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FORTE IMPR0NTA DI 
BB 

II loro calcolo 
I N U N ACCESSO di furore, il Popolo proclamo tre 
giorni fa l'impossibilita di contare sul PSI per la 
soluzione dei problemi politici italiani. Tuttavia ieri, 
riesumando il consueto linguaggio leccato e insi-
nuante, il Popolo si e augurato che l'appoggio a l ' 
governo Leone sia dato « da forze impegnate nel 
dialogo democratico », tra le quali si presume com-
preso il PSI. E lo stesso sorprendente augurio cir-
cola, qua e la, proprio sulla stampa che fino a ieri 
ha sparato a zero sui socialists • ^ •; - . -

Bisogna riconoscere , che ai dirigenti democri-
stiani mancano molte cose, ma non la disinvoltura. 
Essi hanno varato, come cosa privata, un governo 
tutto loro, che assicura tutti i posti-chiave ai «doro-. 
t e i» , ai conservatori e perfino agli scelbiani. E' evi-
dente che questo governo ha ben poche probability: 
di sopravvivere, giacche una maggioranza di estrema 
destra sarebbe scandalosa (e richiederebbe tra l'altro 
una anacronistica convergenza MSI-PLI) e una mag
gioranza centrista qual e invocata dalla stampa libe- < 
rale e contro gli impegni e gli elementari interessi. 
del PSDI e del PRI. Ed eccoli allora, i dirigenti d.c, 
tornare al «centro-sinistra» per averne un aiuto 
«tecnico>>, in favore di un simile governo «d'affari»! 

• j . Ma questo non e che un governo di destra annac-
quato con qualche « sinistro », come tutti i « governi 
d'affari» che la D.C. ha escogitato per sfuggire alle 
sue crisi e al le regole della democrazia. Come la sua; 
composiziorie'r'e' le pur vaghe comunicazioni esplora-
t ive del presidente designate indicano, esso non s i . 
propone che di garantire la « continuita » della poli- '• 
tica estera e interna (o forse Rumor va agli interni , 
come « tecn ico»?) dei piu tipici governi d.c, la-
sciando in pari tempo la direzione della vita econo-
mica e sociale nel le mani dei grandi potentati pri-
V a t i . , : . "•'.'.'•'•"•"•. •' " ", ;.;;-'.'-;̂ - V.'-i ..-.-.•-,^^:;rr,' ;
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E questa sarebbe, dopo la . brutale liquidazione 
: del governo Fanfani e la- provocatoria operazione 
Moro, la premessa attorno a cui ricucire una mag
gioranza « t e c n i c a » di centro-sinistra e ritessere il 
« dialogo democratico > > ? . .' 

P QO' DARSI che i dirigenti della D.C. nutrano dav-
vero questo proposito; ma il loro calcolo essenziale 
e un altro e va denunciato fin d'ora all'opinione pub-
blica. II loro calcolo essenziale e stato quello di li-
quidare anche lo spettro del governo Fanf ani, per 

!dar vita a un governo pienamente « f ida to» che si 
insediera intanto a Palazzo Chigi anche se verra 
sconfessato — com'e necessario e prevedibile — dal 
Parlamento. . • . ; ! - - V-1. ; 

Su queste basi, i dirigenti della D.C. si propon-
gono di contihuare a ricattare le altre forze politiche 
per indurle presto o tardi a capitolare e ad appog-
giare, sotto una forma o un'altra, la piattaforma po-
litica e programmatica arretrata e aggressiva che 
la D.C. si e data dopo il 28 aprile. II governo Leone, 
quale che sia la sua sorte, non e che una tappa di 
questa manovra che dura ormai da due mesi. 

:. Questa manovra ha subito una prima e assai so-
nora sconf itta nella sua versione piu . ambiziosa, 
quella del progettato governo Moro. Questa ma
novra dovra subire una seconda ' sconf itta nella 
sua attuale versione meschina, quella del gover
no d'affari. Ma questa manovra continuera a ; v i -
ziare tutta l'atmosfera e ad aggravare la crisi in atto 
fino a quando le forze della sinistra, non v i contrap-
porranno una propria decisa iniziativa, per quelle so-
luzioni « piu avanzate e meglio garantite » che sono 
dettate dallo spostamento a sinistra del 28 aprile. 

\ h PAESE non ha bisogno ne di un «governo d'af
fari » c h e restaur* il monopolio d.c. ne di alcun altro 
governo che si ispiri alia piattaforma sconfitta dello 
on. Moro. C'e un grande schieramento di masse po-
polari che gia reagisce, e reagira nei prossimi giorni 
con crescente energia, al perdurare di una situazione 
che rischia di degenerare sempre di piu una situazio
ne che vede uomini e gruppi politici caparbiamente 
impegnati nel tentativo esclusivo di privare milioni 
di elettori dei frutti della loro democratica vittoria. 

I gruppi intermedi e la stessa sinistra cattolica 
commetterebbero un ennesimo grossolano errore se 
pensassero che dar respiro al gruppo dirigente d.c. 
sia necessario per salvare il salvabile del centro-
sinistra. E' vero esattamente il contrario, come di*. 
mostrano ormai 15 anni di esperienze. Ed e tan to 
piu vero cggi, quando al gruppo dirigente democri-
stiano non rimane che l'arma a doppio taglio — o 
addirittura spuntata — della minaccia del colpo di 
forza elettorale. .1 , . 

Dalle macerie dell'operazione Moro e da quelle 
del governo Leone-Piccioni-Rumor, come dal con-
fronto parlamentare che si annuncia, puo e deve 
BMcere una soluzione democratica della crisi. 

Luigi Pintor 

sulgoverno Leone 

La terza iumata: bianca - Van-
nuncio a mezzogiorno davanti a 
una grande folia • Primo gesto 
del nuovo Pontet ice: la confer ma 
di Cicognani alia segreteria di 
Stato - Oggi il radiomessaggio 

La lista dei ministri 
Ecco la lista del nuovo go

verno: . , -

Presidente : del Consiglio: 
on. Giovanni Leone. 

Vice-presidente del Consi
glio e ministro degli Esteri: 
.sen. Attilio Piccioni. -

Ministri sehza portafoglio: 
on. Codacci Pisanelli (rappor-
ti con il Parlamento), Roberto 
Lucifredi;: (riforma: i burocrati-
ca) e ••;.Giulio Pastore (Cassa 
per iI Mezzogiorno). •-, " 

Interni: on. Mariario^f Rt>* 
mor. • r;';[--/^:'-'':'^-:^)v-}^ 

Grazia e Giustizia: sen. Gia-
cinto Bosco. • • . ; • ] : ; v ;v 

Bilancio: sen. Giuseppe Me-
dici. 

Finanze: on. Mario Marti-

Pubblica , Istruzione: on. 
Luigi GuiJ . '•'•'.:.":;.,; 

Lavori Pubblici: on. Fioren-
tino Sullo. 

Agricoltura e Foreste: on. 
Bernardo Mattarella. i :V::?i 

Trasporti: sen. 
bellini: 

Guido Cor

nell!. . 
. Tesoro: 
lombo. 

Difesa: 
dreotti 

on. Emilio Co

on. Giulio . An-

Poste e Telecomunicazioni: 
on. Carlo Russo. ;. , ., 

. Industria e Commercio: on. 
Giuseppe Togni.- ; 

i U v o r o e Previdenza Socia
le: Umberto Delle Fave. '' •:• "' 

' Commercio ^ con '. I' Estero: 
sen. Giuseppe Trabucchi., 

' Marina •. • Mercantile: _: on. 
Francesco M. Domined6.;. 

, Partecipazioni Statali: sen, 
Giorgio:Bo. .' . . v 

• ., Sanita:'_ on. Raffaele Jervo-
; lino.',;;.; ; ',,"'•.'.;,:'...•'*•"."> '•;.;'*.' 

.:. Turismo e Spettacolo: on. 
Alberto Folchi. .:":. ' , 

Contro la manovra del governo « d'affari» 

raia alia 
} . 

orientato a sinistra 
Un o.d.g. votato da lavoratori 
comunisti, socialisti e cattolici 

v "/ FIRENZE; 21. • 
Si i svolta alia Societa di 

Mutuo Soccorso di Rifredi una 
assemblea dei lavoratori dolle 
officine Galileo . indctta dagli 
operai comunisti. AH'assemblea. 
nel corso della quale ha par-
lato il compagno on. Guido 
Mazzoni. hanno partecipato nu. 
mcrosi operai socialisti. indi-
pendenti e cattolici. 

Al termine della riunione. e 
stato approvato il seguente or-
dine del giorno: -1 lavoratori 
delle Officine Galileo, preso 
atto degli sviluppi della situa
zione politica italiana dopo la 
consultazione elettorale del 28 
e 29 • aprile, rilevano come ' il 
lungo periodo di carenza di di
rezione politica al vertice del 
paese serva in realta a consen-
tire il riassestamento del fron-
te cons'ervatore padronale. do
po l'esperienza elettorale. volta 
ad ottenere un nuovo sposta
mento a sinistra, ed esprimono 
la propria indignata contrarie
ty per l'evidentc tentativo di 
eludere la svolta che da anni 
aspctta il paese e il mondo del 
tavoro. 

- II tentativo dell'on. Moro di 
rilanciare una politica sostan-
zialmente centrista. avente il 
proprio cardine nelle linee di 
politica economica e Ananzia-
ria dettate. tramite il dottor 
Carli. dalla clnsse padronale c 
volta a far ricadere sui lavora
tori U co.ito della espansione 

capitalistica: la dichiarata vo-
lonta di adottare una prassi di 
contenimento. dei salari e di 
manovra della - mpneta rivolta 
a far aumentare. con i prezzi. ii 
profitto padronale: il ricorso 
alia copertura" di'questa azione 
politica con la formazione di 
un governo di " affari" o di 
carattere "amministrativo", che 
si vuol conseguire con l'incari-
co all'on. Leone, contrastano 
tutti con la volonta espressa da! 
corpo elettorale. e dai lavora
tori in particolare. di dare al 
paese una politica di sviluppo 
economico democratico. di ri-
forme strutturali, di lotta anti-
monopolistica. di liberta e di 
pace. A :, • ..-. 
' " Questa - volonta intendiamo 
ciaffermare in questo difficile 
e grave momento della vita po
litica italiana e chiediamo pcr-
tanto la costituzione di un go
verno che faccia proprie que
ste esigenze. ponendo fine alle 
assurde discriminazioni verso le 
forze politiche di sinistra. • <. -
i «Qualsiasi soluzione volta a 
contrastare questa volonta, ol-
trc a mettere in crisi le istitu-
zioni democratiche italiane, de-
terminerebbe gravi lacerazioni 
nel Paese. Facciamo appello a 
tutti i lavoratori perche una 
azione congiunta porti a stron-
care ogni tentativo di' involu-
zione reazipnaria della.siruazio 
ne politica italiana ». 

14 luglio 
raduno della 

comunista 
a Ravenna 

Il • Raduno ' nazionale della 
gioventu comunista si - terra a 
Ravenna il 14 luglio e costitui-
ra una tappa importante' per 
la vita della FGCL • 

Da • tutta Italia conveTTanno 
a Ravenna migliaia di giovani 
per mantfestare concretamente 
Tattaccamento agli ideal! della 
pace, della democrazia, del so-
cialismo- Nel momento in cui 
appare necessaria una va?ta 
unita delle masse popplari >̂er 
imporre il rispetto del voto del 
28 aprile. la segreteria della 
FGCI fa appello a tutti i gio
vani comunisti affinche il Ra
duno nazionale. di Ravenna co-
stituisca un valido motivo di 
larga mobilitazione politica ed 
organizzativa volta al raggiun 
giniento del. 200.000. iscritti e 
del 50.000 re'clutati. 

Nessun tecnico nel mi-
nistero «tecnico » - Gli 
scelbiani nel governo 
Piccioni agli Esteri, Ru
mor agli Interni, An-
dreotti alia Difesa, Co
lombo al Tesoro, Gui 
all'lstruzlone - Torna 
!; anche Togni! ^ 

Dopo una. giornata agitata, 
trascorsa in lunghissime e ac-
canite discussioni per la for
mazione della lista dei mini
stri, ieri sera alle 22,40, al Qui-
rinale, il Prefetto. Strano. ha 
comunicato ai giornalisti 11 con-
vocati che il governo Leone 
er» •iilto, * Ci che Scgni'vavjnra-
flrmato i tre-decreti .di-accet-
tazione delle dimisstoni di Fan-
fani, di nomina di Leone e dei 
ministri. • - • ; a.-.> : -

AH'uscita dal colloquio con 
Segni, durato un'ora e venti, 
Leone non ha fatto dichiara-
zioni. Si e soltanto appreso che 
oggi alle ore 18. al Quirinale, 
avra luogo la cerimonia del 
giuramento. - . •-*•"• 

Una prima occhiata alia lista 
da esatta la sensazione che il 
governo Leone e tutt'altro che 
un :governo -tecnico. I suoi 
membri sono tutti dei politici 
qualificati, in grande prevalen-
za dorotei, conservatori, no-
tabili e « centristi » di Scelba. 
Lo sforzo massimo, nella gior
nata di ieri, & stato compiuto 
per dare al governo un volto 
che rappresentasse tutte le 
correnti democristiane. ' Per 
questo, dopo lunghe trattati-
ve, anche alcuni fanfaniani e 
rappresentanti della '. « sini
stra » d.c.. (Sullo, Bo, Pasto
re, Bosco, - Delle Fave) sono 
entrati a»far parte del nuo
vo ministero. 

Malgrado questa partecipa-
zione, tuttavia, l'impronta del 
nuovo governo e nettamente 
di centro-destra dorotea. Sui 
tre ministri senza portafoglio, 
due (Lucifredi e Codacci-Pisa 
nelli) sono di destra. I posti 
chiave sono tutti nelle mani 
dei dorotei e di uomini della 
destra con Rumor agli Inter
ni, Colombo al Tesoro, Russo 
alia Poste e Telecomunicazio
ni, Togni all'Industria, Marti 
nelli alle Finanze, Mattarella 
aU'AgricoItura, Medici al Bi 
lancio, Gui alia Pubblica istru 
zione. I fanfaniani e i rap
presentanti della «sinistra 
sono dislocati '. nel seguente 
modo: Sullo . (che mantie-
ne i Lavori Pubblici), Bo (che 
mantiene le Partecipazioni sta
tali), ; Bosco r (che mantiene 
la . Giustizia), Delle " Fave 
(che . passa da sottosegrc-
tario ; a ministro del Lavo-
ro) e ' Folchi' (che resta al 
Turismo : e Spettacolo). • Tra 
gli altri rimasti ai loro posti 
risultano Andreotti (che resta 
alia Difesa); Jervolino (che 
rrsta alia Sanita). Tra i mi 
nistri spostati da un dica-
stero alFaltro risultano Tra 
bucchi, che dalle Finanze 
passa al Commercio estero, 
e Mattarella che passa alia 
Agricoltura lasciando i Tra 
sporti a Corbellini. In sostan 
za i mutamenti piu sensibili si 
sono avuti nel ministero degli 
interni, lasciato da Taviani che 
non figura piu tra i ministri, e 
nei discasteri finanziari, che 
cambiano tutti di titolare ca-
dendo nelle mani delta - de
stra (Colombo, Martinelli e 
Medici). La inclusione.« nuo-
va > piu clamorosa e il grande 
ritomo di Togni, che dal tern 
poraneo esilio rientra a far 
parte del governo nientemeno 
che nel ministero dell'In 
dustria. I nuovi ministri, oltre 
a Togni. sono Delle Fave, Do-
minedd ' (ex sottosegretari), 
Martinelli e Lucifredi. 
. La lista dei ministri del 

'/•/* :',.,'.'.." '_ m . ' f . 

(Segue in ultimm pmgmm) 

Papa Montini.s'aifaccia alia loggia, centrale della basi-
Uca di'S. Pletro dopo la sua elezione. Gli e accanto il 
cardinale decano Tisserant. 

La vita di G.B. Montini 

nel travaglio della Chiesa 

Con tl cardinale Giovan
ni Battista Montini sale: al-

,1a successions di Giovanni 
XXtll la personalita • pi» 
forte, piu nota internazio-
nalmenie, piu Tnarcatamen-
te politica che annoveri la 
gerarchia delta Chiesa cat-
toiica. Un uomo che . per 
IS anni ha avuto^ parte di 
prbnissimo putrid iteUa con-
dotta del Vaticano, braccio 
dextro '(oppure sinistro, se 
si xmole) di Pio XU;: un uo
mo che ha fatto parlare di 
sit giorhali di tutto il mon
do quando venne aUontana-
to dalla Segreteria di Stato 
in modo piuttosto clamoroso 

. nel 1954 e dt cui si disse 
nel 1958 che era stato il 
grande elettore, pur aricora 
fuori del Conclave, di papa 
Roncalli. --•'•'•-•---.• 

•• Uautorita di cui ha godn-
to Montini per decenni pare 
riflettersi nel suo stesso sti
le solenne e distaccato, nel 
parco gestire, in quel tono 
di •• fredda cortesia • che e 
riuscito persino a mettere 
in imbarazzo un De Gaulle, 
al tempo della rrisita in Ita
lia del generate e che rende 
Paolo VI esteriormente as-
rfd* piu rassomigliante alia 
immagine severa e ieratica 
di Pio XII che non a quella 
affeituosa e cordiale di Gio-

• ixmnt XXUt di cui pure il 
neo-eletto ha tessuto un elo-
gio impegnativo pochi gior
ni prima di giungere in con
clave. .!--•' • - . * 

Si sa che proprio Angeto 
' Roncalli fece di Montini il 

primo cardinale nominato 
' dal suo pontifieato, ma non 
meno assodata e la defini-

. zione maliziosa che di lui 
jdette lo stesso papa scorn-' 
parso e che probabilment* 

il suo successore tardera a 
Jugare. Pare dunque che 
Giovanni XXlll dicesse a 
uno dei piu stretti collabo-
ratori dell'arcitiescovO di Mi-
lano, al momento di conge-
darlo alia fine di .una visita 
in Vaticano: «Mi saluti il 
nostro eminentissimo Amle-
to». E forse- Vincertezza, 
piu ancora delVambiguita di 
molti atteggiamenti, e stato 
fino ad ora il connotato piu 
rilevante della personalita 
di Giovanni Battista Monti
ni. In primo luogo sul ter-
reno politico. -. 
- Si pud davver'o dire che 

ta politica egli rdvesse nel 
sangue. Figlio di un depu-
tato cattolico (eletto nelle 
liste « popolari » nel 1921 e 

' nel 1924) che nel Bresciano 
era molto noto come giorna-
lista, come dirigente della 

• Azione cattolica e pot come 
parlamentare: Giorgio Mon
tini. Un altro deputato ci 
sara pot in famiglia, il fra-
tello maggiore Lvdovico, 
che k stato in questo dopo-
guerra una delle figure piu 
note, e piu discusse, dei no-
tabili democristiani torn-
bardi. '.-•••--•• . •• - t -
- Giovanni Battista nacque a 
Concesio (Brescia) il 23 set-
tembre del 1897. Era un 
ragazzo gracile che — comf 
dice una biografia ufficiale 
della Curia milanese — « fu 
un irregolare '• in* fatto di 
studi >, non avendo fatto 
la vita collegiate del semi-. 
narista che yer qualche me-
se, avendo dovuto anche in-
terrompere tl ginnasio in-
trapreso in un collegio di 
padri gesuiti. Acquisita, co-

PaoVo Spriano 
(Segue in ultima pagina) 

> Giovanni • Battista Mon
tini e il nuovo papa della 
Chiesa cattolica ed ha as-
sunto il nome pontificate di 
Paolo VI. • Alle 11,23 In 
punto di ieri mattina una 
fumata bianca levatasi dal 
comignolo della cappella 
Sistina annunciava I'avve-
nuta elezione e poco dopo. 
le 12 il cardinale Ottavfa-
ni dalla loggia centrale 
della basilica pronunciava 
la frase rituale, c habemus 
papain*, e il nome dello 
eletto. • , • ; • •. -• ;. . 

Dall'apertura del concla
ve erano trascorse 43 ore: 
uno dei conclavi piii brevi 
degli ultimi tempi, che ha 
richiesto per l'elezione del 
papa sei scrutini. ., 

E? 'stato infatti al se-
sto scrutinio che si e rag-
giunta e superata la mag- . 
gioranza di due terzi dei 
voti richiesta per la pro-
clamazione del nuovo papa. 

L'elezione di Montini ha 
smentito il proverbio po-

; polare che chi entra papa 
in conclave ne esce cardi
nale. L'arcivescovo di Mi-
lano *•• era infatti ritenuto 
largamente il piu proba-
bile per l'elezione e sul suo 
nome convergevano fln 
dall'inizio le simpatie dei 
cardinali . stranieri del 
gruppo cosiddetto franco-
tedesco. ; :, 

AUe 12,18 di ieri mattina 
Paolo VI ha. impartito la 
sua prima benedizione ur-
bi et qrbl, dinanzi a una 
grande folia che gremiva 

'piazza San Pietro-
Per oggi (ore 10) e an-

nunciato, ed <• atteso con 
grande interesse, un radio
messaggio in lingua lati-
na del nuovo papa. 

Il primo atto significati
ve) del pontifieato di Monti
ni e stato frattanto la con-
ferma alia carica di segre-
tario di Stato del cardinale 
Cicognani. L'ottantenne 
porporalo e noto per esse-
re stato un fedele collabo-
ratore di papa Roncalli in 
tutto Torientamento di 
« politica estera > impresso .'. 
alia Chiesa da Giovanni 
XXIII e, qltre a cio, rico-
pre la carica importantissi- -
ma - di • presidente ' della 
commissione di coordina-
mento dei lavori del Con-
cilio ecumenico. Anche 
monsignorAngelo Dell'Ac-
qua e stato confermato a 
sostituto della segreteria 
di stato. " r. • .••' • 

I primi comment! alia 
elezione di Paolo VI sotto-
lineano che, con la confer-
ma di Cicognani a segreta-
rio di Stato, Paolo VI vuo-
le ribadire una continuita 
col pontifieato precedente. 
Pare ormai certa la conti- . 
nuazione del Concilio ecu
menico anche se non e da 
cscludersi che la data di 
inizio della : seconda fase 
dei suoi lavori (fissata per 
1'8 settembre) possa essere 
rinviata di nualche setti-
mana - o ' addirittura di 
qualche mese.• .'"•"- ' •••'• 

Gli osservatori ramiMn-
tano inoltre il discorso che " 
il 6 giugno scorso il car
dinale Montini pronuncio 
in ' memoria " di Giovanni 
XXIII e che parve impe
gnativo soprattutto su que-
sti'punti: la prosecuzione 
degli sforzi per la riunifi-
cazione del mondo cristia-
no; 1'attribuzione di mag-
giori responsabilita nel go
verno della chiesa ai vari -
episcopati nazionali; l'insi-
stenza sul valore della mis-
sione di pace della Chiesa. 

Nello stesso tempo, lar
go rilievo viene dato acli 
aspetti complessi e per 
molti versi contraddittori, 
dell*opera svolta da Gio-
van Battista Montini nel 
campo politico, dottrinale, 
organizzativo, sia nei lun-
ghi anni che passo a fianco 
di Pio XII nella segretaria 
di Stato, sia in qualita di 
arcivescovo di Milano. 
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L'editoriale di Togliatti su « Rinascita » 
I primi commenti esteri alia elezione del Papa 

! A CARTE SCOPERTE ! A t t e s a n e l 
II pontificato L'ultlmo numero dl « Rinascita », nelle 

''".'; edlcole da ierj, pubbllca II teguente edi- • 
: •, '."•' torlale del compagno .Togliatti: ..-• , 

' • . , ' . ' • ' • • .--• • i» • *•'.'-:• '•.••' ' 

, E ' stato affermato che i fatti accaduti, p e r ; ' 
quanto riguarda la crisi di governo, alia 'fine '• 

. della settimana e all'inizio della presente, e che 
hanno portato al ia' rinuncia dell'on. Moro e al ; 
conseguente serio aggravamento della eituazione • 
politica, • Barebbero , stati •; cosa inaspettata, una 

Y aorpresa, un colpo di scena. Contestiamo decisa- • 
mente la validita di questa affermazione. Cio che -
e accaduto era prevedibile. Probabilmente non 
si va nemmeno molto lontani dal vero dicendo 
che qualcuno lo aveva preveduto e preparato con 
sufficiente esattezza. • . , ' . . • 

. Ragioniamo. Si fanno le elezioni. II partito 
., democriatiano e sconfitto. II partito eocialista non , '. 
- h a successo, Vincono i comunisti, guadagnando 

un milione di voti. Per di piu, ogni osservatore ; 
imparziale deve concludere che la sconfitta de- : 

• niocristiana e l'insuccesso eocialista sono dovuti ! 
al fatto che la politica di centro sinistra, accolta ; 

, all'inizio con largo interesse e consenso del- Paese, : 
non e stata condotta sino in fondo, ma brusca- ;.• 

". mente interrotta da un atto di forza, voluto dal ; 
gruppo dirigente democriatiano. 1 veri sconfitti 
nel le elezioni, sono , quindi questo gruppo diri* ', 
gente, coloro che lo appoggiano, coloro che esi* 
tano a denuhciare la sua condotta politina e le 
sue responsabilita. Orbene, apertasi la crisi. di 
governo, e questo gruppo che domina la scena, 
tesse un suo piano politico e vuole imporlo a tutto 
il Parlamento e a tutta la Nazione. Si puo imma* 
ginare condotta piu reciaamente contraria tanto 
alia logica politica, quanto ai principi stessi della , 
democrazia? Perche si fanno dunqne le e lez ioni , ' ' 
se i piu evidenti risultati del l 'awenuta consulta* '.' 
zione popolare debbono esaere miaconoaciuti, ne-
gati, contraddetti, cancellati dall'azione di un . 
gruppo politico cui i l corpo elettorale ha inflitto 
una severa sconfitta? 

