
contadini che arano la terra 
ancora con Varatro a chiodo, 

Sono questi alcuni esem-
pt di cattiva amministrazio
ne, di disinteresse, di errori 
che concorrono a dimostra-

' re come sia necessario rivc-
' dere tutfa la organizzazione 
delle campagne, soprattutto 
nel comprensorio dell'Ente 
Riforma che con i recentl 
provvedimenti di leggm e 

• stato trasformato in Ente di 
Sviluppo Agricolo • senza 
che siano stati riujsfi i cri-
teri, la condotta, la politica, 
gli indirizzi sbagliati del
l'Ente di Riforma fondiaria 
di Puglia e Lucania. 

Burocratismo 
del Governo 

i 

Appunto a questi proble
mi, ncl quadro piii ampio 
della lotta per la riforma 
agraria generate, le forze 
democratiche lucane, in 
prima linea il PCI, QU Enti 
locali, i sindacati contadini 
devono rivolgere lo sguar-
do, impegnandosi — soffo 
la spinfa dell'accresciuta 
forza comunista all'indoma. 
ni del 28 aprile — a scuo-
tere dal dorso delle campa
gne lucane il burocratismo 
degli l enti gocernativi, a 
mettere in moto anche que
sti patrimoni demaniali che 
possano concorrere ad al-

. leggerire il carico di mise
ria di migliaia di famiglie 

Una serie di iniziative 
— a quesfo proposito — 
sard presa dai parlamentari 
lucani del PCI, dalle Am
ministrazioni democratiche, 
dal Partito comunista per 
chiedcre al Ministero della 
Agricoltura. al Governo e 
all'Ente Riforma Vaccelera-
mento delle operazioni per 
il passaggio di proprieta 
delle terre demaniali e di 
quelle gia con relativo con-
tratto enfiteutico e con fi-
nanziamento dello Stato 
per opere di trasformazione 
e di miglioramento fondia-
rio. Il gruppo parlamentarc 
comunista — in particola
re — cbirdera Fa rcotxton* 
c rappiorrjamento della leg. 
ge del 1928 per gli usi civici. 

D. Notarangtlo 