'. jNon era dunque facile prevedere, sin dalTini* 
zip, che il proposito di attuare il piano 'di questo 

• gruppo politico avrebbe dovuto poctare, presto o 
tardi, a una crisi gravissima, a una via senza 
uacita? • . . •'..:.' :.'\'-/'•'.'.'.'.";-•• :: 

N o n vi e bisogno, per convincersene, di racco-
gliere e analizzare le incerte e contraddittorie 
notizie che sino ad ora hanno circolato circa 
l e misure che, vagliate in lunghe riunioni di po-
litici e di tecnici, avrebbero dovuto costituire i l 
programma governativd. Baata riferirsi alle di* ^ 
chiarazioni fatte dalPon. Moro all'uacita dal Qui-
rinale, suhito dopo aver ricevuto l'incarico. Due 
punti qualificavano in modo esauriente e defini-
tivo l e intenzioni del segretario democriatiano. 
oppure, se si vuole, di coloro che gli aveyano im-
posto questa linea politica. U governo ^avrebD^ 
dovuto e « 8 e r e , i l i « f e d e j t i •* -*1 J i , " " -
coni$p 0 partito comunisfe. Che cosa si potev* 
mai sperare d i costruire, en qtteste baai? v /. • 

a Fedelta atlantica », nel momento •' presente, > 
vuol dire, puramente e semplicemente, assensa 
di una politica estera italiana. E* infatti da defi-
nire nuovamente, oggi, tutta la politica della al-
leanza atlantica, di fronte alia posizione guerra-
fondaia nazionalistica francese e tedesca, al piano 
americano di estensione dell'annamento atomico • 
a tutto i l Continente e alia ribellione a questo 
stesso piano di tutto un gruppo di alleati ( i l Ga-. 
nada, la Norvegia, il Belgio, l'Olanda; domani, 
con grande probabilita, anche la Gran Bretagna). 
a Fedelta atlantica», inoltre, significa disprezzo 
e persino inaulto alia volonta di pace che e stata 
espressa dagli otto milioni di elettori comunisti 

- e che anima certamente anche la maggior parte 
degli elettori socialists 

Quanto alia lotta contro i l partito comunista, 
i dirigenti democristiani hanno il diritto di f a m e 
i l cardine della azione del loro partito, ma non 

- e ammissibile in alcun modo che pretendano im-
porla, come linea di condotta, al govemo e a l i o ' 
Stato. La pretesa di portare la discriminazione 
anticomunista al punto che i l ' governo avrebbe 
dovuto dimettersi se, per qualsiasi motivo e su 
qualsiasi questione, i voti comunisti avessero con* 
tribuito alia approvazione di una misura qualun* 
que , e tale mostruosa assurdita costituzionale e 
politica da far rabbrividire. Ha un curios© ironico 
sapore la notizia che questo assurdo sarebbe stato 

ziali di Moro potevano ease re accettate solo da 
un partito socialism che fosse pasauto, senza re* 
sidui, nel campo della socialdemocrazia. Ma la 
cosa era,'' certamente evidente e chiara sia per 
Ton. Saragat, sia per Ton. Moro. I quali hanno 
lavorato entrambi con questa prospettiva, consa- . 
pevoli anche, con ogni probabilita, che questa 
prospettiva significava la rottura del partito so-

< cialista, la scis'sione delle sue file e, quindi, un 
colpo serio dato alia unita e alia forza del mo-
vimento delle clasai lavoratrici e di tutto il mo* 
vimento democratico italiano. . 

La relazione economica del governatore della . 
Banca d'ltalia intervenne o fu utilizzata come ' 
elemento sussidiario di questa manovra. II suo 
contenuto cosi chlaramente tendenzioso, in quanto 
i suoi giudizi sono fondati su una considerazione . 
parziale di alcuni mbmenti . della nostra situa* 

• zione economica, isolatl nello spazio e nel tempo, \ 
fu messa a profitto • per distorcere Pattenzione 

; dai problemi reali e seri che debbono essere af-
frontati e risolti, accantonare ogni effettiva e pro* 

' fonda riforma e sostituirvi la consueta eerie di 
misure spicciole, frammentarie, inadeguate e quasi 
sempre, poi, mease da parte in sede di attuazione 

' (si rievochi, per edificazione cio che a w e n n e per 
la riforma dei patti agrari, per Torganizzazione 
regionale, ecc. ecc.)> Anche su questo terreno, alia 
fine, non poteva non esserci una resipiscenza e 
una ribellione di chi avesse sinceramente pensato 
a un a centro sinistra piu avanzato e meglio ga* 
rantito ». ., ;, 

Questo e, a.carte scoperte, cio che e stato fatto 
nel mese e mezzo trascorso dal giorno delle ele*' 
zioni e in un mese di crisi governativa ufficial* 
mente aperta, perche^ di fatto, il Paese e senza 
governo dal principio di gennaio. II risultato e 

< stata una sconfitta del gruppo dirigente democri
atiano, accompagnata da un inizio di correzione 
della linea politica del partito eocialista. Gnai 
pero a noi e a tutte le forze sinceramente demo* 
cratiche se dovessimo accontentarci di costatare 
questa sconfitta e prenderne atto con soddisf azione. 

. II gruppo dirigente democriatiano ha propositi 
e piani di azione a largo raggio. Non soltanto 
esso non intende.assOggettarsi ai risultati del ver-
detto popolare. Esso tende, in un modo o nell'al-
tro, a cancellarli completamente e inaugurare un 
nuovo periodo di immobilismo centrista o persino" 
di awenture di deatra. Cio che e accaduto e, 
senza dubbio, uno scacco di questo gruppo e, in 
particolare, d i quell'on. Moro di cui esso si e 
servito mandandolo alio sbaraglio; ma e uno 
scacco che ha creato alcune delle condizioni che 
si pensa siano neceaaarie per assicurare successo 
al ia .manovra conservatrice e reazionaria. Come 
npii'Taccorgersi del modo come gia viene orcbjSM 

/* j ^ r ,il-^"—*"* jrTr*^ strata la camp«gna di agitazione per cpprire Ja 

.muniBta. Che cosa ai p o t e v a • ^ • • • f i g f a m 4 m ^ ^ c o n c e S a r e ^ f u o p > cbji-

tro i gruppi sinceramente democratic!..6;riaccen* 
dere la logora polemica contro i principi e gli 
istituti della democrazia; tutto, naturalmente, ne l 
quadfo della furibonda canea anticomunista? La 
sola responsabilita che i comunisti hanno e d i 
avere raccolto la fiducia e il voto di otto milioni 
di cittadini. Come non accorgersi che, quando 
viene persino affacciata la ipotesi dello sciogli-
mento di assemblee parlamentari che nemmeno 
ancora hanno potuto riunirsi per avere un solo 
dibattito politico, si pensa a un verp colpo di 
mano, dalle conseguenze oggi non calcolabili? 

E non baata ricordare a tutti che anche da 
una nuova consultazione democratica i comunisti 
uscirebbero vittoriosi. A tutti bisogna ricordare 
che un quarto delle assemblee parlamentari, quan
do esso rappresenta una forza popolare e democra
tica come la nostra, — la forza che certamente 
ha dato il piu grande contributo per la restaura-
zione della democrazia e la fondazione della Re-
pubblica, — non si puo mettere fuori giuoco con 
dettati autorhari balordi. Con essa bisogna discu-
tere, cercare i .punti di contatto, perseguire al* 
meno un certo grado di comprensione e d'intesa. 
Coloro che a questa nostra posizione hanno con* 
trapposto architettati arzigogoli ' di logica for-
male sono posti oggi di fronte alia cruda realta* 
N o n di logica fonnale , non di confronto tra Tuna 
e l'altra percentuale, oggi si tratta. Si tratta del le 
sorti del regime democratico e repubblicano. Si 
tratta di sapere se e possibile oppure no quella 
politica di profonde riforme sociali e di struttura 
che rivendicano la classe operaia e l e masse de-
mocratiche. Si tratta di sapere se e possibile porre 
un l imite al predominio di forze conservatrici e 
alia vergognosa corruzione che sono le caratteri-
sl iche del presente regime. Si tratta di sapere se 
alia classe operaia e al le masse lavoratrici, c h e 
non solo acceltano le regole democratiche. ma 
hanno voluto e vogliono che su di esse si regga 
oggi c per sempre U nostro ordinamento politico, 
sono d a w e r o aperte, oppure sbarrate per sempre, 
l e v ie dell'accesso alia direzione della vita nazio-
nale. Questo, e non altro, e i l fondo di tutti i 
problemi. 

Palmiro Togliatti 

I 

accettato dalPon. Saragat ,dimentico del le vicende 
della sua candidatura presidenziale e della parte 
che ebbero, nella sua affermazione, i voti comu
nisti. Per i repubblicani, la questione non si pone, 
perche qualsiasi assurdita, birbonata o anche min-
chioneria e buona, per loro, purche sia « antico
munista i». Ma come si poteva ritenere possibile 
che questa posizione, insieme con la «fedelta 
at lant ica*, venisse accetuta e digerita dagli or* 
gani dirigenti del partito socialista? E c io pro* 
prio nel momento in cui l o stesso Guy Mollet, 
i n Francia, e stato costretto a riconoscere che 
la discriminazione anticomunista fu una del le 
cause del la vittoria reazionaria di D e Gaulle? 
Stupisce, senza dubbio, che una parte dei di
rigenti socialisti non si fossero accorti o non si 
fossero voluti accorgere, che l e dichiarazioni ini* 

Grido d'allarme del CNEN 

di Paolo VI 
i U Thant: u Siano portati avanti i nobili ideali di dignitd 

umana, di pace e di comprensione internaziohale espressi 
da Giovanni XXIII» — Messaggi di Kennedy e di altri 
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Urgente le stanziamento 
dei fondi per la ricerca 

. 11 Notiziario. del CNEN 
nel numero di giugno, uscit-j 
in questi giorni, torna sul pro
blems del finanziamento della 
ricerca scientiflca. Nell'cdito-
riale della rivista, a questo 
proposito si ricorda come, do
po l'approvazione, nello scorso 
autunno — da parte della com-
missione direttiva del CNEN — 
il progetto relativo al secondo 
piano quinquennale dell'ente 
non sia stato sottoposto all'esa-
me del Parlamento prima del
l e i M deUa legislatura. (II 

progetto prevede una spesa di 
150 miliardi di lire fino al 1968, 
compresi i 10 miliardi gia stan-
ziati con la legge 11 agosto 
1960 come parte del finanzia
mento per l'esercizio 1963-64). 

Ricorda l'editoriale che i 10 
miliardi gia stanziati con la 
legge sopra riferita sono dun
que i soli fondi disponibOi e 
bastano appena a coprire Is 
spese di personate e i contri-
buti internazionali. 

Le spese di personale (2400 

unita) ammontano a circa sette 
miliardi l'anno, e la commis-
sione direttiva, posta dall'ina-
dempienza degli organi politic! 
di fronte al dilemma: licen-
ziare ricercatori e tecnici qua. 
lificati owero sospendere le 
attivita di ricerca, si e orien-
tato giustamente per la se
conds possibility. 

L'editoriale lamenta inoltre 
a sistema di finanziamento in 
vigore per il CNEN. che ri-
chiede ogni cinque anni una 
nuova legge, cosi che . ogni 

volta «la vita stessa del CNEN 
sembra essere posta nuova 
mente in discussione >, e sug 
gerisce che il funzionamento 
nnrmale dell'ente venga assi-
curato con una voce inserita 
ne! bilanclo dello Stato. Anche 
con questa rlchiesta non si 
pud non essere d'accordo: essa 
merits ed edge, anzi, l'appog 
gio dell'opinione pubbllca de
mocratica e delle forze che 
ne sono Tespressione, nel Par 
lamento t nel paese. 

! L'elezione del Cardinale 
Montini al soglio pontificio 
e stata accolta nel moil-
do con toni e accenti di-
versi. 

II segretario generalc 
dell'O.N.U., U Thant, ha 
inviato al nuovo Papa un 
telegramma: *In • Qccasio-
ne della Vostra elevazione 
alia suprema carica della 
Chiesa cattolica 'porgo 'a 
Vostra Santita le piu ri-
spettose e sincere congru-
tulazioni. Mi sia consenti-
to aggiungere — prosegue 
U Thant — le tnic fervide 
speranze che durante il 
pontificato di Vostra San
tita i nobili ideali di di
gnitd umana, di pace e di 
comprensione internazio-
nale cosi 'eloquentemente 
espressi '• dal Vostro emi-
nente predecessore nella 
storica enciclica " Pacem 
in terris " trovino continua-
zione e completamento >. 

x 

« Figura . 
enigmatica » 

Nella Germania occiden
tal alcuni giornali sono -
usciti in edizione stra-
ordinaria. L'indipendente 
Frankfurter Nachtausgabe, 
nel tracciare una breve 
biografia di Paolo VI, ha 
scritto che <molti espo-
nenti della Chiesa dell'ala, 
progressista non sono anco
ra assolutamente sicuri se 
Montini identifichera se 
stessb con tutti gli obbiet-

±tiv\ fissa&.Aa O m . . £ . o * v 
, vaiini XXiB>. ll'comrtken-
: to'del flioni'nte 3i Franco-
. forte rlflette qpinioni. ana-

loghe a quelle espresse da 
altri organi di stampa te-
deschi durante il conclave, 
fra cui l'indipendente Die 
Welt di Amburgo, {I quale 
scriveva Valtro giorno che 

i < t prelati, i quali conosco-
no Vex prosegretario di 
Stato di Pio XII piu inti-
mamente, dubitano che le 
riforme della Chiesa in di-

' scussione siano veramente 
vicine al suo cuore*. Espli-
citamente, infine, fra i 
giornali tedesco-occiden-
tali, il Merkur di Monaco 
ha definito ieri come 
« enigmatica > la figura del 
nuovo Papa. ' 

Anche il prof. Pieter Jan 
Maan, della Chiesa Vecchia 
Cattolica di Utrecht (Olan-
da) — Utrecht e anche la 
diocesi del cardinale Al-
frink, uno dei piu autore-
voli esponenti delle cor-
renti * innovatrici» catto-
liche — ha detto che, a suo 
avviso, «Paolo VI non si 
muovera con la stessa ra-
piditd del suo predecesso
re* ed ha ricordato come 
durante il Concilio (cui it 
Maan partecipo in qualita 
di * osservatore *) il cardi
nale Montini si sia tenuto 
in disparte, cprendendo la 
parola solo due volte >; co-
munque — ha proseguito il 
Maan — « Viritervento del-
Varcivescovo di Milano sul-
lo schema deUa Chiesa fu 
certamente "progressista"*. 

Un commento non prtvo 
di chiarezza e the espri-
me opinioni diffuse anche 
in certi ambienti italiani e 
stato pubblicato, inoltre, 
dal parigino Le Monde, il 
quale ha scritto testual~ 
mente che *per temoera-
mento il nuovo Papa e piu 
politico di quello teste 
morto*. -/»;:,".?J .-.:?< 

•A Roma come a Mila
no — ha affermato I'auto-
revdle giornale francese — 
egli si e interessato viva-
mente delta vita interna 
dell Italia, mentre Giovan
ni XXIII aveva trascorso 
la maggior parte della sua 
camera alVestero. Austero, 
minuto, intellettuale, egli 
non ha ne la semplicita ne* 
il buon umore di Papa 
Giovanni. Non vl e dubbio 
che seguira gli stessi ob~ 
biettici, ma in modo piu 
calcolato e ragionevole, fa-
cendo piu posto all'intelli-
genza e un po* meno al 
cuore*. , 

Le Monde ha, inoltre, 
scritto che Papa Paolo VI 
riprenderd il concilio. pro-
cedera alia riorganizzaziO' 
ne e all'adattamento del
la Curia romana « alle nuo-
ve condizioni» e ricerche-
ra « un alleggerimento del
la tenslone'non con Video-
logia del marxismo ma con 
i regimi comunUtl*. 

Ed ecco il giudizio del 
redattore capo del quoti-
diano cattolico La Croix 
(autore di un importante 

La folia in attesa in piazza S. Pietro dopo la fumata 
bianca, dell'annuncio dell'avvenuta elezione del Papa. 

?.• 1 'm ~K"' .fe^f-ii 

e documentato libro sul. 
Concilio Vaticano II), il 
quale scrive fra Valtro sul 
suo giornale: < Per conti-
nuare I'opera' di Giovan
ni XXIII i cardinali del 
Conclave hanno scelto un 
uomo assai differente da 
lui. Per le sue origini, co
me pure in base al suo 
aspetto fisico ed ai tratti 
del viso, Montini pud sem-
brare Vopposto di Giovan
ni XXIII. Ma i cardinali 
hanno visto in lui Vuomo 
capace di tradurre negli 
atti I'opera il cui spirito 
Giovanni XXIII aveva co
si ben definito, doe il rin-
novamento della Chiesa, 
la riforma • interna ed 
esterna di essa, pur defi-
nendone esattamente --: il 
senso e i limiti*. . **? ">.-•-" 

" Una cauta dichiarazione 
e stata rilasciata a Parigi 
dal segretario della social
democrazia francese Guy 
Mollet. -•«Quando Papa 
Giovanni •• e morto — ha 
detto — sono stati molH 
gli uomini di buona vo
lonta che hanno esaltato 
la sua lotta coraggiosa per 
la tolleranza e la pace. 
Numerosi anche quelli che 
hanno espresso la speranxa 
che il suo lavoro venisse 
continuato in segno di fe
delta alia sua memoria. 
Ora, dato che il cardinale 
Montini era noto come uno 
dei piu fedeli seguaci di 
Papa Giovanni, noi salu-
tiamo con speranza Varrivo 
di Paolo VI». 

A Londra, Varcivescovo 
di Canterbury ha inviato 
un messaggio a Paolo VI 
con il quale si congratula 
per la sua elezione. 

Dal suo canto, il re-
verendo Kenneth Slask. se
gretario generate del con-
siglio britannico delle chie-
se, ha detto che la «ptu 
grande speranza sard che, 
sotto la guida di Montini, 
la piu felice intesa della 
libertd religiosa realizzata 
sotto Papa Giovanni *"« 
universalmente applicata ». 

Telegrammi di congra-
tulazioni sono stati inviati 
anche dalla Regina Elisa-
betta e dal premier Mac-
Millan. 

Fra le prime reazionl 
registrate in America va 
segnalato ~ il telegramma 
con il quale Kennedy ha 
salutato la nomina del nuo
vo Pontefice. « Vi avguria-
mo — afferma il breve 
messaggio indirizzato a 
Paolo VI dal presldente 
degli StaH Uniti — mold 
anni di.guida nella causa 
della pace e della buona 
volonta, cosi nobilmanta 

." AS-

propugnata dal vostro 
grande predecessore*. • 

La Casa Bianca non si e 
pronunciata circa la pos-
sibilitd che il presidente 
americano sia ricevuto dal 
nuovo Papa in occasione 
del suo prossimo viaggio 
in Italia (30 giugno-2 lu-
glio), ma sembra che 
non vi siano dubbi dl ri-
guardo. 

La notizia 
in URSS 

La TASS e le stazioni 
radio-televisive dell'URSS 
hanno trasmesso • la noti
zia dell'elezione di Paolo 
VI con rilievo, diffonden-
do anche una breve bio* 
grafia del nuovo Papa. Net-
VUhione Sovietica e stata 
ricordata, tra Valtro, una 
recente' dichiarazione del 
cardinale MontinU « l a pa
ce non e soltanto una con-
cezione teologica, ma una 
regola di vita per tutto il 
mondo*. . 

L'elezione di Montini e 
stata accolta con soddisfa-
zione in Polonia, dove si 
tpera che U • nuovo capo 
deUa Chiesa cattolica con-
tinuerd gli sforzi tntrapre* 
si dal suo grande prede
cessore per migliorare le 
relazioni con gli StaH del-
VEuropa orientale. 

Jerry ZawyesM, membro 
del Consiglio di Stato e 
deputato al Parlamento po-
lacco, ha dichiarato: «So
no lieto di apprendere che 
Montini e stato eletto Pa
pa. La sua elezione era nel
le previsioni e off re la ga-
ranzia che I'opera di Papa 
Giovanni sari continuata*. 

L'agenzia ufficiale ceco-
slovacca CTK riferisce da 
Praga che il presidente No-
votny ha inviato al nuovo 
Papa un messaggio di con-
gratulazioni. 

Con Paolo VI si sono af-
frettati a congratularsi 
anche i diitatori fascisU 
Franco e Salaarar (il boia 
spagnolo ha untuosamente 
estemuto la sua * fedelta 
alia cattedra di S. PietrO * 
e la sua « devozione * alia 
persona del nuovo ponte
fice), mentre Padre Leo 
Lennon, capo delVordine 
domenicano di Lisbona. ha 
affermato che Montini e 
stato I ' unico cardinale 
€ che abbia espresso pub-
bllcamente simpatia per lo 
indirizzo di Papa Giovan
ni quando ha insistito per 
la continuazione del conci
lio ecumenico e che, per-
tanto, la sua elezione * 
molto significative >. 

Numerosi i messaggi in
viati al nuovo Pontefice da 
uomini di Stato e personality 
del mondo politico ' italiano. 
Tra i primi, il Presidente del
la Repubblica, Segni, ha tra
smesso a Paolo VI un tele
gramma in cui, fra l'altro, 
prega il Papa <di voler ac-
cogliere a nome della nazio: 
ne e mio personale i voti piu 
calorosi di un lungo glorio-
so regno > sotto il quale il 
messaggio cristiano — • ag-
giunge Segni — «possa es
sere sempre meglio compreso 
ed attuato nella liberta, nella 
giustizia, nella carita e nella 
pace >. 

I voti augurali delle assem
blee di Palazzo Madama e di 
Montecitorio e della Corte 
costituzionale sono stati e-
spressi dai presidenti Mer-
zagora. Leone e Ambrosini, 
mentre Fanfani ha inviato 
al Pontefice un messaggio a 
nome del governor «A1 giu-
bilo della Chiesa cattolica per 
fausta vostra elezione alia 

cattedra pontificale — ha te-
legrafato il presidente del 
Consiglio in car ica— si as-
socia il governo italiano, a 
nome del quale ed anche a 
nome mio personale mi ono-
ro di far pervenire alia San
tita vostra fervide espressio-
ni di devoto omaggio. auspi-
cando apostolica benedizio-
ne propiziatrice di feconda 
pace per tutti i popoli, di 
unita concorde - per tutti i 
cristiani, di giusto progresso 
per la nazione italiana >. 

II ministro degli Esteri Pic-
cioni ha inviato al cardinale 
segretario di Stato, Amleto 
Cicognani, due messaggi: uno 
augurale per Paolo VI, un 
altro di rallegramenti al por-
porato nel , quale esprime 
c voti per . proseguimento 
fruttuosa opera svolta da_vo
stra eminenza reverendissi-
ma a favore della Chiesa cat
tolica e per lo sviluppo dei 
rapporti di collaborazione 
pacifica tra i popoli e in 
particolare tra Santa Sede e 
Italia >. -

I comizi del PCI 

Per il rispetto 
del voto del 28 aprile! 

. ' «Rispettare il voto del 28 aprile». Con qut-
sta chiara parola d'ordine domani domenica, 
avranno luogo in tutto il Paese centinaia dl 
comizi e ieste per la stampa comunista. che 
assumeranno cosi un preciso significato di lotta 
contro le manovre democristiane dirette ad 

. eludere il responso popolare. 
Ecco i'elenco delle principali manifestazioni: 

DOMANI , 
•' :•:•:'•'i?^':h'l •••!••>. •• '>' . 
•> :£:-:*? wV>*,i. *:>- -•'• CHIARAVALLE}>tnorab. 

TORINO: G. C. P*j«tta. 

S I E N A * Y>nlnmhl • ••'jX r :> SlENAf ̂ olombL W ? 
PALERMO: Macalu-o. 
CA8ERTA: Napolltano. ;•":.'. 
MASSA: Natta. , . 
LATINA: Calamandrei. , . ' ' 

. FUORIGROTTA: Caprara. 
FOGGIA: Di Giullo. -! 
COPPARO e VIGARANO M.: G. Pajetta. 
MONFALCONE: Gruppi. 
PISTOIA: Beragnoli. 
80RANO: Tognoni. 
NOVARA: Scarpa. 

. POTENZA: Grezzi. 
REGGIO CALABRIA: Curzi. 
RECALE (Caserta): Robotti. 
ROSIGNANO e VENTURINA: Bernini; CECINA: 

Giachini; BIBBONA: Bagnoli; MONTAIONE: Nueel; 
GAMBA8SI: Tassinari; CASTEL FIORENTINO: Fa-
biani; CERTALDO: Dini; F IGLINE V.: Peruzzi; 8AN 
CA8CIANO VAL Dl PE8A: MazzonI; BORGO S. LO* 
RENZO: Cerreti; ACQUAVIVA: De Cora to; BITETTO: 
Zaccheo; CONVERSANO: Castellaneta; CORATO: Bor-
racclno; CA8AMA8SIMA: Assenato; CA88ANO: Abbat-
tista; GRAVINA: Clemente;. GIOVINAZZO: Porcelli; 
MOLFETTA: 8forza; NLOCE: 8clontl: NOICATTARO: 
8tefanelli; POLIGNANO: Vasco; ORILICIANO: Pierri; 
TURI : Betullia; 8. FELICE: Ognlbene; CONCORDI: 
Guerzonl; MA8SA FILALESE: Vezzani; MARANELLO: 
Neri; F INALE: Felmini; TERRACINA: Attanaaio; 
MAENZA: Monti; SONNINO: a w . Rossi; IDRI : Bor-
dieri; PRIVERNO: on. D'AlessIo; 8CAIONI: Forte; 
FONTI: Berti: APRILIA: D'Alessio: PORRETTA: Ste
fan!; 8. LAZZARO: Adelmi; CREVALCORE: Debar!; 
CA8TENASO: Santi; BOLOGNA (Ser.): Nanni; PE-
GOLA: Rossi; 8E8TRI: Caroccl; RIVAROLO: Ceravole; 
BOLZANETO: Cavalli; VOLTRI: Adamoli; PRA: Gam-
belato; GENOVA CENTRO: Adamoli. Privizzinl, Buuo, 
Doria, Marzocchi; 8AN FRUTTUOSO: D'Alema (Feata 
Unita); PEGLl: BerUnl; GENOVA CENTRO: Russo; 
MOLA88ATRA: Pontlccia; 8TURLA: Beggiato; STA-
GLIENO: Bafico; QUlNTOr Binl: MURTA: Mlnella; 
CALTAGIRONE: RinnonI; MASCALUCIA: Bltalerl; 
BIANCAVILLA: Guglielmino; GOITO: Sandri; POG* 
GIO RUSCO: Aldovrandi; BONDENO: Aimoni; CA8TI-
GLIONE DELLE 8T IV IERE: Bonifaci; BIZZINI: Lan* 
cardo; GIARRE: Santangelo; • AGINALE: 8apuppo; 
CASTEL Dl JUDICA: Quaceci: P IEDIMONTE: Car-
bone; POZZONI: Montagnanl; PICCARDI SESTO: Ros-
slnovlc; MULAZZANO: Alboni: TERO: Plna Re; RHO: 
Milan); CAMPEGGI: Scotti; ASTI: Lajolo; BRIENZA: 
Scutari; AVIGLIANO: Summa: MONTEMURRO: Dl-
sanzo; MAR8ICO NUOVO: Romania; LAGONEGRO: 
Savlno; LAURIA: Savino; TRECCHINA: Schettlnl; 
TOLVE: Manleri; BANZI: Fortannascere: V IETRE Dl 
POTENZA: Grande. 

PRETURA UHlFICm 
DI ROMA 

Il Pretore di Roma, il 16-4-63, 
ha profferito il segiiente de-
creto penale nella causa a ca-
rico di: 

MONTESI Augusta, nata a 
Roma r8-a-1906, ivi residente, 
con esercizio in via S. Tom-
maso d'Aquino 36; 

IMPTJTATA 
Contraw. * artt. 23-47 2» com
ma e 61 R.D.L. 15-10-25 n. 2033 
mod. U 23-2-50 n. 66 e I*. 13-3-58 
n, 282 per aver posto in com-
mercio olio di semi senza ap-
porre sui recipient! l'indicazio-
ne di tale qualita. 

Accertato in Roma O 9-3-63. 
OMISS1S 

' n Pretore, letti ed applicati 
gli articoli di cui sopra, con-
danna l'imputata alia pena di 
L. 30.000 di ammenda ed al 
pagamento delle spese proces-
sualL 

Ordina la pubblicazione per 
estratto sui giornali « I'Unita » 
e « I*' Informatore Agrario > 
nonche ParnVHone agli - Albi 
della 'Camera di Commercio 
e del Comune di residerua del 
contrawentore. 

Per estratto conforme al-
Toriginale. 

Roma 17*1963. 
IL CANCELLIERE CAPO P.P. 
> .- . • (dr. Ufo Simoni) 

PRETURA UNIFICATA 
DI ROMA 

II Pretore di Roma, il 3*63, 
ha profferito il seguente de-
creto penale nella causa a ca-
rico di: 

PETRETTO Michelina, na
ta a Sassari il 10-11-1912, re
sidente in Roma, con eserelzio 
in via Eratostene 31. 
' , '"• IMPTJTATA 

Contraw. artt. 23-47 J* com
ma e 61 R.D.L. 15-10-25 n. 2033 
mod. L. 23-2-50 n. 66 e L. 13*58 
n. 282 per aver posto In com
mercio olio di semi senza ap-
porre sui recipient! la prescrit-
ta indicazione di tale qualita. 

Accertato in Roma 1*11-1-63. 
i OMISSIS . 

n Pretore, letti ed applicati 
gli articoli di cui sopra, con-
danna l'imputata alia pena di 
L. 30.000 di ammenda ed al 
pagamento delle spese proces-
suali. 

Ordina la pubblicazione per 
estratto sui giornali • l'Unlti > 
„ • Mondo Agricolo > nonche 
l'afflssione agli Albi della Ca
mera di Commercio e del Co
mune di residenza del con
trawentore. 

Per estratto . conforme ct» 
l'originale. 
; Roma 17-6-1963. • 

IL CANCELLIERE CAPO F.P. 
(dr. Ugo Simo»a> 

,-iKi.-lX-.X*- A i \: Itf''! 
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Le due combattute giornate del breve Conclave 

H . 

e i sudi 
Secondo le piu autorevoli indiscrezioni, al blocco dei cardinali «innovatori» dell'Europa Occi
denta l , si sono aggiunti molti « moderati» italiani e stranieri grazie soprattutto all'opera di 

Urbani e Wyszynski — II Card. Suenens preannuncia la rapida ripresa del Concilio 
Ore 11,23: fuitiata bianca. 

II succcssoic ' di Giovan
ni XJCH1 e Giovanni l3atti-
sta Montini, arcivescovo di 
Milano, che dopo l'elezione 
alia suprema cattedra della 
Chiesa ha scelto il nome di 
Paolo VI. II nnovo Pontefice 
e stato eletto al quinto o se-
sto scrutinio. Sara. incorona-
to il 30 giugno, data .-umbo-
licamente importante perche 
coincide con la festivit-.t di 
San Paolo. La cerimonia si 
svolgera in S. Pietro. -

In un pi imo tempo si era 
pensato di tenere la cerimo
nia nella basilica dedicata 
ali 'apostolo delle genti, sul-
la via Ostiense eretta p:es-
so il luogo del suo mart i r io 
e sul luogo della sua sepnl-
tu ra ; ma, dopo un a t i sn to 
esame della basilica, si e do-
vuto r inunciare all 'idea, non 
disponendo essa, come quel-
la di San Pietro, di una 
grande piazza per la folia 
che • desideri assistere alia 
cerimonia. ^ • . ~ * 

La • basilica di San Paolo, 
ofticiata dai monaci benedet-
tini, ha infatti un quadripor-
tico che limita la vi<=ibihta 
della facciata, ment re . un 
piazzale si al laraa su un la-
to del tempid. 

La fumata bianca* e co-
minciata alle 11.22. Dappr i -
ma il colore del fumo e ap-
parso a lquanto incerto (la 
folia, in verita, ha gr idato: 
« E ' bianca! > prima ancora 
di esserne s icura) . Poi il fu
mo ha continuato ad uscire 
sempre piu denso e sempre 

piii bianco. Gli iucaricati ag-
giungevano paglia umida al 
ia fianiniata, per fugaie ogni 
equivoco, mentre i concla-
visti. uscendo nella loro log
gia, confermavano r a v v e n u -
tu elezione con gesti e grida 

Applausi si sono levati 
dalla piazza, dove sostavano 
migliaia di sacerdoti. di suo-
re. di turisti di molte nazio-
ni (americani. soprat tut to . e 
tedeschi, fiances:, spagnoli) . 
I cineoperatori avevano mes-
so in moto le loro macchine. 
all 'ombra di ombrelli multi-
colori. Le ladio accese e sin-
tonizzate sulla stazione va-
ticana t iasmettevano parole 
di esultanza - Poi, s<t»io tin 
sole caldissimo e luminosis-
sitno, e cominciata la 'unga 
attesa di quasi un'ora. 

• Nell 'ombra fresca d€-lle 
stanze vaticane, si svolgeva-
no le cerimonie e i riti del
la consuetudine secolare. 
Tutti i baldacchini dei s«?g-
gi dei cardinali, t ranne quel-
lo deU'eletto, erano stati ab-
bassati in segno di untile 
omaggio. 

I tre cardinali capi d'or-
dine. Tisserant. Cerejeira e 
Ottaviani. si avvieinavaivj a 
Montini. per la d.mianda di 
rito, che e toccata al france-
se di pronunciare. nella sua 
qualita di decano del sacro 
collegio: < Acceptasne elec-
tionem de te canonice fac-
tam in Summum Ponlifi-
cem? >, cioe: < Accetti la tua 
elezione a Sommo Pontefice 
avvenuta canonicamente? > 

San Paolo Paolo III Farnese 

GLIALTRI 
PAOLI 

I primi cttmmcnti e le prime supposizioni circa i motivi 
per i quali il nuovo Papa ha scelto il name di Paolo VI 
si sono avuti, si pud dire, non appena la radio e la tclcvi-
sione hanno data Vannuncio delta fumata bianca. II nome 
di Paolo fu assunto da altri cinque ponlefici, in epochc 
oscure della storia della Chiesa e della storia dclVumanitn; 
ma i opinione generate che Giovanni Ballisla Montini 
abhia volt tin' unicamente richiamarsi alfapostolo Paolo. 

• delta citi opera e del cut insegnamento il nuovo Panlc/ice 
c stato assiduo ed impegnato studioso, v' 1> 

II prima Papa che scclse il nome di Paolo era un. 
diucono della Chiesa romana, fralcllo del Pontefice SlP-
lano II; eletto il 26 aprile del 757. Paolo^ I vicne ricordalo, 
soprattutto, per la forza con cui riusci a consolidare il 

• dominio papule e rindipendenia delta Chiesa dai Franchi. 
Paolo II, Pietro Itarbo ccneziano, divenne Papa il 

' 30 agosto del' 1464. Regno soltanto per 7 anni, durante i 
. quali drttc impulso ad opcrc e studi nmanislici, facendo 
• costruire, \ra Yaltro. quelto die ogai viene chiamalo 
' a Palazzo Venczia ». 

' II nome di Paolo fu assunlo per la tcrza volta da Airs-
sandro Farnese, salilo al soglio pontificio il 13 oltobre 1534 

; (h nolo lo stupendo aspro ritrallo che ne fece Tiziano). 
' II Farnese viene ricordalo per la sua vaMa allium, ma 

soprattutto per ractanimento con ati combattc ogni rifor-
ma. A lui si devono ristiluzione della «Santa Romana e 

• Universale Inquisizione* contra gli erelici e la nominn a 
cardinali dei principali artefici del Concilio di Trcnlo, come 
Contarinu Carnfa, Pole, Maronc, Sadoleto. 
" - Vopera rrslauratrice del Farnese fu • portata avantl, 
'eon piu forza, da Paolo IV. Gian Pietro Carafa, fondatore, 

insieme a San Gactano Thiene, deirordine dei Teatini cd 
ordinatore della " cantrorifarma callalica conlro il. prole-
*lantesimo. Quando Paolo IV cenne eletto Papa il concilio 
di Trcnlo era stnpcsn. ma egli si rifiutn di riconvncar'.o 
perche « nan avci a fiducia nei conrili» e porta innnnzi 
Tapcra contrariformnlricc agenda dircllamcnlc con a tcr-
ribilc aularilh * 

> Paala - V. Camilla Rarghcse. rlelta il Iff maggia 1605. 
fu sapralliilla un enpa set era dcirinquitizionc. * pin rigida 
che diplamalica * Viene ricordalo, fra rallra, came il 
Papa che scamunica fra' Paolo Sarpi, rco di aver difesn 
il dirillo della ' RepnbMica di ' Venczia, contra la quite 
Paola V lancia rintcrdella a giudicare due prcti acatsa'.i 
di reali comuni. 

Ancora sallo Paala V si ebbe la prima candanna deVe 
troric di Galileo, che, acceitando e perfczionanda Ir sca-
perte di Copernico, rivoltizianavano le pin diffuse credenzc 

' snlla Terra centra deirnnircrso. Galileo allara nan vennc f 

-' coslretto ad nbinrare. ma gli si ordina di nan diffondcre c 
'• Non pubhlicare i risultali dei sttoi studi. ' 

Ed c a qiirti'nllimo Papa che rOsM-rv.itorc Romano si l 

richiama, can una ralntaziane cerla aularerale ma farse 
aflreltnla * Ed Egli — ha %critla infatti ieri il giornate vali-

- cana nella sua rdizione slranrdmaria — M chiamn Paala II; 
. con un sallo di Ire secali ci nratlega ad tin grande Panic-

firr. a tin Casala romana eclrherrima. qnella drt Rarghcse, 
\a una \taria illnttre, qnella di Paala V, che garerna la Chic-

sa dai 160.1 at 1621; a dim la prrpelua nnila. norila. conli- , 
'; nnita, freschezzh e armania delta Chiesa» Da allre fonti 

si faccva infine nalare che propria saita il pontificato di • 
Paola V acqnistb forma e imporlanza un orgnnismo come 

-. /« Segreteria di Slain vatirana, nella quale il nuovo Papa „ 
A« mmlt; mtto Pio XII. tinatlivita parlicolarmente intensa. 

Secondo la cronaca pubbli-
catq poche ore dopo dall'O.s-
servatore Romano, Montini 
ha risposto di accettare, 
« pur ritenendosi indegno di 
accede re a tanta altezza, di-
nanzi alia manifes'azione 
della volonta divina >. Si d i 
ce, inoltre, che abbia pro-
nunciato anche le parole « in 
nomine Domini > (nel nome 
del Signoie) , che sono sciit-
te come motto sul suo stent-
ma cardinalizio. 

Quindi Tisseiant. . gli ha 
ehiesto: '« Quomodd vis vo-
cari? » (Come vuoi 4 essere 
c'hiamato?). E Montini ha ri
sposto:" « Paolo ». j -

Subito dopo, il prefetto 
delle cerimonie ha steso il 
rogito, cioe • l 'atto • n o ' a n l e 
dell*avvenuta accettazione; e 
due cardinali diaconi hanno 
accompagnato l'eletto nella 
sagrestia della Cappella Si-
stina. Qui il nuovo Papa ha 
scelto fra gli abiti pontifica-
li gia preparati dai sarto va-
ticano Bon'aventura Gamma-
relli, quello che piu si nt-
tagliava alia sua statura e 
alle sue proporzioni e lo !i;> 
indossato* sottana e calze 
bianche. scarpe rosse con 
croce. rocchetto, ' mozzetta. 
stola rossa e zucchetto bian
co (e forse a questo uunto e 
opportuno ricordare che una 
delle vesti papali fu niodel-
lata su un manichino cosi 
smilzo; che sembrava fatto 
su misura per 1'arciveocovo 
di Milano...). - •' - , 

Rientrato nella Cappella 
Sistina, Papa Montini ha be-
nedet to i cardinali ; quindi, 
salito sulla sedia gestatoria, 
gia recata sulla predella del-
l 'altare, e stato < adorato > 
dai" porppra'ti, che ad uno 
ad uno gli hanno baciato. la 
mano e. To. hanno s t re t lo pel 
ritUale-abTq^accio.. Subito do
po ; : fis^e'rant t'gli ' Ka '• posto 
al dito. 'I 'anello piscatorio, e 
a- questo punto. preceduto 
dalla croce papale recata da 
uno dei maestri delle ceri
monie e accompagnato da 
tutt i i membri del sacro col
legio, l 'eletto si e avviato 
verso ia loggia maggiore del
la basilica di San Pietro, per 
impart i re la sua prima be-
nedizione c Urbi et t Orbi ». 

Nel frattempo, il c a r d i n a l 
protodiacono, Ottaviani, ave-
va annunciato alia folia il 
nome del successore di Gio
vanni XXIII. Erano le 12,12, 
quando la grande porta a 
vetri si e spalancata. Con 
voce robusta, e con un for
tissimo accento romanesco, 
Ottaviani ha det to: « Annun-
tio vobis gaudium magnum: 
habemus Papam.. .». La fol
ia lo ha interrotto con grida 
ed applausi. Poi Ottaviani 
ha cosi proseguito: « ... emi-
nentissimum ac reverendis-
simum Dominum - Joannem 
Baptistam... >. Nuove grida, 
rumori e applausi. Ottaviani 
e ' s tato udito ' mormorare : 
«Hanno gia capito >. Poi, 
sempre fra le grida di una 
folia piu eccitata che emozio-
nata, il protodiacono ha con-
cluso Ia formula: «... Sanctae 
Romanae Ecclesiae cardina-
lem Montini... qui sibi nomen 
imposuit Paulum s e x t u m » . 

Dopo aver imparti to la be-
nedizione c Urbi et Orbi >. 
Paolo VI si e r i t irato in pre-
ghiera nella sua cella. Alle 
13, si e recato a colazione in-
sieme con tutt i i cardinali , 
nella grande mensa allestita 
nello appar tamento Borgia. 

SuH'andamento del concla
ve, le informazioni che sia-
mo riusciti a raccogliere si 
riferiscono alia formazione 
di una larga maggioranza di 
« innovatori » e .di < modera
ti > o € non-impegnati > in-
torno al nome di Montini, 
maggioranza forse lievemen-
te superiore a qnella neces-
saria di due terzi piu uno 
(54). A determinare il defini-
tivo convincimento dei « non-
impegnati > italiani e stra
nieri, avrebbero contribuito 
at t ivamente — sempre se
condo la nostra fonte di in
formazioni — i cardinali Ur
bani, che era egli stesso fino 
alia vigilia uno dei papabili. 
e Wyszynski, pr imate di Po-
lonia. 

Secondo un'al tra fonte di 
informazione, anch'essa mot
to attendibile (trattandosi di 
un sacerdotc-giornalista su-
damericano cornspondente 
di una grossa catena di quo-
tidiani a larga ,tiratura) a-
vrebbero votato spontanea-
mente per Montini anche i 
cardinali -americani "di lin
gua spagnola e • portoghese 
che hanno un orientamento 
favorevole alia ' linea Ron-

calli nelle questioni religiose 
e politiche. 

Secondo il parere degll os-
servatori da noi consultati, 
l'elezione > di Montini equi-
varrebbe quindi ad una chia-
ra sconfltta del gruppo ol-
tranzista capeggiato da Otta
viani, e sul piano immediate! 
dei rapporti internazionali 
rappresenterebbe inoltre o-
biet t ivamente un duro colpo 
al prestigio del governo fran-
chista Nessuno ha infatti di-
menticate le pnro|e di aspra 
polemica pubblicate dalla 
stampa spagnola e la sproz-
zante • risposta 'del 'min is t ro 
delle Informazioni -di Ma
drid. al telegramma con cui 
Montini, sollecitato dagli stu
dent! milanesi, chiese la gra-
zia per lo studente antifa-
scista spagnolo Jorge Conill, 
condannato a ' morte da un 
consiglio di guerra. Con que
sto non s i ' vuo l dire affatto 
che il nuovo Papa sia un 
anti-franchista, ne che i rap
porti fra lo Stato del Vati-
c a n o - e Madrid siano desti-
nati a peggiorare; e nemm<--
no che certi fermenti anti-
franchisti del basso clero e 
della gioventu cattolica spa
gnola debbano ricevere nel 
prossimo futuro nuovi im-
pulsi. Ricordando l'incidente 
scoppiato intorno al « caso > 
Conill, e il c veto > di Fran

co contro Montini, di cui si 
e vociferate con insistenza 
nei giorni scorsi, si vuol sem-
plicemente osservare che la 
scelta del sacro collegio, an
che involontariamente, anzi 
forse a dispetto delle inten-
zioni di una parte dei votan-
ti, arreca danno alia trabal-
Iante d i t ta tura franchista. 

Gli sconfitti sono Ottavia
ni (irriducibile e fiero av-
versario della linea Roncal-
l i ) ; il franchista Antoniut-
ti; il « crociato ^ anticomuni-
sta Ruflini; l 'arcivescovo ; di 
Genova Siri, e poi molti altri 
porporati meno noti. ma al-
t re t tanto oltranzisti, fra cui 
alcuni latino-americani e 
probabilmente tutti gli spa
gnoli, t ranne uno. Ancora 
ieri matt ina, si diceva che gli 
< ultras » erano decisi a tut-
to pur di impedire l'elezione 
di Montini, facendo conver-
gere i loro voti prima su 
Ruffini, poi su Siri. e solo 
in eartremis, come ultima ma-
novra politica, su un c mo
derate », possibilmente vec-
chio, poco noto. di non gran
de prestigio 

La cronaca della giornata 
registra infine un autorevole 
pubbl ico ' . commento all 'ele-
zione di Montini . ' L'arcive-
scovo di Malines-Bruxelles, 

cardinal Suenens, una delle 
figure piu in vista del grup
po « innovatore >. dopo aver 
lasciato il Vaticano verso le 
17, si e recato presso il col
legio belga in Roma, ove ri-
siede, ed ha rilasciato ad al
cuni giornalisti belgi una 
breve dichiarazione. II por-
porato ha detto che la Chie
sa e contenta di avere un 
Papa, ma ancor piu contenta 
di un Papa che ha nome Pao
lo, perche il nome scelto da 
Giovanni Battista Montini, 
che richiama espressamente 
la v memoria di San ' Paolo. 
apostolo delle genti, significa 
aper tura al mondo, predica-
zione e dialogo. 

« Voi mi chiederete — ha 
aggiunto il cardinale - — 
qualcosa sul Concilio. Ebbe-
ne, posso dirvi che il Conci
lio avra una magnifica con-
t inuazione». II card. Sue
nens ha det to anche che il 
Concilio ha influito — in 
qualche modo — sulla sorte 
del conclave stesso. \ • 

Nel corso della sua breve 
intervista, il card. Suenens 
ha anche • fatto 1'elogio di 
Papa Montini, dicendo che 
si t ra t ta di una forte perso
nality e di persona di parti-
colare intelligenza >. 

a. s. 

Ore 12,12: l 'annuncin del card. Ottaviani. 

Ore 12,20: Nella piazza si applaude. 

Tret I'eredita di Schuster e i l neocapitalismo 

II solenne arrivo a Milana nel 1954 — «L'arcivescovo dei lavoratori» nel discorso pronun-
ciato a Sesto San Giovanni — L'attivita sviluppata con la «missione» del 1957 — La lunga 
attesa della porpora — Le prese di posizione politiche — La soppressione di«Adesso» — La 

pastorale della Quaresima e la commemorazione di Giovanni XXIII 
Wei pomeriggio del 4 gennaio 1955 il lungo corteo . 

di macchine che accompagnava il nuovo arcivescovo 
di Milano, Giocan Battista Montini nel convento di 
Rho per la tradizionule veglia, prima del solenne in-

; nresso nella metropoli, si arresto sul ponte del Lam-
bro, confine dell'archidiocesi - ambrosiana. Monsignor 
Montini scese dall'auto, s'inginocchio e bacio I'asfal-
to nevoso. Il gesto enmmosse i milanesi che attende-
vario con grandi speranze il Presule, preceduto.nella 
capitate lombarda dalla fama di uomo aperto e Tin- , 
novatore,r in netto contrasts col Cardinale Schuster,' 
morto il 30 agosto dell'anno precedente. 

"~ Schuster — rigido pacelliano, aristocratico. compro-
messo col fascismo dalle visite al covo c alia scuola ? 
di Mistiea, dalle benedizioni di gagliardettt e dalle al-' 
locuzioni in Duomo a favore della guerra abissina — 
non si era mat adattato ai tempi nuovi. La Liberazio-
ne era stata per lui Vinizio di una nuova crociata con
tro le forze che volevano proseguire la lotta antifa-f 

scista sul terreno delle trasformazioni sociali. Nel re
ferendum istituzionale aveva preso posizione contro 
la monorchia. Nei ' primi • movimenti contro il • caro-
vita era intervenuto stigmatizzando < t cortei, le adu-
nanze, gli scioperi e magari le violenze contro le autn-
rita >. Git stessi cattolici piii avanzati, come don Zeno, 
don Primo Mazzolari, padre Turoldo dei Serviti, era-
no stati duramente colpitt. Su questa scia Vintervento 
aperto ed esasperato nelle clezioni del "53 — quelle fa-
mose della «legge truffa» — si era risolto in una 
sconfitta della Curia con inevitabile perdita di presti- ' 
qio e profondo disagio nel mondo cattolico. < % 

Tutfaltro personaggio appariva invece Monsignor' 
Montini.' Si citava di lui la lettera inviata a La Pira 
in solid'ariela con gli operai della Pignone in lotta: si -
ricordava la sua lotta per la direzione dell'Azione Cat- • 
tolica in cui aveva preso posizione contro la corrente 
reazionaria capitanata' da Gedda; si esaltava la sua . 
amicizia con De Gasperi (scomparso anch'egli pochil 

giorni prima di Schuster) e si daca per certa la sua • 
ostitita alia destra pelliana. Da tutto questo si traeva 
la convinzione che la nomina di Montini a Milano co-
stituisse una specie di esilio imposto alVex segretario 
di Stato vaticano, cdlpevole di dissentire dalla ten-
denza consercatrice ad oltranza di Pio XII e dellonni-
potente « Pentagono *. -

Per Milano qucsti erano litolt • d'onorc. Se non per 
lutta Milano, almeno per le decine di migliaia di ope
rai da cui la Democrazia Cristiana traeva una sua base 
elcttorale. per i medi ceti che auspicavano una poli
tica piii attira c dinamica, per i gruppi cattolici anti-
conformisti che andavano agitandosi nelle ACLl, net 
circoli di « base * e nella stcssa Azione Cattolica deci-
samente antigeddiana. In qucsti settori, si ripetcvano 
con soddisfazione le parole con cui Mons. Dell'Acqua . 
aveva salutato in Montini Vuomo « profondamente sen-
sibile ai problcmi sociali», deslinato a passare alia 
storia come «VArcivescovo dei lavoratori*. Ben altra 
eco sollevava invece questa fama negli ambienti del-
I'Assolombarda di cui si facevano servilmente eco i 
nostalgici del Borghese coniando per il nuovo Arcive
scovo le opposte definizioni di « Badoglio di Milano >, 
e di c palafrenierc della sinistra democristiana ». 

In tal modo, vituperato dai fascisti e applaudito da 
tutto lo schieramento democratico,-VArcivescovo Mon-

' tini entrava in citta e, il giorno dopo il solenne insc-
diamento, si recava a Sesto San Giovanni (gia descrit-
ta dalla stampa schusteriana come base delle * ordc • 
boiscerichc •) per annunciarvi solcnnementc: « Piii di 
una volta, c da piu parti, si e detto che to sarci stato 
I'arcivescovo dei lavoratori. Ma finora non ho mai 
risposto a questa affcrmazione. Ebbenc, qui, oggi, vo-
alio sciogliere il mio riserbo, dichiarando che, con In 
grazia di Dio, faro tutto il possibile per cercare di es-
sere I'arcivescovo dei lavoratori: 

Qualche mese dopo, nel gennaio del '55, recatosi di 
nuovo a Sesto per consacrare la Magneti Marelli a 
Santa Chiara, patrona della televisionc, VArcivescovo 
rinnovava I'impegno in un discorso che, significativu-
mente, venne censurato dalla direzione dell'azienda. 
* Non diciamo piii — dichiaraya il Presule — che la 
religione e I'oppio del popolo e cospira a spegnere in 
esso le energie e le speranze di clevazione; e la luce, 
c la forza, e la gloria del popolo. Essa non e allcat.i 
del capitalismo oppressore del popolo; i primi a stac-
carsi dalla religione > non furono i lavoratori,' ma i 
grandi impresari e i grandi ecohomisti del secolo scorso 
che sognarono di fondare un progresso, una civilta, 
una pace.... la Chiesa cattolica ogni giorno difende in-
segnamenti sociali atti a sollevare le sorti di chi sof-
fre e ad aprire giusti sentieri alle buone aspirazioni 
del popolo lavoratore... >. -- •» 
'- -4 qixesfj annunci, segui, come primo atto concreto, la 
grande missione Milano, destinata alia riconquista cri
stiana delle masse che Vapostolato di Schuster aveva 
allontanato dalla Chiesa. Essa avrebbe dovuto sanure 
la lacerazione provocata da un'azionc politica e sociale 
identificatasi nel gesuita padre Lombardi. esaltatorc 
della * riscossa » dcgli industriali con consegiicntc liqui-
dazione dei grandi complessi milanesi divenuti passivi. 
- Dal 4 al 23 novembrc 1957 si tennero, durante la 
missione, ben 7.000 predichc e conferenze in cui com-
parvero anche noti predicatori allontanati da Schuster 
— don Primo Mazzolari e don Da vide Turoldo —; si or-
ganizzarono cenlinaia di incontri differenziati con tuttc 
le cateqorie, dai soci del Rotary Club agli artisti del 
Luna Park, dagli agenti di borsa ai tranvieri; si visi-
tarono fabbriche e aziende. II costo delta colossale 
operazione si avvicino al mezzo miliardo e i risultati 
furono proporzionalmente scarsi, anche perche la 
preoccupazione religiosa mise in secondo piano qucVc 
istanze sociali annunciate nei discorsi di Sesto San 
Giovanni. Lo stile restava comnnque ben diverso tla 
quello deUa campagna schusteriana della Madonna pel-
legrina condotta con gran sostegno di invettive contro 
gli avversari politici c gran concorso di polizia a pro-
tezione dei « microfoni di Dio». 

E' da qui tutlavia che parte la gran polemica sulla 
figura del Presule. Che nonostante i lacrimosi addii ro-
mani (Pio XII si fece chiaramente udire mentre sin-
ghiozzava), VArcivescovo Montini rimancsse sgradito 
in Vaticano non c dubbio: prora ne sia che il cappello 
cardinalizio, tradizionalmcnte legato all'alta carica am
brosiana, non gli venne mai concesso da Papa Pacrlli. 
E invano lo sollccitarono i milanesi con filtalc rispettn, 
o in termini polemici, come nel discorso del marchese 
Cornaggin-Medici, o addiritttira in termini ultimativi 
come nell'allocuzione del presidcnlc dell'Assolombar-
da Furio Cicogna. L'esscre sgradito a destra non por-
tava pero automalicamente Mons. Montini sulle posi-
zioni di sinistra (dando a questi termini il valorc re-
lativo che possono assumerc ncll'ambientc delta Chic-
ra). Al contrario, pur dimostrando una certa simpatia 
per il movimenlo aclista, egli non nascondeva la sua 
aoversita per il movimento democristiano di « base » r. 
soprattutto, al ribnllire di idee nuove, ai progetti auda-
ci, opponeca un freddo distacco che i montiniani giu-
stificavano crnne c ncccssita di riserbo > in attesa delle 
grandi trasformazioni che la scomparsa di Pacclli avreb
be inevitabilmente portato. 

Questa fiducia si rafforzo dopo il Conclave del '58 
— in cui Afonlini figuro come il * grande assente » — 

quando Giovanni XXIII < gli dimostro la sua prcdilc-
zione ponendolo in testa alia prima serie di cardinali 
da lui nominati. Egli apparce cosi come il primo dei 
< roncalliani > e quasi come il successore designato daU 
lo stesso Papa cui era toccato U seggio che, secondo la 
voce pubbiica, Montini avrebbe certamente occupato M 
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7ion gli fosse stato ingiustamente negato il galcro. Tan-
to che — quando si prescnto il silo nome per la Se
greteria di Stato di Papa Roncalli — esso venne csclu-
so onde non porre ostacoli alia sua futura assunzione 
al soglio. 

A questa straordinaria prcdilezione parve tuttavia 
a molti che il nuovo Cardinal Montini opponesse un 
riserbo eccessivumente diplomatico. Mentre il nuovo 
Pontefice apriva le parte alle nuove idee ponendo U suo 
altissimo prestigio al servizio della pace c della coe-
sistenza. Montini, a Milano, bloccava di autorita le 

.candidature al parlamento dcgli 'csponcnti piii qua-
lificati della < sinistra » democristiana, come Granelli, 
e si esponeba, nel giugno del '60, in un durissimo at-
tacco contro i progetti di apertura a sinistra. 

< Il turbamento degli animi — proc/amai;a in una 
lettera al clero — e la difformita dei pareri che tuttora 
riscontriamo in campo cattolico a motivo delle deli
cate circostanze attuali. ci induce a ricordare ai no-
sin sacerdoti che riteniamo, in conformita ai ripetuti 
avvertimenti della sede apostolica ed alle istruzioni 
emanate dall'episcopato lombardo. non doversi favo-
rirc la cosiddetta apertura a sinistra nel momento pre- _, 
scute e nella forma ora prospettata, ed impegnamu 
percio la loro obbedienza filiale ad attenersi a que
sto giudizio con pronta e leale coerenza di spirito, di 
parola, di scritto e di' azione *. 

Dalle generose enunciazioni del gennaio del '55 si , 
scende cosi vie via alle generiche enunciuzioni della 
pastorale per la scorsa Quaresima in cui la difesn 
della propncla privata e appena ammorbidita dai ri-
chiamo alia pubbiica ut i l i ta : - Nella nostra societa, in-
camminata verso una piii equa distribuzionc della ric-
chezza, verso una piii estesa e complessa organizzazio-
nc dell'cconomia modcrna in funzione della comunita 
sociale, c verso una adeguazione tra lo sviluppo eco-
nomicc ed il progresso sociale. c opportuno riaffer-
mare il concetto di proprietd privata, rivedendone le 
forme di applicazionc e ricordando i due confini estre-
mi del concetto stesso: ogni uomo ha diritto di posse-
dere qualche cosa in proprieta; ogni proprietd deve 
avere un qualche riferimento alia pubbiica utilita. Per- . 
cxb tutti hanno il dovcre dt rispettare la proprieta al-
trui c di concorrere al bene comune. Ne le critiche sov-
vcrsirc alia proprieta, ne I'evoluzione del suo concet
to. delta sua funzione, possono togliere all'istituto della 
proprieta cd al suo fatto morale la sua legittima forza 
c la sua provrida funzione *. 

Del pari, quasi a confermare il difficile equilibria 
di una posizione distaccata. che dclusc fortcmente i 
cardinali franccsi in Concilio, troviamo negli ti/fimi 
mesi due atti singolarmente opposti: da un - lato la 
condanna del franchismo (durante il famoso episodio 
del rapimento del console spagnolo a Milano} e, dal-
Valtro, Vabolizione del quindicinale * Adesso *, fondato 
da don Primo Mazzolari e diretto da Mario Rossi: il 
medesimo che nove anni or sono Mons. Montini sostc-
neva per la presidenza dell'Azione Cattolica come ele-
mento aperto c progressiva contro Gedda. •• x 

Partendo da Milano per il Conclave, iV Cardinal Mon
tini reed quindi con se un bagaglio di contrastanti erc-
dita: per gli uni. I'ottcnnato milancsc aveva visto la 
progressiva involuzione del cardinale arcivescovo, da 
pos'tzioni rinnovatrici a posizioni moderate: per gli altri 
egli era ancora Vullimo dei roncalliani che, con con-
tumata abilitd diplomatica, aveva saputo mantcnersi 
•il di sopra della mischia. riscrvandosi cosi la possibi-
Uta di uno piu ampia c decisiva azione dalla massi- -
ma caltedra. Il futuro dird quale, delle due, sia Vcsatta 
intcrpretazionc o se — come si addicc ad un per so- '• 
naggio cosi sottilmcnte complicato — non ve ne sia 
per avventura una terza minora insospcttata. 

Rubons Tecfachi 
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| Oggi e domani in cittd e in provincia \ 

Manifestazioni comuniste 
Licenziati 

per il rispetto del voto 
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I I 
I Oggi e domani, nella citta e in provincia, per iniziativa della Federa-
I stone couiuniBta romana, si svolgerarino altre due giornate di manifeeta-

zioni contro i ricatti dc e per un governo con un programma di pace e 
I •; di progresso democratico, senza preclusioni a sinistra, '•'-'^l*•,•:•". '..:'/ | 

• Oggi 
I . Albano, ore • 19,30, comizio con " PaoJo 

I
Bufalinl; Portaente VHUnl, ore 19.30. co
mizio. con Paolo Alatri; Tufello, ore 19, , 
tribuna politica in via delle Isole Cur-

IXA ane, con Gioggl; Monte Mario, ore 19. 
' comizio in piazza Nostra Signora di Gua

dalupe. con Michetti; Monte Sacro. ore v 

1 1 9 . comizio in piazza Sempione. con Lom-
bardo Radice; Genazzano, ore 20.30. co-

I , mizio, con Giulio Turchi; Gavignano, ore 
. 20, assemblea. • con Verdini; Cave, ore 

20,30, comizio, con Panosetti; Pisoniano, 
Ii • ore 21, comizio, con Mammucari; Casal 

; Bertone. ore 19.30. comizio in piazza S. 
Maria Consolatrice, con Simona Mafai; -

I." Lanuvlo, ore 19.30. comizio. con Ranalli; 
' Carplneto, ore 20. assemblea." con Dea ".. 

I- Ricci; Settebagnl, ore 19. assemblea. con 
Fredda; Llcenza, ore 20, comizio con 
Mossi; Larlano. ore 19.30, assemblea. con 

I Velletrl: Anticoli,' ore 20,30 comizio. con 
.v Buff a; Neml, ore 19, assemblea, con Ce- '.' 
. saroni; Palestrlna, ore 20.30, attivo con ' 

I Magrini; Arsoll, ore 20, comizio. con Al- comiz 

legra; Cicillano. ore 20. comizio; Quarto 
Mlglio, ore 20, .proiezione di «Patria. o 
Muerte; Morlupo, ore 19.30 convegno sul-
la riforma sanitaria, con G. Berlinguer; 

Guldonla, ore 20, dibattito 

I 

Domani 

Oltre 1.500 lavoratori sono gia stati gettati sul lastrico, perche i 
costruttori pretendono altri milioni dallo Stato e dagli enti pub
blici minacdando la chiusuradi decine di cantieri. I sindacalisti , 
della CGIL e della CISL hanno chiestoun.immediato interveht© ' 
della prefetturai per,stroncare la provocazione:; in cambio,'.}}3er*\'•';; 
ora/ non hanno ottenuto alcunhmpegno concrete II'presidents 
dell'ACER, Binetti, e stato uno dei primi a iniziare i licenziamenti. 
INCIS, ICP e Cqmune devono far rispettare i contrattl! 

i :.••: • . ; . : 
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Alessandrina. ore 18.30, assemblea. con , 
Modica; Montespaccatp. ore 18.30. com:-
zio. con Lombardo Radice; Palestrinu, ore 
10. assemblea al cinema, con Gigliotti e , 
Marroni; Valtnontone, ore 18.30. comizio, 
con Ranalli; S. Vito, ore 11 comizio, con . 
Mammucari; Gallicano, ore 21. comizio, !v 

con, Mammucari; Prima Porta, ore 17, co
mizio, con G. TUrchi; Castel 8; Pletro, .,. 
ore 16, assemblea, con Marroni; Casalot- " 

t • ; ' :i 

ti, ore 18,30, comizio, con Mario Manci- ' | 
ni; Montecelio, ore 19, comizio, con Javi-
coli;.Le Esprete, ore 17, comizio. con Ja- <• I 
vicoli; Pavona, ore 18, comizio, con Anto- I 
nacci; Velletrl, ore 9,30, assemblea. con • 
Velletrl e Cesaroni; Subiaco, ore 18. co- 1 
mizio. con Bracci Torsi; Vicovaro, ore 18. 
comizio. .< _ . I 
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Tremila apparf amenti 
le organizzazioni sindacali pronte a prendere 
i provvedimenti per stroncare la provocazione 

C i n q u e m i l a edi l i s o n o minacc ia t i d i l i c e n z i a m e n t o (1.500 sono stati g ia 
ge t ta t i su l las tr ico) e quas i t r e m i l a f a m i g l i e , c h e a o t tobre dovrebbero ot te-
n e r e u n appar tamento r i sch iano di c o n t i n u a r e a r i m a n e r e senza casa. I due 
gravissimi fatti sono • il risultato di un - nuovo scandaloso ' ricatto dei costruttori. 
Trentacinque imprese, che hanno in appalto la costruzione di importanti opere 
pubbliche — e in modo particolare di abitazioni dell'INCIS, • dell'ICP e del Co-
mune — hanno infatti comunicato che chiuderanno i cantieri se gli enti pubblici 

non aumenteranno i prezzi 

lavoro 

Che aspettano 
a inter venire? 

: - . - " . ; i - . - - • • l i . l t ! 

I costruttori e d i l i ' s t a n n o . n u o v a m e n t e confer-
m a n d o di n o n saper r i n u n c i a r e a l l e i l l egal i ta , a l l e 
provocaz ioni e ai ricatt i . P u r di arraffare q u a l c h e 
m i l i o n e in phi , n o n e s i tano q u e s t a v o l t a a m i n a c -
ciare il licenziamento di cinquemila operai e la inter-
rnzione della fabbricazione di-edifici nei quali tremila 
famiglie attendono ansiosamente di andare ad abitare. 
Ottomila famiglie, alcune decine di migliaia di persone, 
stanno dunque per vivere 
un dramma doloroso sol-
tanto perche un pugno di 
«ras deU'edilizia > senza 
scrupoli subordina gl'inte-
ressi dei lavoratori, di tut-
ti i cittadini, ai loro pro-
fitti. I costruttori preten
dono che lo Stato, il Co-
mune e gli altri enti pub
blici aumentino i prezzi degli 
appalti: si accollino. cioe, gli 
oneri derivanti dall'accresciu-
to costo della manodopera e 
di alcuni materiali da costru
zione. Integerrimi difensori 
della *» libera iniziativa >*. gli 
imprenditori edili non si ac-
contentano di un guadagno in-
feriore alle somme preventi-
vate e vogliono che *< nanta-
lone » intervenga al soccorso: 
in occasioni come questa. di-
menticano l'awersione per lo 
-< statalismo» e mirano al fiO-
do. doe ai milioni. 

Dopo il tentativo di ridur-
re i salari, dopo il furto di 
oltre un miliardo alia Cassa 

edile, i costruttori hanno esco-
gitato una nuova e ancora piu 
irresponsabile forma di ricat
to. Ma. a questo punto, ci si 
deve domandare: che coea 
aspettano le autorita per in-
tervenire? Che cosa aspetta
no 1'INCIS. l'lCP. gli altri 
enti appaltanti per ricorrere 
a tutti i mezzi previsti dalla 
legge e costringere gl'impren-
ditori a rispettare i contrat-
ti? Come possono prefettura 
e Ispettorato del lavoro resta-
re indifferenti davanti al li
cenziamento di cinquemila 
operai e all'aggravamento del 
drammatico problema della 
casa? 

I lavoratori hanno piu vol
te dimostrato di essere forti 
e decisi alia lotia. anche lun-
ga e anche dura: ma. prima 
che cid awenga. e ancora 
possibile piegare gl'imprendi-
tori edili e richiamarli aL'a 
ragione. 

s. c. 

I II giomo I 
Oggi, sabato 22 ale- • 

I |pio (173-192). Onoma- | 
' stlco: FUvio. n sole 

I sorge alle ore 4J« tra- I 

montm alle ore 29,14. I 
Luna, 1. quarto U 2t 

Cifre delb c'rtt* 
Ieri, sono natl 42 maschi e 

52 feminine. Sono morti 27 
maacbi e 27 femmine. dei qua* 
11 uno minore dei 7 anni. Ma-
trimoni celebrati 42. Ve tempe-
Tature: minima 14. massima 23. 
Per domani. i meteorologhi 
prevedono nuvoiosita irregolare. 

Estate Marguttiana 
Oggi. atle 18.30, si inaugura 

nella celebre via la c Estate 
Marguttiana >, polcmica mo-
stra organizzata dal sindacato 
artisti indipendenti. Gli expo
sitor! saranno piu di 300, le 
opere oltre mille. La manife-
atasione si chiudera martedl 23. 

piccola 
cronaca 

Sarto di noda 
che consigliamo ai lettori. 
VIA NOMENTANA, 31-3S 

(a 20 metrt da Porta Pia) 
* ' §)t»nt* i l pit elegmnte 

• • • • r t i n e n t o estiva - Delle 
eaafextani ww m g1»Tin*t-
t l . 12* aiisare. 
N. B. — Questo e i l negozio 

FAClSAKTHMAWOnO 

Mutue 
Per una convenzione interve-

nuta tra 1'INAIL e 1'ENPDEDP 
(Ente nazlonale di previdenza 
per I dipendenti da enti di dl-
ritto pubblico). gli assist itI del-
1'Ente potranno ottenere il ri-
covero presso il Centro para
plegic! di Ostia Lido per acccr-
tamenti e trattamenti di orto-
pedia e traumatologia. 

Conferenze 
Oggi alle ore 18.30. all'Uni-

versita popolare romana, Dia
na Pulle parleri su: «Marot-
ta e il suo ultimo libro "Le-
Miiancsr>. Alle 19JO. inoltre. 
Luciano Zeppegno parlera su: 
«Bellezze natural! cd artisti-
che delle varie region! d'ltalia: 
la Sardegna ». 

parti to 
Conuocazioni 

Oggi, alle ore It, sono eon-
vocatl In FEDERAZIONE tutti 
I compagnl mntllatl e Invalid! 
d| gaerra per dlseutere del 
nuovo progetto di adeguamen-
to delle pension! di guerra. 
Ore 2*. PRIMA PORTA, Comi
tate direttlvo (Laplccirella). 

La Avellino torna a casa 
Si e chiusa Ieri la drammatica vlccnda della signora Giuscp-

plna Avellino. in Trocclola. col pita da grave choc mentre, ac-
compagnata dai trc figlioletti perorava presso il ministero di 

,'Grazia e Giustlzia il buon esito della domanda di grazia in fa-
Tare del marito detenuto: nel pomeriggio. infatti, ella e Mata 

c ncuro a e, con 1 bambini, e tomata a Napoli. 

dei capitolati di appalto. Si 
• tratta, in definitiva, del ri-
petersi della provocazione 

gia effettuata il mese scor-
so con il « taglio > dei sa
lari e stroncata dagli ope
rai con una forte batta-
glia.' Questa ' volta, pero 5 
gli imprenditori edili evi-; 
tano di colpire direttamente -
l'intera categoria per concen-
trare l'offensiva su cinquemi
la lavoratori, disinteressando-
si delle conseguenze che la 
loro irresponsabile condotta 
avra per altre tremila fami
glie. 

I dirigenti provincial! della 
FILLEA-CGIL e della CISL 
sono immediatamente interve-
nuti chiedendo al prefetto dl 
costringere i costruttori a re-
vocare i licenziamenti gia ef-
fettuati e a rispettare i loro 
impegni verso gli enti pubbli
ci: in cambio. non hanno ot
tenuto alcun impegno concre-
to. Se comunque la prefettu
ra non dovesse far pesare la 
propria autorita, o comunque 
non dovesse piegare Binetti. 
Cerasi. Spina. Marino e com-
pagni. le organizzazioni sin
dacali prenderebbero i prov
vedimenti necessari per dare 
un'esemplare lezione al grup-
po di provocatori che gli ope
ra' si trovano di fronte. 

I costruttori si ostinano nel 
pretendere una revisione dei 
capitolati di appalto delle 

opere pubbliche fin dallo scor-
so ottobre. In quel mese, gli 
operai chiesero una « inden-
nita congiunturale - per a-
deguare i - salari all'aumen-
tato costo della vita: si sen-
tirono rispondere che la ri-
vendicazione non sarebbe sta-
ta accolta se lo Stato e gli 
altri enti pubblici non aves-
sero conces«o asli impren
ditori tutta una serie di pri-
vilegi... - - '• • -----

I lavoratori non solo pro-
seguirono la lotta con gran-
de combattivita. ma informa-
rono. attraverso i loro rap-
presentanti sindacali. di esse
re contrari al soddisfacimen-
to delle pretese dei •« ras del-
l'edilizia ». 
- Alia fine — dopo comples-
sivi sei milioni di ore di 
sciopero e una serie di gran
diose manifestazioni di stra-
da — venne il successor i co
struttori firmarono un accor-
do in presenza del ministro 
del Lavoro, impegnandosi a 
corrispondere l'indennita con
giunturale. Nello scorso in-
verno. tuttavia, l'ACER ritor-
n6 alia carica tentando • di 
rimettere tutto in discussio-
ne e di sospendere il paga-
mento degli aumenti, fino a 
quando non fossero stati re-
visionati i capitolati di ap
palto. La pronta reazione dei 
lavoratori fece rientrare in 
pochi giorni questo primor^ 
catto, ma un mese fa l'ACER 
ci riprov6 con maggiore con-
vinzione e tenne duro. per 
un paio di settimane, fino a 
quando gli scioperi e le im-
pressionanti dimostrazioni di 
forza degli edili non la spin-
sero a piu miti consign. '« 

Adesso 35 imprese — una 
pattuglia di «• oltranzisti » 
della provocazione e del ri
catto — pur di mettere le 
mani sul denaro pubblico. 
non esitano a ricorrere a me-
todi ancora piu ripugnanti. 
In questa situazione. inspie-
gabile appare l'atteggiamen-
to di indifferenza degli enti 
pubblici appaltanti. Migliaia 
di cittadini attendono per ot
tenere una nuova casa. Fan-
no parte della massa di fa
miglie che vivono in ~ abita
zioni improprie- o che so
no costrctte alia coabitazio-
ne. Hanno lungamente atte-
sc, hanno concorso ins'.eme 
con titnte aMre, hanno fatto 
i loro conti: ebbene. 1'INCIS, 
l'lCP, il Comune — anche se 
quasi certamente tra pochi 
mesi non saranno in grado 
di con3egnare gli apparta-
menti — non muovono un 
dito per nch'amare i co
struttori al rispetto dei con
trattl 

DUEWITTIME 
:-£•-

Ancora omicldiiblanchi. Nello sta-
bilimento IK, addirittura, gli ope-

-,"rai stavano. per : scendere in scio
pero rivend icando • maggiori ga-

r' ranzie di sicurezza, dopo aver de-
r nunciato per sei mesi i pericoli del 

loro lavoro: la tragedia, purtroppo, 
e accaduta prima . .V 

Muratore 

straziato 
dal carrello di piombo 

Quindici famiglie per anni nelle baracche - « Vo-
gliamo una casa civile » - In died in una stanza 

-i- Quindici appartamenti, sfltti da due anni 
e appena riammodernati. sono stati occu-
pati, ieri sera, al Quadraro. Altrettante fa
miglie, una sessamina di persone in tutto, 
hanno int>a$o le scale e forzato gli ingressi 
poco dopo le 19. Donne e bambini sono 
saliti fino al terzo piano con materassi e 
coperte sttlle spalle e poche altre masserizie 
sottobTaccio: poco dopo, erano gia tutti as-
serragliati nelle stanze. * Se ora vogliono 
cacciarci — hanno fatto sapere — dorranno 
darci una casa civile. Abbiamo vissuto per 
anni e anche in died persone in una sola 
baracca...». 

Gli appartamenti sono quelli del cosid-
detto 'Centro Itbero» dell'Ina-Casa. j n eta 
Seltnunte 49, Le stanze occupano l'intera ala 
di uno degli enormi casoni. Proprio Ii sotto, 
passa VAcquedotto Felice, dove cenlinaia e 
centinaia di • altre famialie vivono sotto i 
torrioni' pericolanti, in condirioni spacentose. 
Fino all'agosto del 1961, gli appartamenti 
erano regolarmenle affittati. Poi la direzione 
ha fatto sloggiare tutti, sistemando le fami
glie in altri padtotioni a Torre Spaccata e 
in altri centri delVlna-Casa. 

'Dobbiamo riammodernare le case — di-
cevano i funzionari —: vogliamo ricavare 

. due appartamenti dove ora ce n'e uno sol-
tanto. Pochi mesi di lavoro e sara tutto) 

' pronto...'. Sono passati due: anni e quel 
lacori sono sempre in corso. GH apparta
menti mancano ancora di hice, acqua, gas, 
gabinetti. Nemmeno i parimenti sono stati 
completati. I cittadini si sono stancatl di ct-
tendere. . t 

iVon e'e una, di quelle famiglie, che non • 

abbia inoltrato aimeno due o tre domande 
per ottenere una casa civile. 'Due o tre 
domande — dlceva la madre di tre bambini 

— e non ci hanno nemmeno risposto. Tutte 
le volte che siamo andati a protestare, ci 
hanno solo promesso che avrebbero esami-
nato la nostra richiesta... -.-

Solo promesse, come sempre. Vincenzo 
Monti e uno di quelli che ha occupato le 
case. E' padre di un bambino e sua mOglie 
partorira fra poco. ' Torno a casa dal lavoro 
che e notte — dice — e per anni ho vissuto 
a Portuense in condizioni disumane, Vi basti 
sapere questo: dove abitavo prima per met-
termi a letto, doveco svegUare tutti perche 
ero costretto a passare su quelli che gia 
dormivano.„ ~. Maria Anaineri ha due figli 

' e il marito malato. Per anni, ha vissuto in 
una stanza di pochi metri quadrati, con il 
cognato e la cognata, che ora aspetta un 
bambino. 'In sei in una stanza — ripete —: 
non resistevomo piit... Quando abbiamo sapu-
to che e'erano queste came re vuote, le ab
biamo occupate. Dovevamo continuare a vi
vere come bestie? ». Due esempi, ma potrem-
mo continuare: le storie di queste famiglie 
sono tutte eguali, purtroppo. . • 

Mentre i cittadini occupavano le case vuote, 
i costruttori, avevano appena annunciato il 
loro ultimo ricatto, minacciando massicci li
cenziamenti fra i lavoratori. La decisione, se 
non sard stroncata, slgniflchera il bloeco nelle 
costruzioni per aimeno 3 mila vani. Tutto 
questo mentre il dramma della casa si ar-
ricchisce ogni giorno di nuovi episodi an-
oojeiosi. . . . . . ; . . - . 

Mario Giovannini, I'edile folgorato, nel giorno delle n o n e 

Ieri , d u e lavorator i h a n n o perso la v i ta: u n o in una fabbrica di A p r i l i t , 
massacrato da u n carre l lo carico di p i o m b o ; l'altro a Sacrofano, fo lgorato dal -
l 'e lettric i ta . E n t r a m b i lasc iano m o g l i e e figli: e per entrambi e stata aperta 

; un' inchies ta . D a i pr imi e l ement i , sono apparsi ev ident ! alcuni inquietant i i n -
terrogativi sui sistemi di sicurezza che, in ogni fabbrica, cantiere o stabilimento, 
dovrebbero costituire una garanzia per la vita degli operai. Come al solito, invece, 
si dira che tutto e dovuto al caso. Giovambattista Pavia, di 37 anni, e Toperaio morto 
a Aprilia: e accaduto alle 5,20, a quaranta minuti dal termine del turno di lavoro 
notturno, al quale si sot-
toponeva .per guadagnare 

' qualche cosa di piu delle , 
187. lire I'ora che normal-,; 
me'nte verigono retribuite 
ai dipendenti della « I K > 
(industria chimica additi-
vi prodotti petroliferi e af-
fini). Un carrello carico di 
piombo e male assicurato 
e uecito dalla coreia e gli e 
rovinato addosso. n giovane. 
nel tentativo di ealvarsi. e 
caduto battendo violentemen- -
te il capo sul eelciato: e mor
to sul colpo. Contemporanea-
mente. 1'orlo del carrello gli 
ha straziato una gamba. ta-
gliandogliela in due. Quando 
sono intervenuti i compagnl 
di lavoro, per lui non Cera 
piu nulla da fare: il euo cor-
po e etato coperto in attesa 
dei carabinieri. 

«Sapevo che uno di noi 
prima o poi ci sarebbe morto 
— ha detto un operaio addetto 
alio eteeeo lavoro —. Da sei 
mesi continuamente. ho de-
nunciato al capo reparto che 
il nostro lavoro era insicuro. 
che in ogni ietante rischiava-
mo di eesere echiacciati dal 
carrello... Sarebbero bastati 
due gancL.. >-. ••••;"- « 

Giovambattista Pavia, la 
sera - prima della sciagura, 
aveva partecipato a una riu-
nione di lavoratori delT« IK ». 
Insieme. avevano' deciso di 
scendere in sciopero. « Voglia
mo i sistemi di sicurezza e 
l'aumento dei salari — ha 
detto un altro lavoratore —. 
Pochi minuti fa. ho incontra-
to il direttore dello stabili
mento. Mj ha detto che avrei 
dovuto denunciare alia dire
zione che il carrello era mal 
fissato... Io Vbo detto piu vol
te... Se lo ricordano ora che 
uno di noi e stato uccifio.--. 
- II Pavia aveva lasciato 1 
campi, dove lavorava con il 
padre, sei mesi fa. La grande 
fabbrica - lo aveva attratto, 
come tutti gli altri giovani di 
Aprilia. - Guadagnava poco 
piu di mille lire al giorno — 
ha detto il padre —. Piu volte 
lo avevo invitato a tornare a. 
lavorare la terra... Sembrava 
che ei fosse deci&o^ Ora non 
e piit possibile™-. ; 

Mario • Giovannini, ' invece, 
h rimasto folgorato mentre 
cercava di portare una spina 
della luce nella cantina dove 
i compagni di lavoro stavano 
sistemando l'impianto di ri-
scaldamento per lo stabile. II 
giovane lavorava per il padre 

-Verso le 12 — ha raccon-
tato un operaio — gli abbia
mo detto che non ci si vedeva 
a sufficienza. E* salito al pri-
mo piano per ' portarci la 
luce—- Non e piu risceso: e 
rimasto folgorato. - Quando 
l'ho trovato — ha detto il 
padre — sembrava svenuto. 
Ho • cercato di rianimarlo... 
Poi ho capito che era morto! -. 

Egualmente. Io hanno voluto 
t ras porta re all'ospedale, come 
se la folle corsa verso il San 
Giacomo potesse servire a 
qualche cosa. Per la strada, 
hanno incontrato il fratello 
maggiore della vittima: anche 
lui andava a lavorare, come 
portantino nello stesso ospe-
dale dove, di 11 a qualche mi-
nuto. sarebbe stata ricomposta 
la salma del fratello. 

n giovane era sposato da 
un anno. Da una settimana, 
era diventato padre di una 
bambina. La giovane moglie, 
a - sera; ancora non - sapeva 
nulla. -Chi ha fl coraggio di 
andarglielo a dire? — ha con-
tinuato il padre della vitti 
ma —: avevamo appena co 
minciatoa \ivere insieme...» 

Giovambattista Pavia insieme con la moglie e i doe figli. 

AllaVillerta 

Lunedi Tottivo 

per la stampa 
Lunedi alle ore 18 avra luogo, presso la se-

zione del P.C.I, della Villetta, a Garbatella, (via 
Passino, . 26) l'attivo provinciate dei comunisti 
romani per il lancio della campagna della stampa 
comunista. Ordine del giorno: < La funzione della 
stampa comunista - nella lotta • per un governo 
oriontato a sinistra ». Sara relatore il compagno 
Renzo Trivelli, della Segreteria di Federazione. 
Nel corso deU'attivo funziortera 1'ufflcio di am-
ministrazione per consent!re a tutte le sezioni di 
efTcttuare i primi versamenti per 1* Unitd. A 
conclusione dei lavori verra proiettato il docu-

I 
I 

I menlario « W Cuba libera». . . . . , I 
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del P.M* 
• ( • 

del 1960 •i> 

M •{ 

sonoentrati 
Non luogo a procedere per 35 dei 43 antifascist! 

Non luogo a procedere per 
33 dei 41 condannati; ana-
loga decisione per i due gia, 
assolti 'per insufficienza »di 
prove; Uevi riduzioni di pena 
per i • restanti otto. Queste 
le conclusioni cui e giunto 
ieri mattina il P.M, Battiato, 
al processo aVapjtello'.propo-
sto dai 43 qntifflscisti giu-
dicati per •• i fatty del ' giu-
gno 19o0 a Genova. > - -

Tre anni sono passati — ha 
detto il P.M. — ma il ricor-
do dei fatti di Genova e an-
cora vivo nella memoria;- il 
30 giugno e entrato nella 
storia della vita politico ita-
liana. • Quelle giornate furo-
no espressione di uno spon
tanea moto popolare che si 
manifesto con iniziative pre-
se dalla • quasi . totalita dei 
partiti politici per impedire 
il congresso del MSI. Fu una 
azione pacifica diretta ad 
ottenere che -K il • Congresso 
avcsse luogo altrove. 

Tuttavia, ha detto ancora 
il P.M., Vattuale dibattimen-
to su quelle giornate diventa 
un fatto, di. ordinaria. arnmiz 

plicano.semplici contravven-
zioni, restano da discutere 
solo le posizioni di Pellera-
no, Ferrari, Delpino, Perugi, 
Varetto, Cerri, Zetti •' e Ta-
glialegna, ai quali sono state 
contestate '• anche le lesioni 
aggravate e la violenza ag-
gravatd. . * -'. • r • •-.' 
'.Escluso :che . git incidenti 
avessero avuto inizio a cau
sa dell'atteggiamento • della 
polizia, il P.M. ha affermato 
che questa fu aggredita « in 
quanto espressione di quel 
potere, che aveva consentito 
Veffettuazione del congresso 
del MSI a Genova e non 
aveva voluto revocare ' I'or-
dine », ed ha negato che pos-
sa valere a favore degli im
putati Vattenuante di avere 
agito sotto la suggestione di 
una - folia •• in • tumulto, in 
quanto questa c folia in tu
multo » i erano ' loro stessi. 

II P. M. e passato poi ad 
esaminare le posizioni dei 
singoli imputati. --

Giuseppe Pellerano: e ri-
tratto in una foto (nella 
quale pero Vimputato non si 

perche.it recente^prdvije'&te 
menlo d^ anintstid'hd-jdttd 
impallidire il processo an
che sul. piano ' giudiziario, 
reddendo inutile il dibattito. 
Cancellaie dall'dmnist'ia . le 
imputdzioni di raduiiatd se-
diziosas di qltraggio, danneg-
giamento e le altre che im-

'qveflo- visto colpire con un 
ass'e~\in agente sieso a terra. 
II P.M. chiede la. conferma 
della pena di quattro anni 
e 5 mesi; Vamnistia per il 
mese e 15 giorni comminati 
per adunata sediziosa. 

Rinaldo Ferrari: • appare 
in una foto pressq una cd-

Napoli 

a 
ucciso 

dalla 
Dalla nostra redazione 

NAPOLI. 21 
Ua ladro e stato ucciso. que

sta notte, nel corso di uno seon-
tro a fuoco con agenti . deila 
polizia. Si tratta di Ernesto Di 
IVlaio. di 35 anni, da Torre 
Annunziata. - Lo sventurato, fe-
rito alia nuca da un colpo di 
piitola, e deceduto durante il 
trasporto in ospedale. Con lui 
erano due complici: uno e ri-
masto ferito ruzzolando lungo 
le scale di un eeminterrato. l'al-
tro e riuecito a «semioare» glj 
agenti che lo inseguivano. 

Teatro del drammatico con-
flitto a fuoco e stato il viale 
AugustO. a Fuorigrotta, dove si 
trova la macelleria del signor 
Alfredo Ciaramella. nei cui lo-
cali £oao stati sorprCsi i ' tre 
ladri mentre tentavano di a-
epbrtare alcuni pezzi di vitello. 

• Albeggiava. Un pattuglione 
della polilia percorreva in au
to. il viale Auguato. Il funzio-
nario che flo comaridava si av-
vedeva - che la saracinesca di 
\\n negozio appariva sollevata. 
Davanti al negozio. un camion-
cino is soota. 

Gli agenti, scesi dagli auto-
veicoli. si appostavano attomo 
all'ingresso della * macelleria 
senza che i ladri avessero sen-
tore di quanto stava accaden-
do. Ultimato raccerchiamento. 
per frustrare eventuali tenta-
tivi di fuga. il funzionario che 
comandava gli agenti. si e.av-
vicinato all'jngreiSso. piotoTa tn 
pugno. e ha intimato ai ladri 
di venire fuori Sono trascorsi 
10. 20. 30 minuti- Poi, da una 
porta se'ondaria del locale, ve-
locisoimi sbucavano tre "omini 
aneh'esjj con la pistola in pu
gno Hanno aperto il fuoco. ten-
tando di rompere raccerchia
mento e i poliziotti hanno ri-
sposto. Uno dei ladri e stramaz-
zato a torra. il 6econdo &\ e di-
retto correndo verso un semin-
terrMo lungo le cui scale e ca-
duto mentre il terzo e riusci-
to a dileguarsi • • • -

•L'uomo. che glaccva a terra 
in una pozz*» di sangue. e stato 
trasportato aH'ospedale dagli 
stessi agenti. a bordo di una 
delle loro auto. Purtroppo il 
poveretto e deceduto durante 
Q H H M N . Dalla carta d'iden-

tita che aveva addosso era pos-
sibile" identiflcare il Di Maio. 

Il complice, caduto lungo le 
scale, veniva intanto raggiunto 
e arrestato. Si chiama Giorgio 
Tarallo ha 29 anni e abita a 
Torre Annunziata. » 

io Gallo Sergi 

Macerata 

; Si uccide 
per non farsi 

arrestare ^ 
MACERATA, 2L 

Una battuta organizzata dal
la polizia e dai carabinieri, per 
arrestare un uomo che ieri a-
veva sparato alcuni colpi di 
pistola contro due agenti della 
- Stradala ~. si e conclusa tra-
gicamente. 

L'uomo, Renato Sciocchetti. 
di 25 anni, quando si e visto 
circondato dai suoi inseguitori 
ha. infatti. sparato contro gli 
agenti che a loro volta lo han
no abbattuto con una raffica di 
mitra, colpendolo alle gambe. 
II giovane, a terra ferito. si 
e,portato l'arma che teneva 
in pugno. alia tempi destra. ed 
ha premuto il grilletto. La mor-
te e stata istantanea. — • 

Questa : la versione ufSciale 
dei fatti. La magistratura ha, 
comunque, aperto una inchie-
sta. Lo Sciocchetti. ieri, in auto 
insieme a due donne. nei pres-
si di Civitanova, sulla strada 
provinciale. all'intimazione di 
alta data dagli agenti della 
-«Stradale» rispondeva a colpi 
di pistola. Raggiunto. si dava 
alia fuga per la campagna spa-
rando ancora sui poliziotti che 
rlspondevano al fuoco ferendo-
lo a dun braccio. Dopo l'epi-
sodio di ieri .ingenti forze di 
polizia si erano messe alia cac-
cia dello sparatore. L'uomo. 
braccato nei bdschi, prima di 
farsi catturare ha preferito. 
per motivi gconosciuti, toglier-
si la vita. 

mionetta rovesciata. Un te
ste — Sanna — afferma di 
averlo ' sentito vantarsi • di 
aver colpito degli agenti. II 
P.M. chiede per lui lo stesso 
trattamento del Pellerano. 

Giuseppe Delpino:, questi 
ha animesso di aver lanciato 
sassi contro una camionetta 
vitota eincendiataed k stdio 
fotografato mentre compiva 
quest'atto. II ' P.M. - chiede 
che la precedente condanna 
a tre anni e un mese sia ri-
dotta di tre mesi, piii un 
unnp di condono.) " ' ; . . ' 
• Aldo - Perugi: • e ritraiio 

mentre svelle una catena 
spdrtitraffico. II P.M. chiede 
che la pena di un anno e 
otto mesi piii un mese di 
arresto sia ridotta a un anno 
e otto mesi. • •-' J.:,-... , 
. Paolo Varetto, Cesare Cer
ri ed Emanuele Zetti: sono 
tutti • accusati da' alcuni po
liziotti: il P.M. chiede: per 
il Varetto, condannato a<2 
anni, 9 mesi e 13 giorni, piii 
un mese di arresto, I'amni-
stia per il mese di arresto 
e il condono di un anno; per 
il Cerri e lo Zetti, condan
nati a 11 mesi piu un mese 
di arresto, la riduzione della 
pena a sei. mesi e 15 giorni, 
essendo amnistiati i reati di 
oltraggio e di adunata sedi
ziosa. .Per Alessandro Ta-
glialegna,, condannato a 11 
mesi r di reclusione piii un 
mese e 5 giorni di arresto, 
la cancellazione di questa 
ultima pena. ••<-- •••• -

L'avv. Di Benedetto, pri-
mo dei difensori, ha esordito 
con una richiesta: che la pa-
tente di legittimita data al 
MSI dalla sentenza di prima 
grado non sia ripetuta nella 
sentenza di appello. La stes-
sa tesi i stata ribadita dal-
I'avv. Ricci, che si e anche 
associato al primo difensore 
nel sostenere la richiesta di 
concessione dell'attenuante 
della'folia in tumulto. 

Circa l» responsabilitd dei 
singoli imputati i difensori 
hanno fatto rilevare • che il 
Ferrari, c stato incriminato 
in base a una fotografia nel
la quale il perito fotografico 
non lo ha riconosduto e in 
base i alle deposizioni di un 
teste che successivamente ha 
ritrattato tutto. Il Perugi si 
e presentato spontaneamen-
te quando ha visto una foto
grafia che lo ritraeva, ma 
ha negato di aver partecipato 
agli scontri ne esiste alcuna 
prova ' contro di lui: • sulla 
base della fotografia - pud 
essere imputato solo di dan-
neggiamento e non addirit-
tura di tentata violenza e di 
tentate lesioni. II Delpino ha 
ammesso di aver lanciato una 
pictra contro una camionet
ta vuota e in fiamme: Vunico 
elemento a suo carico e co-
stituito da una foto che lo 
mostra appunto in quell'atto; 
anche per lui pud valere solo 
Vimputazione di danneggia-
mento e non quella di vio
lenza aggravata e . lesioni 
aggravate dato l che la ca
mionetta appare, nella foto, 
chiaramente vuota. tl Pelle
rano, infine, e stato accusaio 
in base ad una foto in cui 
si . vede un individuo colto 
di spalle: ma si tratta di 
un individuo grosso, mentre 
Vimputato e sot tile; di un 
individuo ' dai '• capelli lisci, 
mentre il Pellerano • li • ha 
alti. Contro di lui e la depo-
sizione dello Sgro, ma poi-
che questi ha reso almeno 
quattro deposizioni '• contra-
stanti, affermando ogni volta 
di avere altri testi che pote-
vano confermare le sue pa
role e che pero non ha voluto 
mai indicare, e evidente che 
si tratta di una deposizione 
priva di valore: per il Pel
lerano, quindi, pud sussislc-
re solo Vimputazione di ra-
dunata sediziosa. 

Al di Id di queste conside-
razioni strettamenie tecniche 
e giuridiche resta perd un 
altro elemento, - sul quale 
hanno posto Vaccento i di
fensori: le giornate di Ge
nova sono state un momento 
di • eccezionale valore nella 
vita politica italiana e i fatti 
accaduti dopo ne hanno te-
stimoniato il peso positivo. 

Kino Marzullo 
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9 0 braccianti 
in 3 2 posti 

L'autobus subito dopo l'incidente. 

La freccia indica il pauroso volo fatto dai pullman. 

Alle accuse della parte civile • - " * < 

Ghiani piange: «mai 
sono venutoa » 

} Ghiani sbpporta tutto: sta 
zitto anche quando gli dico-
no che & un. assassino. Ma 
non bisogna accusarlo di e s 
sere venuto a Roma la sera 
del 7 settembre 1958 e di aver 
tentato di introdursi in ca-
sa della Martirano, perche 
allora scatta in piedi, urla. 
piange. si dispera. Se poi e 
Fenaroli a dire una cosa del 
genere, il giovane arriva ad-
dirittura ai tentativi di ag-
gressione. 7i -";;. ""_•-- '. *;' 
'• In questi giorni, per fortu-
na, Fenaroli e lontano dai-
1'aula: se ne sta tranquillo 
in carcere per non sentire le 
parole accusatorie della par
te civile. Ma ci sono appun
to' gli awocati dei - fratelli 
Martirano a ripetere con 
molta insislenza che Ghiani 
il 7 settembre era a Roma. 
' Ieri, - quando l'avv. Gatti 
ha parlato del 7 settembre, 
Ghiani ha trattenuto le la-
crime per una mezz'ora, poi 
e scoppiato in singhiozzi. Per 
il resto dell'udienza (un'ora 
circa) ha continuato ad 
asciugarsi gli occhi, a na-
scondere il viso fra le mani, 
a fare segno di no con il ca
po. A un certo punto si e ac-
casciato sul banco degli im
putati. Implacabile l'oratore 
di parte civile non lo ha nem-
meno guardato e ha prose-
guito Tarringa. , 

L'aw. Gatti, che ha gia 
parlato per due udienze e 
che parlera anche oggi, si c 
interessato ieri quasi esclu-

sivamente del viaggio del 7 
settembre > esaminando gli 
alibi di Raoul Ghiani e le 
prove d'accusa. Da una par
te ci sono.due testi (Maria 
Del Tedesco ed Erminio 
Sommariva) che giurano di 
aver visto l'elettrotecnico a 
Mi Iano la sera di quel gior-
no; dall'altra e'e Fenaroli 
che dice di aver incontrato 
il giovane alia stazione e di 
aver viaggiato con lui, e'e il 
biglietto verde (con il no-
me di Ghiani) e e'e Sacchi. 

II pairono di parte civile 
ha esaminato a lungo l'alibi 
e le prove e ha concluso che 
le seconde valgono e il primo 
no. E' stato proprib a que-
sto punto che Ghiani e scat-
tato. 

GATTI: Ghiani e venuto a 
Roma, come dimostra il fo-
glio verde e come hanno det
to Fenaroli e Sacchi... 

GHIANI (in , piedi, ag-
grappato -. alia - balaustra): 
Non e vero, non e vero! Av-
vocato, non e vero... (pian-
gendo) quando v Sacchi • ha 
detto questo? 

G A T T I (proseguendo): 
Sacchi disse: Fenaroli : mi 
confid6 che anche il 7 set
tembre ' era stato ' Raoul a 
venire a Roma... - -. ; 

GHIANI: Non e vero! '.;,: 
' PRESIDENTE: G h i a n i , 

non interrompa... • '-•••_•• 
GATTI: Raoul Ghiani ne-

ga di essere venuto a Roma 
id .7 •ettembre perche sa 
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Quattro morti e 68 feriti: questo il tragico bilancio di una 

grave sciagura accaduta a Persano di Serre. Un vecchio pullman 
con 32 posti ma carico di quasi cento lavoratori, e precipitato lungo 
la scarpata del Sele, compiendo un volo di 30 metri e rimbalzando sul greto 
del fiume- La tragedia e avvenuta all e sette di stamane: l'autobus era partito 
da Olevano sul Tusciano, diretto ad Eboli. Per strada aveva raccolto decine e 
decine di braccianti che ogni 
mattina vengono smistati nei 

che questo viaggio e legato 
al tentativo di effrazione in 
via Monaci e che tale tenta 
tivo 6 legato direttamente al 
delitto del 10 settembre... 

SARNO: Presidente, l'im-
putato Ghiani'si sente male. 

PRESIDENTE: Vuole la-
sciare 1'aula anche lui? 

SARNO (a Ghiani che e 
quasi disteso sul banco de 
gli imputati): Vuole andar 
via? Se non si sente bene. 

GHIANI (con un filo di 
voce): No... •- ' •••—-

PRESIDENTE: Allora pro-
seguiamo. .-•••. 

GATTI: E' provato che il 
7 settembre qualcuno tento 
di entrare in casa della Mar
t i r a n o - e d e anche provato 
che il sicario di Fenaroli. fu 
Raoul Ghiani. *' 

L'avv. Gatti ha anche esa
minato la testimonianza di 
Reana Trentini (avrebbe vi
sto Ghiani entrare nel por-
tone di via ; Monaci la sera 
del delitto) e di Bernardo 
Ferraresi • (avrebbe viaggia
to con il « s i c a r i o , sempre 
il ' 10 settembre, sul treno 
Roma-Milano). ' 

La requisitoria della par
te civile contro Ghiani pro-
seguira oggi. Poi prendera 
la parola l 'aw. Nicola Man-
fredi, il quale ha il com pi to 
di accusare Inzolia (tomato 
ieri in aula). La prossima 
settimana — forse mercole-
dl — sara la volta del P.M. 

;.!fu .*--h -.'a. b. 

diversi centri della Piana del 
Sele: ragazzi, uomini, don
ne, tutti braccianti che si re-
cano al lavoro nelle aziende 
capitaliste della zona di bo-
nifica. L'eccessivo carico e il 
cattivo • funzionamento dei 
•freni' hanno . fatto sbandare 
il pullman nella curva alio 
imbocco del ponte sul Sele. 
L'autista non e riuscito piu 
a controllare' il volante: il 
pesante veicolo ha sfondato 
il muretto di protezione ed 
e rotolato per la scarpata, 
rovesciandosi piu volte. Pri
ma di precipitare, il pullman 
ha ucciso un vecchio operaio 
che, in bicicletta, percorreva 
in ' quel • momento lo stesso 
tratto di strada. _' '..•". 

I pochi rimasti illesi sono 
riusciti a venir fuori dai gro-
viglio di lamiere e a risalire 
la scarpata per chiedere aiu-
to. Sul luogo sono stati con-
vogliati automezzi dei vigili 
del fuoco e autoambulanze. 
La situazione si e presentata 
subito disastrosa. Per l'an-
ziano ciclista, Antonio Be-
vilacqua di 60 anni, da Col-
liano e tre donne non e'era 
piii nulla -' da fare: erano 
morti sul colpo. •"•«-"•: <- -'"•••, 

Le ' tre - donne - sono San-
tina Polito di 35 anni, Gem
ma Morcaldo di 45 anni, Mi-
chela Reina di 22 anni. tutte 
di Carleto Monforte. Altre 
68 persone, piii o meno gra-
vemente ferite sono ' state 
trasportate negli ospedali di 
Salerno, d i ' Eboli. di • Batu-
paglia e di Mercatello. I fe
riti piu gravi sono undici, 
fra i quali una bambina di 
dieci anni. Per alcuni e sta
ta - purtroppo necessaria la 
amputazione degli arti infe
rior!. •• • •• •-• -• • -'" 

Una tragedia, questa, che 
non ha precedenti, nella zo
na e le cui responsabilita ri-
cadono direttamente su colo-
ro che costringono i brac
cianti a condizioni di vita al-
lucinanti. «Sapevamo che 
sarebbe finita cqsi, un giorno 
't Taltro > — ha singhiozza-
to • una giovane contadina, 
Angelina Catalano. *' 

II fatto e che nella Piana 
del Sele il trasporto dei la
voratori nelle diverse azien
de viene domiriato da una 
grossa speculazione: quella 
che in • questi luoghi vier.u 
chiamata i] «caporalato >. 
Tutte le mattine migliaia di 
braccianti sono prelevati da 
vari intermediari e caricati, 
ammassati addirittura come 
anlmali,' su decrepiti auto
mezzi. Gli intermediari, che 
si accordano ' direttamente 
con gli agrari della' zona, 
provvedono ' a smistarli da 
Serre, Casfelcivita, Contro-
ne, Corleto, Monforte, Otta-
ti, Altavilla. S. Angelo, Fa-
sanella, ! nei diversi " centri 
aziendali. Un a ' trentina di 
pullman e tutto quello che 
viene messo a disposizionc 
di migliaia di braccianti: gli 
automezzj sono logori perche 
sulla manutenzione i « capo-
rali» risparmiano fino al 
centesimo. Costoro tratten-
gono poi, prelevandoli diret
tamente ed arbitrariamente-
dalla paga, i denari per que
sta specie di cservizio». 

«Mi alzo la mattina, alle 
cinque — ha dichiarato Ma
rio Salerno, un ragazzo di 15 

anni •• rimasto :• ferito nella 
sciagura di oggi — e torno 
solo la sera alle 20. Ricevo 
800 lire al giorno di paga, 
ma .500 se le prende il "ca-
pofale",, A.rae.ne rimangonu 
300.e tutto questo'iper1 viag^ 
giare come una bestia >. T.. 

II pullman precipitato era 
dj proprieta di Antonio Ca-
rucci di * Olevano. L'autista 
Angelo Cicatelli, che e usct-
to indenne dalla sciagura ed 
e stato interrogate dai cara
binieri di Serre, avrebbe di
chiarato che nei giorni scor-
sj il pullman aveva gia avu

to «noie» ai freni, ma che 
egli non era stato autorizza-
to a compiere le necessarie 
riparazioni. '. ' " 

L'indignazione e. la com-' 
mozion'e ,dt~UiUa :1a popola-
zione'della Piana sdno enor-
mi. '"' 

Domani, in segno di cor-
doglio e di protesta la CdL 
e la Federbraccianti hanno 
disposto la sospensione per 
un'ora di lavoro nella Piana 
del Sele. La Segreteria della 
CGIL ha inviato alia Came
ra del Lavoro di Salerno un 
telegramma di cordoglio. 
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una severa inchiesta 
' La segreteria della Fe

derbraccianti nazionale, in 
merito alia tragedia della ' 
piana del Sele di Salerno 
in cu| hanno trovato la mor-
te quattro lavoratori agri-
coli ed altri 68 sono rima
sti gravemente feriti, tra 
cui numerosi bambini tra 
i dieci • e i dodici anni 
esprime ' il ' tuo • profondo 
cordoglio alle famiglie col-
pite e la piu sentrta soli-
da ri eta al feriti. 
>- La ' Federbraccianti de-
nuncla con forza la per-

sistente e grave violazione 
delle leggi sul collocamen. 
to, sul lavoro e sul traspor-
ti effettuata dai - grandi: 
agrari del Salento e delle 
altre province meridionali. • 
Infatti, nel caso specifico 
gli agrari Baratta, Mel lo
ne, Valtecchi ed altri as-
tumono direttamente e al 
di fuori dell'ufficio di col-
locamento, attraverso II si. 
sterna del • caporalato», 
migliaia di donne e di bam. 
bini delle zone della colli-
na e della montagna pa-
gando 900 lire per una gior-
nata di lavoro di otto-nove 
ore. Essi violano cosi sia le 
leggi sul lavoro, sia quelle 
sul collocamento, sia quel. 
ie relative ai contrattj er-
ga-omnes. Nella piana det 
Sele tutte le mattine arri-
vano migliaia di donne e di 
bambini su vecchi '. pull-
mans che trasportano cento. 
centoventi persone, anzi-
che le trenta-quaranta con. 
sentite. 

La Federbraccianti, men
tre si associa alio sciopero 
della categoria proelamato 
» Salerno, - chiede a) im-
mediati " provvedimenti di 
assistenza alle famiglie dei 
lavoratori eolpiti; b) che 
siano - severamente puniti 
i rcsponsablli della sciagu
ra; c) che siano accertate 
e • punite le violazioni • di 
•legge da parte degli agra
ri, abolendo qualsiasi for
ma di « caporalato • e ga-
rantendo il controllo dei la-
voratori e del loro sindaca-
tl sull'awlamento al lavo- • 
ro; d) che la rete del tra-
sport! sia affidata agli en-
ti local! ». - -

Contemporaneamente II 
segretarie 'nazionale della 
Federbraccianti, compagno 
Giuseppe Caleffl ha Inviato 
!| segucnts fonogramma at -
ministro del Lavoro - on. 
Bertintlll: 

• In - relazione ' alia scia
gura nella Piana del Sele 
a Salerno, in cui sono pe-
riti quattro lavoratori ed 
altri sono "rimasti feriti, 
questa Federazione chiede 
un suo urgente intervento 
per I'assistenza alle fami
glie colpite e per I'imme-
diata punizione dei respon 
sabili. Questa Federazione 
denuncia le persistent! vl 
lazioni delle leggi sul la
voro, il collocamento e I 
contratti, attuate dai pa-

. dronato agrario e dai suoi 
intermediari a Salerno e 
nelle altre provincie del 
Mezzogiorno, e chiede i| rl-
pristino della legalita socia-
le e contrattuale con perse. 
gulmento a termini di leg
ge dei responsabili >. 

La Consulta nazionale 
delle lavoratrici della CGIL 
ha chiesto alia commissione 
per i problem! delle lavora
trici presso il ministero del 
Lavoro e della Previdenza 
Sociale, che si riunira II 8f 
giugno, di discutere con la 
massima urgenza i motlvl 
che hanno condotto al tra
gico incidente e di solleel-
tare I'adozione '' di misure 
che regolino il problema del 
collocamento e del trasporto 
dei lavoratori. 

Interrogazione 
comunista 

. alia Camera ; 
Le "' compagne " onorevoli 

Marisa " Cinciari Rodano, 
vice-presidente delta Came
ra, Luciana Vivian! e Bal-
dina Berti Di Vittorio han
no a loro volta presentato 
un'interrogazione al" mini
stro del Lavoro e della Pre
videnza Sociale con la qua. 
le, dopo aver rammentato 
le. circostanze e la gravita 
'della sciagura, «chiedono 
quaij misure Ton. ministro 
abbia adottato o Intends 
adottare: 1) per compiere 
una severa >inchlesta, per 
accertare le responsabilita 
del grave Incidente; 2) per 
assicurare I'adeguata assi
stenza alle famiglie colpi
te; 3) per ottenere il rispet. 

! to della legge sul colloca
mento e I'abolizlone del 
• caporalato-; 4) per assi
curare il rispetto della Isg-

; ge sui lavoro dei minor! 
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esposizione 
d articolata in 
tre storici edifici: 
Palazzo 
Mad a ma f 

Palazzo Reals ; 
e la Palazzina 
di caccia 
di Stupinigi 
Quadri, argenti, 
mobili e J 
scenografie 

r 

Si inaugura quest'oggi, a 
Torino, l'attesa mostra dedi-
cata al Barocco piemontese. 
che restera aperta sino alia * 
l ine dell'ottobre prossimo. Si. . 
tratta dl una manlfestazione 
che si ricollega ad una ini-
ziativa analoga organizzata 
nel '37 a Palazzo Carignano ' 
e che gia allora suscito un 
largo interesse. L'attuale mo
stra tuttavia si presenta di ' 

. gran lunga piu vasta e com-
pleta, articolata com'e in tre 
famosi edifici quali il Palaz
zo Reale, Palazzo Madama e 
la Palazzina di caccia di Stu
pinigi. 

L'epoca che la mostra illu-
stra in ogni suo aspetto arti-
sticc s quella che comnrends *. 
gran parte del '600 e tutto il 
'700, due secoli che costitui-
scono un'epoca rigogliosa per 
le fortune dello stato sabau- -
do. del Piemonte e particolar- , 
mente di Torino che. alia fine ' 
del '500. era gia capitale del 
piccolo stato. £ ' con- Carlo 
Emanuele I che si manifesta 
la grande trasfonmazione edi-
lizia della citta, avviata gia 
da Emanuele Filiberto e de-
stinata a proseguire con Vit-
torio Amedeo I. con la du- < 
chessa reggente Cristina di 
Prancla, con Carlo Emanue
le II, col primo re di Sarde-
gna Vittorio Amedeo II. con 
Carlo Emanuele III e Vitto
rio Amedeo III. : -

Fu in quest'epoca che Tori
no assunse quella fisionomia 
barocca che costituisce il suo 
piu caratteristico aspetto sti-
listico prima dell'avvento 
neo-classico. Artefici dl que
sta profonda trasformazione ' 
furoho queglj architetti che, ''•' 
continuando l'opera' dell'or-
vietano Ascanio Vittozzi. 've-
nuto in Piemonte alio scadere • 
del '500. da Carlo e Amedeo 
di Castcllamonte al Guarini, .'• 
dal Lanfranchi al Garoe e al 
Planteri. da Filippi Juvarra '. 
al Vittone e aH'Alfieri — per 
dire solo dei maggiori — con- . 
tribuirono a darle un assetto 
urbanistico modernissimo ed 
un'architettura d'importanza 
europea. universalmente nota 
e riconosciuta. da intendersi 
anche come espressione di -
una pienezza di vita e di cul-.: 
tura. ...•'« .. . . 

- Scopo della mostra e quello 
di offrire una visions sir.te-
tica di tutti i molteplici ge-
neri e aspetti dell'arte baroc- ' 
ca piemontese: dall'architet-
tura alia scenografia e al tea-
tro. dalla pittura e dalla scul-
tura aH'incisione ed a tutte 
le forme d'arte che vengono 
dette decorative o minori. che 
hanno tuttavia primaria im-
portanza per una giusta va-
lutazione di un periodo arti-
stico come il *700. 

Dei resto gia i tre luoghi, . 
i tre edifici che accolgono la 
mostra sono di per sfe testi-
monianza esemplare dell'ar-
chitettura e dell'arte barocca 
piemontese. •• Per il Palazzo 
Reale si pensi solo al ' ciclo 
di affreschi seicenteschi • dei 
fratelli Fea nel Salone degli 
Svizzeri: alle grandi compo-
sizioni dipinte da Daniele Sei-
ter nella Galleria che porta 
il suo nome: ai numerosi sof-
fitti .affrescati dal Beaumont. 

. dal De Mura, dal Guglielmi; , 
ad ambient! raffinatl come U ... 
Gabinetto. disegnato ed ese-

' guito con preziose lacche ci-
nesi <Ja Filippo Juvarra: ai te-
sori d'arte racchiusi in quei 
preziosi scrigni che sono il 
Gabinetto dl toeletta ed il vi-
etno Pregadio; alle Sale roco
co dovute a Benedetto Alfie-
ri: alle Sale decorate da Do-
menlco Olivero e da Scipione 

Artisti 
latino-ame-

i ricani 
aSpoleto 

L'btituto Columbianum ha 
organizzato • Spoleto. paral-
lelamente - al - Festival dei 
Due Mondi- , una Mostra di 
Pittura e Scultura Latino-
amerieana ' contemporsvtea, 
che sara inaugurata a Palaz
zo Collicola il 1. luglio. - . . 

Questa Nostra e stata atnit-
turata seguendo indicazioni e 
consigli di specialist! latino-
americani; in questo modo e 
stato possibile da un lato ri-
proporre nelle loro ultime 
opere, per la piu parte sco-
nosciute. alcuni nomi entratl 
da' tempo nella circolazione 
delle idee e degli interessi 
criticl europei (Lam, Matta. 
Tamayo, Soto), e dall'altro 
procedere ad alcune segnala-
zionl che si pensano di note-
• o l e interesse e novita (Ro-
«a Rey. Otero. Ortiz, Ne-

LEFOTO: La palazzi
na di caccia di Stu
pinigi . '•'< ;': 

« II carro del Sole »;'•:" 
soffitto di Daniele 
Seiter a Palazzo 
Reale.-- \^':'*JL:.\-:'^ •'' 

Filippo Juvarra: sce
nografia per il Tea-
troiRegip •'/'.•-.•' 

I. Callino: Diana V. 
Zuppiera in argento 
del Paroletto 

L'affascinante mostra di Palazzo Ducdle a Venfezia 

di Vittor e Car paccio 
Vittore Carpaccio e ritor-

nato col suoi quadri in Pa
lazzo Ductile a Venezia: * rj-
tornato» e la parola giusta , 
poichd. a suo tempo, gia vi 
aveva • flgurato con le due 
grandi tele che eolt aveva 
dipinto per la Sala dei Pre-
gadi e per quella del Mag-
gior Consiolio e che in se-
guito, nel 1574 -e nel 1577. 
andarona distrittte negli in-
cendi che devastarnno il Pa- . 
\azzo. U ritorno di oggi perd 
e ' un ritorno complete .• di 
quasi tutta la sua opera, suf-
fragdto ormai da un ampio ; 

apparato critico. che il cata-
logo della mostra, curato da 
Pietro' Zampertf. riasstime 
esaurientemente con I'.ag-
giunta di nuove ipote^f p di 
nuove proposte. .•••••.;••• 
' in audio che fu Vappar-
tamento dei Dogi sono dun-
que raccolti i "deli - 'della 
Scuola di Sant'Orsola, di San 
Giorgio degli Schlavdni. de
gli Albanesi e di Santo Ste-
fano, insieme con la stra-
grande ' maggioranza '•• delle 
opere pHi famose delVartista: 
Vintero. arco ' creatiuo. del 
Carpaccio risulta '• cosl pun-
tualmente documcritato, an
che > se minore insistenza e 
messa sulla fase finale'della 
sua attivita, indebolita come 
fu dall'intervento degli aiuti 

Cignaroli; ; alle creazionl di 
famosi stipettai ed intagliato-
ri come il Piffetti ed il Bon-
zanigo. senza contare ; tanti 
altri pregevoli lavori di de-
coratori, stuccatorf ed arti-
giani dei quali rimangono in 
ogni sala significative tracce. 

E cosi e per la palazzina di 
caccia di Stupinigi: un'opera 
vivamente unitaria del J u - ' 
varra, conservata integral-
mente nelle strutture e nelle 
originarie decorazioni. fra le 
quali primeggiano le migliori 
creazioni del Croeato e di 
Carlo Van Loo: i dipinti del-. 
l'Oliviero. del Cignaroli. del 
Raposo. del Gambone . e le 
fantasie del Weherlin. 
: Ma. venendo a parlare piit 
Epeciflcatamente della mostra, 
diremo che anche la distri-
buzione della materia ci pare 
indovinata: a Palazzo Mada
ma troviamo l'architettura e 
la scenografia: a Palazzo Rea
le la pittura. la scultura e le 
arti applicate: argenti. rilega-
ture. mobili. arazzi. tessuti, 
ceramiche. porcellane. ferri 
battuti, monete e medaglie; 
a Stupinigi un ambiente ba
rocco « vivente». integro in 
ogni sua parte. Per avere una 
idea deil'ampiezza e della ric-
chezza di questa ' mostra, e 
sufficiente dire che l'esposi-
zione di Palazzo Reale si svi-
luppa per circa settanta sale 
con un percorso di un chilo-
metro e che il numero degli 
oggetti esposti. senza contare 
i dipinti e i mobili sistemati 
al primo piano, e poco meno 
di duemila • 

Una esposizione dunque 
- nutritissima ». che tuttavia 
si visita piacevolmente. La 
mostra di > 3cenografla, per 
ccempio, e svelta e variata. e 
la ricostruzione dei teatrinl. 
oltre a dare una impressione 
precisa del fasto e dell'estro-
sita dei vari scenografi. e 
senza dubbio gradevole anche 
per il visttatore non specia-
lizzato. - E lo stesso £i dica 
per l'architettura. che resta 
senz'altro la manifestazione 
piu alta del Barocco piemon
tese: un nitido criterio espo-
sitivo ha guidato gli allesti-
tori della mostra e gH stu-
diosi, che si sono giovati di 
grandi fotografie e di plastici 
dell'epoca. nonche dei disegni 
originali, in modo da fornire 
un vero itineraiio del pro-
cesso evolutivo dell'architet-
tura barocca in tutto il Pie
monte. nel coreo dei due se
coli. - •- •-- - ' • • v = 

Quanto alia pittura. 11 pac-
sagglo si presenta piu eclerri-
co. Si incomincia con la ri-
trattistica aulica. che fa capo 
alio Zuccaro. attivo a Torino 
nel 1605, dove lavorava aglt 
affreschi andatj perduti della 
grande Galleria, e si continua 
con la presenza del Vermi-
glio. del Musso. del Molineri, 
di formazione caravaggesca. e 
quindi. piu tardi. sullo scorcio 
della seconda m « a del *700, 
o!trech§. con le opere. degli 
artisti di cu, abbiamo gia fat-
to il nome, con le .vedute to-
rinesi dell'Oliviero e del Gra-
neri, coi ritratti del Guala e 
le allegorie illuministicbe del 
Guglielmi. :- N • K:,'•' 

Per Tinaugurazione e sta
to anche approntato un vo-
luminoso eatalogo. corredato 
di ottime e numerose illu-
fitrazioni. e compilato da un 
gruppo di -esperti: gli stessi 
che hanno curato le varie par
ti dell'esposizione e che han
no lavorato sotto la direzione 
del dottor Vittorio Viale: Ni
no Carboneri, Mercedes Fer--
rero Viale, Maria Grazia Da-
pra. Marziano Bernardi. An-
drelna Griseri. Luigi Malle. 
Accanto al eatalogo sono sta
te preparate anche special! 
monografie che illumineran-
no talunj aspetti singoli del 
Barocco piemontese: quella di 
Mercedes Ferrero Vlale su 
- L a scenografia del "700 ed i 
fratelli Galliari-. quella di 
Augusto Pedrini sulle -Vf l le 
Piemontesi del Seieento e 
Settecento*. 

le most re 

m. «• m« 

Vespignani 
Dopo la personate di Ve

spignani tenuta in marzo a 
* La. NGpva Pesa •», si senti-
va l'esigenza di un ripensa-
mento critico- sul cammino 
percorso dall'artista romano, 
per meglio motivare i risul-
tati da lui raggiunti. Ed ora, 
alia galleria «II fante di spa
d e - (via Margutta, 54), viene 
a soddisfare in parte questa 
esigenza la mostra antologica 
di Vespignani.' comprendente 
50 disegni e 5 acqueforti tra 
il > 1944 e il 1963. In ^ parte. 
perche l'assenza delle opere 
del quindicennio 1947-62 la-
scia - un vuoto assai ampio. 
Un'analisi a parte che la bre-
vita della cronaca ci impedi-
sce. meriterebbero i disegni 
degli anni 1944-1946. ; <:.-. ••.• •' 
-• L'intento a lungo persegui-
to da Vespignani e stato quel
lo di « diventare • pittore. ma 
pittore nella maniera in cui 
poteva esserlo lui. nato dise- . 
gnatore in un'epoca di massa-
cri. torture, lacerazioni. scon-
volgimenti. D problema, per-
cio. e stato sempre quello di 
conciliate la sua natiira ' di 
graflco con le forme della pit
tura. Un lavoro lungo. pazien- • 
te, non privo di sbandamen-
ti e cadute; ma alia fine coro-
nato da successo. come stan-
no a testimoniare le sue ul
time opere, dove lo scopo e 
stato raggiunto con una sorta 
di abbreviazione della tecni-
ca pittorica in direzione gra-
fica, dando nello stesso tem
po un valore p.ittorico al se
gno, e con il monocromo nel 
quale il bianco e nero assom-
mano le funzioni del colore 
e del disegno. del colore co
me puo sentirlo un incisore e 
del disegno che sappia rende-
re le lacerazioni, gli scon-
volgimenti ma anche il mo-
vimento della nostra epoca. 

La presente mostra 6 un 
contributo interessante (e non 
solo per le opere, ma anche 
per le belle pagine di diario 
riportate nel eatalogo) per la 
conoscenza degli esordi di Ve
spignani, un documento che 
ci auguriarno sara in segui-
to cxiticamente completato, 
come anche lascia intendere 
il eatalogo stesso. r--

Nella mostra. piu delle ac
queforti che attestano alcuni 
interessi culturali del giova-
nissimo Vespignani (il verbo 
rembrandtiano qui sembra 
complicarsi di uno spirito 
bartoliniano. ma piu < dram-
matico. e kubiniano, ma me
no fanta3tico), a noi sembra-
no interessanti le figure di 
storpi e mendicanti e. In 
specie, i nudt del '44, senza 
dubbio t piu prossimi a quel-
li che popolano le opere re-
centi di Vespignani. In essi 
e'e gia il tentativo, che in 
seguito e stato approfondito e 
che ultimamente ha dato ri-
sultati validi, di ottenere « a 
forza di chiaroscuro il gonfio-
re delle carni > e di rendere 
quella - l u c e che sembra in-
sudiciare ogni cosa». di cui 
l'artista parla nelle pagine di 
diario. Sono questi i disegni 
che mostrano piu stringenti 
contatti con le opere del TO 
e testimoniano della coerenza 
di una complessa ricerca. 

mente stabilitosi a Firenze, 
11 quale da una pittura mol-

', to mossa e fresca. tutta svir-
golature, spatolate, pennella-
te arricciate e velature. e pas-
sato a composizioni piu sin-

. tetiche con insert) di cartone 
striato. carta argentata. sab-
bia e piccoli frammenti di 
pietra.- ' . . - . - • . . . - . - • 

II risultato di queste ultime 
opere e nettamente inferiors ; 

'.', a quello delle precedents Vie-
.J ne smarrita in esse l'esube-

ranza della tavolozza e il mo-
vimento si cristallizza in 

. • ritmo, con i'unica eccezione 
:; di L'oiseleur,' d a w e r o sor-
, prendente per l'atmosfericita 

e leggerezza dei toni e per 
il felice e signiflcante uso del • 

'.' cartone. • 
II dinamismo e . l'interesse 

maggiore di Milhaud che, per 
creare nuovi rapporti di es-

- so, giunge a fare dei qua
dri angolarl. Nelle opere mi
gliori le cose vibrano di vi
ta e i colori stessi sembra-

.'; no agitarsi per una sorta di 

. ' panvitalismo naturalistico che 
' rischia di sommergere quasi, 
/' totalmente la forma umana. 

Si comprende, percid. la pre-
' dilezione di Milhaud per il 

>- mare, che e il vero leit-mottu 
.: della sua pittura. davanti alia 
•f quale viene spontaneo il nome 
• di Kokoschka. presso cui il 

'•'"' francese inizio la sua carrie-
\ ra. Tuttavia in lui l'espres-

sionismo kokoschkiano acqui-
sta uno spirito gioioso che ri-

; chiama la pittura di Matisse, 
. mentre per altri aspetti non 

; mancano contatti con l'ultimo 
Monet. 

g. d. g. 

Del Drago 

Milhaud 
La galleria «L'Obelisco» 

ospita la prima personate ro-
mana di Daniel Milhaud. Sono 
circa una dozzina di opere 
rappreientative delle ricerche 
d u pittore francese, attual-

. '-'•' Presentato da Andre Ver-
. det, espone alia «Nuova Pe

s a - (via del Vantaggio. 46) 
• Francesco Del Drago. Si trat

ta di una serie organica di re
cent! variazioni, in tecniche 
diverse, sul metivo atmosferi-

. co dei bagnanti nel paesaggio 
marino di Sanary sulla costa 

.- meridionale francese. nonche 
', di numerose altre variazioni 
' sui motivi della trebbiatura 

e delle iavandaie nella campa-
gna romana. .''• = ' . -
- Un piccolo gruppo di dipin
ti a olio e acquerelli — sono 

' quelli piu preziosi di colore-
• luce a nostro gusto — tratta 
. motivi di serre. di frammenti 

di forme vegetali, di atmosfe-
• . re luminose d'estate. La gaiez-

za e il sentimento dominan-
te in questi dipinti di Del 
Drago che sa riuscire fre
sco narratore di un'estate sen
za fine, come una lunga. fe
lice stagione sognata anche 

. per la pittura. La fusione tra 
figura umana e paesaggio e 
realizzata con un segno ner-
voso, fluido e dinamico. che 

': fonde disegno e colore, se-
. condo il gusto «mediterra-

n e o - tipico di un Dufy. e co-
• struisce le figure nello spa-

zio di luce secondo una ma
niera cubista che ha molti 

. punti di contatto con quella 
• concitata e vitale di un Pi-

• gnon. E con Pignon. da anni. 
il pittore ha stabilito un vivo 
sodalizio. L'eccitazione sensi-

• bile e descrittiva si placa e si 
distende serena nella veloce 
ricerca d'una architettura 
compositiva. Piu di tutti, fe-
lici sono quei dipinti — gli 
acquerelli in ispecie — In cui 
piu pronto e semplice e il 
passaggio graflco dairemozio-

• ne dei sensi all'evidenza pla-
' - stica. E' nel - bozzetto >. nel-
; la «tranche* di natura, piit 

che nella decorazione distesa 
su vaste tele, che il Del Dra
go - raggiunge l'espressione 
schietta. 

da. mi. 

MILANO 
Alejandro Obregdh.' che 

1 espone alia Galleria Sistfriadi ' 
Milano (via Brera 30). e uno 

;dei maggiori pittori sud-ame-
. ricani. Nato a Barranquilla in j 
Columbia, ha studiato a lun- • 
go a Boston e ' insegna ora, • 
dopo un soggiorno in Fran- ' 
cia, nella scuola di Belle Ar
ti della sua citta natale. 
Molto conosciuto - nelle due . 

' Ameriehe. egli espone.' dopo 
una personale di qualche an- ~ 
no fa a Parigi, per la secon
da volta in Europa. Una espo-

, sizione. la sua, da annoverar-
si tra ie piu importanti della 
stagione milanese e che rive-
la un artista d i . grande ta-
lento. :•-•• •.-• 
• Pur nutrito delle esperien-
ze d'avanguardia piu aggior-
nate. Obreg6n non si e arre-
stato. come quasi sempre av-
viene. a un semplice. freddo • 

. esercizio formale. ma ha sa- '•• 
, puto spezzare l'involucro piu ; 

esteriore ed usare i termi- ' 
ni di tin linguaggio pittorico 
moderno per • fare delTalta, 
profonda poesia. Un cammi-

• no che solo alle personalita 
piu forti e qualificate riesce ' 
di percorrere sino in fondo. In 
Obregon il colore, la forma. 

. la composizione. l*esperien-
za cubista e astratta. il ricor-
do dell'arte remota e di quel
la popolare della sua terra, 
concorrono. armoniosamente. 
al fine ultimo della poesia. 
alia volonta di rappresentare . 
la vita nei suoi attimi piu alti. 

Per questo dunque Jl suo 
linguaggio appare chiarissi-
mo. pieno di concretezza. per 
questo i suoi paesaggi. i suoi 
fiori. gli animali. i - colibri - , 
palpitanti di luce e movimen-

. to, non sono solo forma e co- . 
lore, ma oggetto preciso e 
definito che comunica emozio-
ni immediate, filtrabili da 
chiunque. Come il pittore si • 
muova in questa direzione lo : 
dimostra l'attento uso del co- r 
lore che egli non adopera mai 
in modo facile, gratuito. ma 
dosandolo attentamente su l - . 
l'oggetto. Iegandolo ad csso. 
rinunciando di proposito alia 
allettante tendenza di s tupi - ' 
re. E quali grandi doti di co-

loneta egli abbia lo dimostra 
chiaramente nell'-Omaggio a 
Zurbaran •» dove la facilita 
dell'immagine gli ha consen-
tito di abbandonarsi a prezto-
sismi degni di un grande mo-
saicista bizantino. 

Rodriguez-
Larrain 
Rodriguez-Larrain. che espo

ne alia Galleria Lorenzelli di 
Milano (via Manzoni 20). e un . 
pittore peruviano formatosi a 
Parigi e ormai assurto. nono-
stante la giovane eta. a no-
torieta intemazionale. La sua 
pittura. di un astrattismo a 
volte strutturato attorno a un 
rigido gioco geometrico. a vol
te piu libero di forme e ca-
rico di una trasparente sim-
bologia. si richiama alia gran
de lezione di Klee. . . 

Questo per6 e solo un pun-
to di partenza. poiche in esso 
si sono * innestati. pur dopo 
un attento lavoro di depura-

. zione. elementi tratti dalla 
cultura popolare locale, ere - . 
de diretta della civilta Maya. 
Influsso che ci sembra par-
ticolarmente vivo nel colo
re. ricco d! vibrantl tonalita 
alle quali tnVombra tenue da 
aempr* una preziosita rara. 

' D o v e la personalita del pitto-
: re assume maggior rilievo e 
-• nelle tele intessute attorno a 

<segni o a immagini siniboli-
j che. legate sempre a proble-

mi vitallstici. alle forme,'del-
-•'; la natura. al *• crescere. e al 

. morire. Anche se a volte con-
fusi o eccessivahiente emble-

•' -. matict, essi dimostrano Come 
in Rodriguez, al di la del for-

> malismo, si agitino problemi 
:.--' comuni a tanti altri uomini^ 

y- "--•'.-'••. n . 

BOLOGNA 
Collettiva 
di collages 

Nella Galleria - 2000 - a Bo
logna ' e aperta una mostra 
collettiva di collapes; una mo
stra che itnpegna. in un pa
norama non certo esaurien-
te, ma di tono elevato. l'ope-

•ra di artisti significativi — 
quali Magnelli. Severini. Cor-
si, Crippa. B.aj. Guerreschi, 
Vacchi. Pozzati. Romagnoni. , 
Persico, Plessi; Licata, Ro-

' tella. Remotti. Arico. Carmi. 
Canonico. Schirolli. Sterpini. 
Naldi. Notari. Frasned:, Ma-
scalcbi. Colliva. Leonardi. Del 

. Pezzo. Fersini — appartenenti 
a diverse generazioni. 

La mostra e importante, non 
soltanto perche awic ina arti
sti di vario orientamento este-
tico. ma anche perche per-
mette di chiarire .la portata 
attuale di una soluzione pit- -
torica che e stata fra le con-
quiste delle avanguardie sro-
riche. Superato il primo mo
menta tecnicistico e non do-
vendo essere considerato in 
se un * fine - pittorico • — 
come afferma Severini. in una 

i lettera premessa al eatalogo 
: della mostra — si ritiene che 
< la pittura a collage non deb-
ba esser vista sul piano stret-
tamente strumentale o nei l i -
miti di una singolare versio-
ne pittorica. ma piuttosto co-' 
me una fonte di nuove solu-
zioni espressive. soluzioni che 
arricchiscono il linguaggio. 

• n collage e entrato in mol-
te delle esperienze della pit
tura contemporanea, senza 
che peraltro gli si possa at-
tribuire una capacita espres-
siva totale. valida cioe per 
ogni qualita di immagine. E* 
un mezzo a! quale l'artista fa 
ticorso nel momenta giusta. 
per una immagine particolare. 
quindi oltre i limiti di possi
bility stilistiche o di esercizi 
di gusto formale. Quando que
sto non accade. il collage ri-
mane un mero gioco pittori
co, di tipo formalistico. 

Nella schiera dei pittori le 
cui opere sono esposte in que 
sta mostra, alcuni artist: sem-
brano trovare nella pittura a 
collage, una stabile soluzione 
espressiva: altri. e non soltan
to 1 piu anziani. hanno scon-
tato nel loro percorso arti-
stico questa esperienza delle 
avanguardie e gia si volgono 
alia scelta. volta a volta. dei 
suggerimenti espressivi in 
rapporto all'esigenza deH'im-
magine. 

Riesce dunque il collage a 
essere una qualita espressiva 
nell'ambito del contesto pit
torico proprio di ciascun arti
sta: e. differenziandosi dalla 
concezionc- det cubisti e dei 
surrealist! che con esso in-
tendevano rivoluzionare il lin
guaggio, appare oggi. un atto 
pittorico che entra nella tra-
dizione della pittura. • > • 

Vittore Carpaccio: Arrivo degli ambasciatori (Ciclo di S. Orsola) 

e dalla • collaborazione del 
figlio Benedetto. ; - •• < < 

Quando si guardano.i qua- • 
dri del Carpaccio • I'tmpres-
sione immediata che se ne ha 
e quella di un Pittore nitido. . 
chtaro e gradevole: un pitto
re che ama raccontare favo-
lc. leggende e miracoli sen
za • preoccuparsi d' altro. •' E 
certo questa dote ' di narra- • 
tore, che e ' a s u a v-ena pro- '•• 
fonda; e la dote che piacque : 
subito ai suoi contemporanei 
e.che, fra tanti altri pittori, 
gli assicurd un sicuro con- . 
senso popotare. Ma in realta,' 
quando si incomincia a guar- ' 
dare piu da vicino la perso
nality. e Varte del Carpaccio, 

• ci si accorge chedietro la 
limpida placevolezza : narra-
tioa, e'e invece un complesso 
confluire di motivi culturali 
e stilistici, • un processo • di 
formazione ancora oggi non • 
completamente spiegato. tut
ta ' una serie, insomma, di 
suggestioni e dl influenze che 
gli provengono dalle sponde 
piu diverse . • .. , , , . . . ,:. 

•; Del resto Vambiente ve-
neziano in cui egli si trovo • 
ad operare fu uno dei- piu 
ricchi . di ragioni e di inte- '' 
ressi culturali. noncM dei ••• 
piu fervidi artisticamente. 11 , 
pensiero scientifico ed uma-
nistico dell'Universita di Pa-
dova aveva in Venezia lar-
ghi echi, tanto che una Scuo- • 
la di logica e filosofla natu-
rale ' nacaue : anche out, -- a 
Rialto. accanto a quella • di • 
impostazione - piu • letteraria • 
che aio dalla meta del Quat
trocento si era aperta presso 
la Cancelleria di San Marco. 

Il ciclo di 
SanfOrsola 

A Venezia, dove era stato 
chiamato intorno al 1470 per 
insegnarvi , matematica. Ln-
ca Pacioli, Vamico di Piero . 
Della Francesco, pubblica nel ; 

*94 la sua *Summa de Arith-
metica, Geometria. Proportio-
ni et Proportionalita'. E* In- r 

somma il Rinascimento en? 
si afferma con vienezza nel
l'ambito di una societa che 
sta toccando il suo massimo '. 
splendore. La citta stessa sta 
rinnovandosi, mutando i ca-
ratteri del gotico fiorito. che 
aveva avuto in edifici come 
la Ca' tTOro la sua espres
sione piu definito, nel segno 
della nuova concezione ar-
chitettonica di gusto toscano. 
E cosi e per la pittura, che 
in Giovanni Bellini vede rt-

"solrersi neH'uIfimo decennio 
del secolo anche le ultime 
rigidita della prima lezione 
mantegnesca in un colore 
sensibile. vibrante. pregior-
gionesco, mentre con Alvise 
Vivarini accoglie e diffonde 
il senso .della plasticita di 
Antonello da Messina, che a 
Venezia aveva lavorato dal 
'75 al '76. E a tutto rib biso-
gna aggiungere che la Sere-
nissima, particolarmente in • 
questo periodo, e pure aper
ta aU'influenza dell'arte fiam- ; 
minga. nonchi dell'arte te- • 
desca che si fa strada nella 
laguna attraverso la diffusio-
ne di stampe e xilcgrafle. 

Queste sommarie indlcazio-
ni possono quindi far capirr 
quale dovizia di suggerimen
ti culturali e speciftcatamen-
te flgnrativi • premessero su 
Carpaccio negli anni della 
sua formazione e det suoi 
prims rjsultati pittorici. Di 
tutfa questa pari eta di modi. 
di tendenze. di gusti egli non 
trascurd nulla, assimilando 
ogni dato e rifondendolo nel 
proprio temperamento e nel
la propria visione. tn lui ha,' 
agito il preziosismo croma- • 
Uco del gotico internaziona- . 
le, I'inclinadone per il rac-

i eonfo e per le descrlzionl ar-

chitettoniche di Gentile Bel
lini. il fascino per le nitide 
volumetrie dei seguaci di , 
Antonello, I* esperienza d^i 
ferraresi, dove si annodava 
Tinsegnamento di Piero del
la Francesco, del fiammingo 
Ruggero Van Der Weyden c 
del Mantegna, nonchi, piu 
tardi, la stessa lezione di 
Giovanni Bellini, il suo modo 
di fondere figure e. paesag- . 
gio; e non e esclusa, secondo 
alcuni studiosi, neppure una 
influenza umbro-toscana. pe-
ruginesca. •••••••- •••••; -

.-'' Ma tutti questi dati non ] 
conterebhero gr'anch€ se.nel',-
Carpaccio non dtventassero ": 

parte integrante ' della sua 
stessa forza creattra. gia au-
tonoma, gid pienamente com- " 
piuta e di incon/ondibtle fi
sionomia nel ciclo della Scuo
la di Sant'Orsola, cioe nella 
sua prima vasta opera narra-
tiva. di otto teld che egli 
esegul dal 1490 al 1495, ispi-
randosi alia , leggenda tratta 
dalla «Vita dei Santi' di 
Jacopo da Varazze, vescovo 
di Genova nel secolo XIV. -. 

• Le - Scuole», a Veneria, 
erano delle associazioni in 
cui si raccoglievano i cittadi-
nl di una stessa professione 
o gli stranieri • di medesima 
provenienza alio scopo di 
prestarsi uno scambievole 
aiuto: tali • Scuole ». net pe
riodo piu prospero della Re-
pubbltca, ebbero una notevo- . 
le importanza come centrl di -
vita .sociale e le loro sedi. 
quelle almeno delle • Scuo
le - maggiori, diventarono fa
mose Per la magnificenza del 
loro decoro. Di queste 'Scuo
le ' il Carpaccio e stato sen
z'altro il maestro preferito, 
il piu ricercato, quello che 
ha avuto il maggior numero -
di commtesionl. o 

Carpaccio '•' doveva ' avere 
trent'anni quando dipitue- ia . 
prima tela della leggenda di 
Sant'Orsola: una curiosa. pa-
tetica e tragica leggenda, un 
vero romanzo d'amore e • di 
morte, tn cui si racconta co
me Orsola, figlia del re di 
Bretagna, dopo d'aver sposa- . 
to Ereo. figlio del • re d"|n- *• 
ght'Iterra. venga poi trucida-
ta dagli Unni insieme col ma-
Tito e lo stesso papa che U 
ha uniti in matrimonio. 

Carpaccio ha dipinto i vart 
episodi della leggenda attua-
lizzandoli, dando ad essi la 
vivacita di un fatto »con-
lemporaneo »: palazzi. • nart, 
costumi, personaggi, ogni co-
sa ed ogni figura apparten-
gono al mondo veneziano. 
anche se la fantasia delVarti
sta si • diverte ad inventare 
architetture e paesaggi. Car
paccio non si accontenta di 
rappresentare il nucleo cen 
trale dell'episodio: egli si 
diffonde a narrare minuzio- . 
samente » oesti, gli atteggia-' 
menti, le fisionomie di nu
merose altre figure dl con-
lomo: ami. la cura che met-
te in questo racconto e tale 
ch* Queste stessg figure di-
ventano centrali, dando alia 
rappresentazione il senso va-

v r:o e folto. di autentiche sce
ne di vita cittadina: qui un 
gruppo di aristocratici discor-
TP sotto un portico, lagg'tit 
dei giovani portano cani al 
guinzaglio. da una parte, al 
Iimite del molo e attraccata 
una nave a vela, piii lontano 

• un • gondoliere rema verso 
un'tsola della laguna.' Ogni 
particolare insomma usufrui-
sce di questa precisa verita 
aTosservazione e la compo
sizione acquista in tal modo 
una straordinaria ricchezza. 

' Ma questo amore per In 
pita, per la cronaca della sua 
citta, s% pud riscontrare so-
prattntlo in una tela come 
II mlracolo della Reliquia 
della Santa Croce: qui il mi-
racolo dell'ossesso che e li
berate dal - demonio quasi 
sparisce e -<1 quadro brulica 
di personaggi, di dignitari. di 
nobili. di popolani nella pro-
spetttoa del Canal Grande, 
presso il Ponte di Rialto al-

. lora ancora coitruito in le-
gno con la parte centrale 
mobile per consentire il pas

saggio alle navi. La gente d 
sulle terrazze, ai davanzali, 

. ai balconi: le dame, dentro 
. le gondole, drappeggiate nei 
' sontuosi • broccati. fanno la 
' loro quotidiana passeggiatu; 
sui tetti si stendono i pannl: 
nel cielo si leva la fitta selva 

, dei tipict , camint veneziani 
a imbuto. ' mentre ' una luce 
dolce. quasi crepuscolare. si 
distende su ogni cosa, sulle 
facciate delle case, sull'acqua 
gia buia. 

B' veramente singolare il 
modo con cui Carpaccio rie-

. see a dare il senso della 
:vita ;dfIfaj WJ.cittdre al-tem-
'"p'o s i e « o d'rrwelarHeTincan-

to, il 'fascino lucido. acuto. 
- oggi • diremmo - metafisico ». 
- Certo in lui alcuni schemi 

della staticita primitfua an
cora resistono sotto la reali-
stica visione delle cose: ma 

- forse e proprio questa »s ta
ticita » nella ricca varietd 
delle scene • che crea quel 
contrasto poetico che costi-

• tuisce il carattere peculiare 
della pittura carpaccesca. 

Contrasto 
politico 

Tale carattere lo si scoprc 
in ogni altra opera del Car
paccio. per esempio nel no-
ve teleri della Scuola di San 

: Giorgio degli Schtavoni^ o 
nello splendido Compianto 
sul Cristo morto dei Musei 
di Berlino che, nella mostra, 

" risulta senz'altro un pezzo 
fondamentale. databile pro-
babilmente tra il 1505 e il 
1510. In quest'ultima opera 
la favolosa fantasia del Car
paccio si muove con estrema 
liberta nella dimensione del 
macabro. dell'allucinazione, 

'. mantenendo tuttavia il rigo-
re. la definhezza. la tesa lu-
cidita che le e consueta. 

Ma in ' questo senso : do-
vremmo chare tutti i quadri 
della mostra. • che sono ses-
santasei, nonchi i trenta di
segni, i quali sono per altro 

r mdispensabili per capire il 
metodo e la ricerca espres-

' slva di Carpaccio. Ma di 
f route alle opere • del • Car
paccio viene anche la voglia 
di lasciarsi andare. di abban
donarsi interamente alia sug-
gestione dei suoi mtrabtli 
raccontl. alle sue dolci geo
metric. alia sua luce, alia tua 

' gioia per il colore, al gusto 
delle sue insistenze sui par-

: ticolari. Allora i suoi quadri 
si ripelano pieni di sorpre-
se, di inesauribili risorse. Si 
sente in lui la felicita - di 

- scoprire il mondo. d'intende-
• re la magia e la meraviglia 
.;• della natura. Per rendersene 

conto basta. per esempio. far 
caso all'attenzione con cul 
egli ' dipinge gl* animali: i 
cani levrieri. i bianchi ca-

V gnolini arruffati che tengono 
~w compagnia .tanto alle dame 

che at santi. i pavoni. i pap-
. papalli dTOriente. i leoni. i. 

. conigli. i cavalli, gli uecelli 
^sotici. gli arpoltoi. fa falna. 

< i colombi. le tortore, I ca-
• mosci: in questi animali fa-

vola e fantasia si fondono ad 
'•'• una viva curiositd. ad un in-

tenso amore della natura, che 
e amore rinasctmentale. amo-

' re totale per la bellezza e 
• ceritd del mondo.\ 

Carpaccio. i morto tra i! 
. 1525 e il 1S26: nell'ultimo pe

riodo della sua vita la pit
tura veneziana stava orien-

' tandosi in una direzione d«-
• rersa. la direzione aperta dvtl 

Giorgione • e proseguita dal 
Tiziano Ma egli ormai ave-

• va toccato Vapice della sua 
•' grandczza. una grandest* che 

I fa dl ' lui uno degli arti sat 
' p i u singolari e felici di tutta 
• Varte italiana del Quattro-
> cento. 

M*rk> D« Michdi 
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Germi - Sicilia 
, L'opera di Mussorgski al Maggio 

••'.••. \ i 

vancina» 

Aldo Puglisi '-r. 
. ,f; -Stefania Sandrelli 

...eil 
.. L 

..;,-.'_. 

e ancora 
accusa 

Kfc^^^-V;D«1U noito* redaiipne.„• ;̂.,:/;;; \,». .':"-••;>. 
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• Le riprese di Sedotta e. abbandonata. il nuovo film di 
Pietro Germi. vcominceranno tra pochl giorni, 1'8 lugllo. u 
primo colpo di manovella sara dato a Sciacca, la cittadina 
dell'Agrigentino riella quale il regjsta dl Divorzlo all'italiana 
ha deciso di ambientare le vicende di questa «farsa tragica». 
come 1'ho deflnlta lo stesso Germi nel corso d i u n a confe-
renza stamps qui a Palermo. '""":' * '::"'.' 

La t.an-.a del film e gia pluttosto nota: essa prende le 
mosse da quell'assurdo giuridico e morale che sono gli arti-
coli 530 e 544 del nostro Codlce Penale, per 1 quali Tunica 
scappatdia alia incrimlnazione per corruzione di minorenne 
e il matrimonio con la * sedotta». che estingue automatica-
mente il reoto. - I I matrimonio dovrebbe aggiustare tutto — 
dice Genr.; — e invece peggiora la situazione. Per questo ho 
pensato di riaHacciarm' al fllone di Dluorzfo all'italiana — 
ma con una storia assolutamente diversa — per fare un film 
in fondo Jlvertente. o almeno C03I spero. e piu denso. piu 
limacc;o;o. meno meccanico». :•' ' ; \ * , 

M CWedono un milione 

per una f inest™ » 

Andr& tutto bene? Le prospettive, per Germi, non sono 
tutte ro^ee I.ui vuole fare un film a basso costo (150 milioni 
dn tutto. e nessun interprete troppo costoso). ed ecco »!he 
appena arnva a Sciacca — lo stesso centro dove, nel "48. gir6 
In nome delta legge — e trova una finestra adatta per una 
serie d1 inquadrature gli chiedono un milione di affitto. Germi 
si racct-maiida « destra e a manca, cerca di spiegare che la 
casa produtlrice non ne vuole sapere di spese eccessive. ma 
ormai la Stoilia e meta continua di troupes e qualcuno si 
monta :a lesta._ . . ' • • • • 

In Sedotta e abbandonata.. il quinto film che Germi 
ealizza nell'Isola — rivedremo Stefania Sandrelli, la cugi-

netta del barene Fefe Cefalu ora alle prese con un seduttore 
<:he rifichia H carcere; Aldo Puglisi. un giovane cataneee che 
non ha mat faito del cinema e che interpreters appunto la 
parte del setiutlore: Leopoido Trieste, Saro Urzi. Lando Buz-
zanca e altri caratteristi di buon livello. Ma il film richiama. 
soprattutto. psr Targomento e perche nasce (tre mesi di lavo-
razion*. a Natale sugli schermi) sull'onda del successo di 
Divorzlo alVitcliana. 

« L a Sicilia e un 

nodo fondamentale » 

- A questo punto e dopo tanti film di Germi sulla Sicilia 
(a cominciare proprio da quell'/n nome della legge che dava 
dflla r.iafia un ritratto ingenuo e idilliaoo). la domanda d'ob-
hligo e: perciie ancora una volta. questa scelta? - I I Mezzo-
giorno e sempre un nodo fondamentale dei problem! del no
stro Pacse — risponde il regista — e la Sicilia e, dei pro
blem) del Sua (da quelli del costume a quelli economic!). 
una espressior.e emblematica. E poi. della Sicilia. mi piace 
tutto. dalle chlese barocche alle strade,. alle campagn*. alia 
gcn te - . , .;. ,; . - \ <'• ;"• •<-'•-'.'•'•'" . • ' . " - • - ' 

Chiusa la Settimana sovietica 

Una toccante 
<Resurreiione> 

5 
La Settimana cinematografi-

ca 3ovietica si e conclusa con 
Resurrezione di Mikhail Schwei
tzer. Il famoso romanzo ' d: 
Tolstoi, gia portato varie volte 
sullo schermo. e stato trascrit-
to dal regista (e dallo sceneg-
giatore Gavrilovic) in un rac-
conto per immagini preciso e 
calzante; dove il riferimento 
al testo originate, anche pre-
scindendo dalla voce del nar
rator*, fuori campo. che inter-
viene in alcuni momenti a sot-
tohneare nessi c sviluppi psi-
cologici. e continuo e scrupo-
loso. Donde una certa carenza 
di lintesi. mentre alcuni epi-
sodi e aspetti particolari della 
viceada (I'lncontro del prota
gonists con i detenuti politici, 
la sequenza della predica in 
casa del vicc-govematore) as-
sumono un loro autonomo vi-
gore esprcssivo. 

La storia, ben nota, e queMa 
di Nechliudov. un aristoeratl 
co agolsta, che. trovandosi a 

d'una glurii, rico-

nosce in. Katia Maslova. ingiu-
stamente condannata per fur-
to, la ragazza da lui un tempo 
sedotta, e spinta sulla via del
ta corruzione. Ora Nechliudov 
vorrebbe ottenere il perdono 
della donna, per ' mettersi in 
pace la coscienza: ma la fre-
quentazione della sventurata, 
in attcsa della deportazione, e 
il risveglio in lei stessa dt quel 
l'anima che sembrava ormai 
uccisa. impongono alVuomo. 
poi. una piu profonda e totale 
espiazione. Sc i passi rievoca-
tivi non hanno gran presa, e 
tengono • alquanto del melo-
dramma. la descrizione, arguta 
e mordace, dell'ambiente del 
tribunale. e quella. dolorosa e 
inclsiva. della prigione femmi-
nile. attestano le ragguardevoli 
qualita del regista. Tamara S io . 
mina e una Katiuscia brava e 
bell a, aderente in tutto al suo 
personaggio. Ecccllenti tutti gli 
altri, e assal fine la ricottru-
zione sccnografica. . 

Noitro servizio ',' ' 
"•\..:, vjv, FIRENZE.^21 "•: 

Le vicende che si collegano 
alia composizione ed alia ste-
sura deftnitiva di Kovancina 
sono in netta relatione con la 
prematura • fine di Mussorgski 
e con la sbllecita, anche se non 
sempre oculata, opera di re-
yfsione attuata • da • Rlmsky-
Korsakov. Come e noto, della 
Kovancina rimane solo hi ste-
sura originate per canto e 
pianoforte, conservata nella bi-
blioteca di Leningrado e stam-
pata nel 1931 da Paul Lamm. 
Mussorgski pote assistere sol-
tanto ad una esecuzione dl al
cuni frammentl nello inverno 
1879-80, allorche Rimsky-Kor-
sakov diresse • il coro degh 
Strelzi, la canzone di-Marfa e 
la • * Danza delle schlave per-
.siane -. Per I'occasione Jo stes
so Mussorgski si preaccupd di 
strumentare i primi due bra-
nl, mentre le ~ Danze - venne-
ro orchestrate dall'amico -mu-
sicista. ..-'.• ' . . 

Kovancina, cojne . alt re ,opc-
re. dl^ Mussorgski, e .statu dun-
querrlordinata, rivediita e cur-
retta da Rimsky-Korsakov, il 
quale si trovb di fronte- ad un 
compito arduo, polche il. ma
terial laudato dal composito-
re era imponente: si trattavu 
innanzi tutto di ridurre quel 
materiale a dimension* raato-
nevolti in modo da rendere at-
tuablle la - rappresentazione: 
Rimsky-KorsAkov, • per ruy-
giungere lo scopo, si vide co-
stretto a sacriftcare piu di mil-
le -battuie,, elimtnando .interl 
episodl. -,- ',v:;.--•_ v..' •• -,'• 

Ottenuto questo primo ' ri-
sultatd. egll procedette a stru
mentare e a completare I'ope-
ra, ed e in tale verslone che 
Kovancina viene eseguita in 
tutti' i ieatH del tnondo. Tra 
le modiftche, da notare quella 
operata nel quinto atto, in cul 
Rimsky ha costrulto il finale 
mancante servendosi della can
tilena originate d'una setta or-
todossa, comunicata a Mussorg
ski da L. I. Karmaliano. ' La 
prima rappresentazione di Ko
vancina avvenne a Pietrobur-
go, nel febbraio del 1887. ad 
opera d'una compagnia di di
lettanti, essendo stata rlfiutata 
dal Comitato del Teatro Impe
rials 

Come sempre auviene nelle 
opere di Mussorgski, una delle 
caratteristlche che subito col-
piscono I'ascoltatore e r imme-
diatezza del rapporto scenico-
musicale. Parola e musica co-
stituiscono un blocco unlco, le 
cul varie parti si fondono in 
petfetta, coeslone.t, ,Con motta 
esattezza. Debussy ebbe a dire: 
- Sembra I'arte dl uno strano 
selvaggio, che • scopra la mu
sica ad ogni passo segnato dal
la sua emozione». E' un'arte, 
comunque, •• peruasa * da ' un 
grandloso, austero senso rea-
listico, alle cui radici si trova 
it sentimento rude e severo 
dell'anima popolare russa.- 11 
segreto della sua plena com-
prensione risiede in questo 
concetto, poiche MUssorgski ha 
sempre tenuto presente la in-
derogabile necessita di dnr 
vita, nei suoi grandi affreschi 
sonori. ai motivi piu recondi-
tl, alle aspirazioni piu profon-
de, ai tormenti. • ai tellurici 
sommovlmenti della psicologia 
slava. Cost nel Boris, cosi in 
Kovancina. Che si tratti di par
ti strumentali o corali, o dei re-
citatlui, o delle arie, tutto pro. 
cede in base a folgorazloni suc
cessive, che conservano Vacre 
profumo della terra. In cui 
sono nate, la scultorea vitallta 
di Jorme semplicl e complesse 
nello stesso tempo. Di qui de-
riva I'impressione, - del resto 
corroborata dal fatti, di formu-
le melodiche. di nuclei espres-
sivi anlmati da un'unica cel-
lula ritmlca. 'spesso inststen-
temente ripetuta (come av-
viene nella musica contempo-
ranea). compensati peraltro 
dalVampia magnlflcenza di ta-
luni temi che circolano qua t 
la per Vopera. ' ^ t v - - ,•.„•«. 

•' Come U Boris anche Kovan
cina e un'opera di masse cora
li che agiscono su linee parot
ide allazione, si fondono t si 
intersecano con questa, ora con 
pennellate di colore < locale, 
come la canzone C e r a una 
comare nel primo atto, o come 
le canzoni d'amore che le fan-
ciulle cantano per dilettare 
Kovanski, ora con pastosi af
freschi polifonici, come quelli 
del popolo che festeggia il sl-
gnore. Nel quinto atto, tnvece, 
ci sono i cori mistici dei * Set-
tari', Vultimo del quali e sta
to composto da Rimsky-Korsa
kov sulla traccia lasciata da 
Mussorgski, - Molti di questi 
cori sono fondati sul canto po
polare, abilmente ricostruito 
dal compositore. -

Fra i vari personaggi splcca 
la solenne figura di Dosifeo, il 
cui fanatico sentimento religio-
so etplode nelVultimo atto. Al-
tra figura complessa e quella 
di Marfa. Una fanciulla domi-
nata dall'erotismo ed insleme 
dal desiderio della salvezza e 
della purificazione. 

L'esecuzione avvenuta al Tea
tro Comunale, nel quadro del 
Maggio, e stata eccellente. It di-
rettore Boris Haikin ha con-
dotto Vintero spettacolo con 
una sorta di ieratica fermezza. 
di grande effetto espresslvo. Ol-
timo Dosifeo e stato Ivan Pe-
trov. che ha trovato accenti di 
una appassionato drammaticitd. 
Larissm Ardeieva ha dato vita 
al personaggio di Marfa. preci-
sandone efficacemente • i con-
torni e Vintimo tormento psl-
cologieo. Bravi anche Alexel 
Gheleo, • Vfadimir Ivanovski. 
Vladimir Petrov nel rispettiri 
ruoli dl Ivan. Andrea Roranski 
e Golizin. Ha efficacemente di-
retto il coro Adolfo Fanfanl 
Mossa ed - aperta ad interes-
santl soluzioni la regia dl Leo
nid Baratov.. Ottime le scene 
della Fedorovskaja. Improntata 
a buo* gusto la coreografia dl 
Sives Poli. Accurato VaVUtll-
mento di Piero Caliterna. 

It pubblico ha lungamente 
applaitdito alia fine e daroitte 
oli afti i oari interpret!. . • . 

rSPOLETO — Una splendida scena dell'atto terzo della « Travia-
ta » data Taltro ieri con vibrante successo a Spoleto. La regia e 

,di Luchino Visconti . / , • " ' ' 

. • * H - i g . sa. AntenSe Mazzoni 

Cinema '.' 

La grande 
i peccatrice 
Il gioco. come una sottile dro-

ga. mina inesorabilmente gli 
uomini e li riduce poveri relitti 
alia deriva, cancellando in Loro 
ogni barlume di sent imentoe di 
dignita. Questo l'assunto, invero 
non molto originale, del secondo 
film di Jacques Demy; che con 
tecnica a volte preziosa ci rac-
conta un breve periodo della 
sconclueionata esistenza di una 
incallita frequentatrice dei ca
sino europei. 1 " . * • • • • - • • -
• Jacqueline campa alia giorna-

ta. fra una vincita e Tinevita-
bile crollo. Sola, divorziata. or
mai sfiorita, la donna vive e 
riacquista l'antico fascino so l 
tanto con azzeccati ' en plein. 
Durante uno di questi lampi di 
fortuna. incontra Jean, giovane 
impiegato di banca in cerca di 
sen&azioni nuove. Dapprima • il 
ragazzo diventa un portafortu-
na, poi l'amore li unisce di piu 
Ma quando la pallina della rou
lette smette di segnare il nu-
mero desiderato. tutto crofla tra 
loro. Jean e salvato dallVuizia-
no padre. Jacqueline invece ri
mane piu sola che mai. pi an tat a 
sul iungomare di Nizza. 
• In • Lola, primo film di De

my, visto un paio di anni fa 
(storia di una donna che aspet-
ta fiduciosa il ritorno del suo 
uomo), la semplicita della tra-
ma era nobilitata dalla sinceri
ty d'accenti e da una non banale 
descrizione delLa vita. Nella 
Grande peccatrice troviamo in
vece molte frasi fatte. una am-
bientazione superficiale e una 
caricata descrizione dei carat-
teri. II regista gira a vuoto e 
non ci racconta nulla di nuovo 
sul tema: cosi pure Jeanne Mo-
reau. che si ripete con scontata 
bravura. AI suo fianco. Claude 
Mann e Paul Guers.......*• f •.•. -~ 

Quando torna 
l'inverno" 

Ecco un delizioso film - di 
Henri Verneuil, • t rat to da un 
romanzo di Antoine Blondin e 
con ' saporitissimi dialoghi di 
Michel Audiard. Teatro della 
vicenda e Tigreville. un picco
lo centro della Normandia in 
riva al mare. Qui vive, con la 
moglie. il protagonista: proprie-
tario di un piccolo e modesto 
albergo. uomo simpatlco e buo-
no. ma infelice p e r la vita me
diocre che e costretto a vivere 
e con il sempre presente rieor-
do della vita avventurosa tra-
sconsa, in gioventu, in Cina. Ta
le ricordo diventa un sogno 
d'oro che il protagonista sente 
rivivere con smaglianti color! 
quando «i da al be re e che in 
grlgisct quando decide di faria 

finita con la signora bottiglia. 
Ma ecco che un giorno capita 
nel suo albergo un singolare 
cliente: un giovane. anche lui 
infelice, anche lui con un so
gno - d'oro irraggiungibile, che 
ha per sfondo Tavventuroso e 
splendido mondo delle corride 
spagnole e del flamenco. Due 
anime gemelle si incontrano e 
confrontano i mondi sognati nel 
corso di una sbornla formidabi-
Ie e di allegre sfrenatezze, che 
mettono In subbuglio la sonno-
lenta Tigreville. Poi il ritorno 
2lla vita di sempre, triste e mo-
notona. il ritorno «al lungo in
verno ». - ' _ .' •;•"-•" 

Nello sfondo di una delica-
tissima fptografia in bianco e 
nero. si muovono i due perso
naggi. dipinti con vividi ed uma-
ni tocchi e con malinconica iro-
nia. Ogni elemento da una vi-
brazione. e una scoperta. Tut
to sfila in modo imprevedibile 
ed awincente. Un film di au-
tentica 'poeaia, Jean Gabin. 
Jean Paul Behnondo e Suzan
ne Flou sono attori meravi-
gliosi. • 

; * - > 
;v I/inferno,^ 
e per grliieroi 

•' II film ' del regista Donald 
Siegel, realizzato su di un sog-
getto di ; Robert - Pirosh offre 
un lucido ed agghiacriante epi-
sodio deirultima guerra. Un pu-
gno di soldati americani si tro
va isolato in una zona della 
Iinea Sigfrido di fronte ad un 
nemico piu numeroso e atte-
stato in posizioni munitissime. 
Per i eoldati americani il co-
raggio diventa un'arma ine-
vitabile, indispensabile per so-
prawivere. non un fatto eroi-
co. Le loro sofferenze fisiche e 
spirituali sono presentate cru-
damente. le loro imprese senza 
retorica. Sfiiano numerosi per
sonaggi e tutti sono disegnati 
con tratti incisivi e potenti. Le 
azioni belllche. in una realteti-
ca evidenza, si offrono con im
magini dinnmiche ed awincenti . 
Conciai i dialoghi concorrono a 
crear* il quadro di singolare 
forza drammatica. Fra gli in
terprets, tutti eccellenti, sono 
Steve McQueen. Bobby Darin, 
Fier Parker e Harry Guardino. 
Bianco e nero. . . ' . 

' • . . . : . ' . ^ ',» . . - . . ' 

••>•'- Le mani 
dell'altro .£ 

E' la stessa pazza storiella gia 
raccontata nelle Mani dell'as-
sassino, altro Aim apparso di 
recente: un celebre pianista, 
perse le mani in un incidente. 
acquista in loro vece (a opera 
d'uno straordinario chirurgo) 
quelle d*un omicida ghigliotti-
nato. Conseguentemente, sba-
glta 1« note, • nel contempo ai 

sente portato a strangolare il 
prossimo. cominciando dalla fi-
danzata. Qui, pero, il finale e 
lieto: all'ultimo momento, - in-
fatti. si apprendera che i com-
plessi del virtuoso non hanno 
ragione di esistere: l'uomo dal 
quale ha ereditato le preziose 
dita era stato condannato inno-
cente... < •-• ;i</ s . •..>••-^-. 

Se l'argomento e beota, la re
gia di Edmond T. Greville vi si 
adegua ' in modo pedissequo. 
Accanto al povero Mel Ferrer. 
coinvolto nella squallida impre* 
sa. si riconoscono Christopher 
Lee. specialista in vampiri e af-
fini. '• e - la prosperosa Dany 
Carrel. .... , , . • 

L'incredibile spia 
' Sotto gli innocent! panni di 

una fitoria di educande flglie 
di funzionari dl sedi diplomati-
che. a Londra, il film di Wil
liam Castle ^ cela - abbastanza 
malvagita ed avalla quegli at-
teggiamenti che , scavano esi-
ziali division! non solo fra i po-
poli. ma su quelli dei piu sem-
plici rapporti umanL Ecco dun-
que la collegiale Candace HulL 
figlia sedicenne, di un diplo
matic© americano, bella, puli-
ta. buona. ma un po' pazzerel-
la. che decide, ad un tratto. di 
darsi alio spionaggio e mette 
nel sacco cinesi e sovietici come 
non farebbe il piu abile agente 
di un servizio segreto. Come 
sono dipinti ; poi i diplomatic! 
di - oltre cortina -? C*e uno 
spione che si spaccia per un 
olandese. ma in effetti non e 
altro che il segretario dei gio-
vani comunisti sovietici. Questi. 
quando si vede scoperto. tenta 
di get tare g'u dalla ' finestra 
Candace senonche 6baglia mos
sa e com pie lui il volo. I cine-
si pugnalano a piu non posso 
e tengono i cadaveri delle loro 
vittime nel frigidaire insieme 
alle prowfete e poi li gettano 
nel Tamigi; rapiscono in plena 
Londra le persone e la loro 
furia omicida non risparmia in-
difese ragazzette. Oltre queste 
fosche tinte, ci si serve di altri 
ingredienti di una banalita piut
tosto rara per descrivere le av-
venture sentimentali delle altre 
educande, compagne di Can
dace. 

Ii film che" non sa trovare 
0 euo volto unitario, un po' sa-
tirico, un po*. giallo, - un po* 
sentimentale, imbevuto di poli-
tica, flnisce col risultare solo 
odioso. Fra gli interpret! eono 
Kathy Dunn, protagonista, Mur
ray Hamilton • JoTct Taylor. 
Colon. • 

7 ''•'•'. '• !•- •" 

V-'.' 
'vVJ, r Strambp, ma serio ; . 

i Mike 'Bongiorno ha scoperto ieri sera, nella 
Fieru dei sogni , che Mazzotti, « malgrado fosse un 

{'uomo strumbo*, sapeva anche'esser serio, e,ad 
esempio, eseguire con perizia un Not turno dt Cho-

. pin. A dire il vero, not a ciuesta convinzione era- • 
,_vaiho glunti fin da quango questo personaggio ai> ,• 
'" era presentato alia ribalta: non ci voleva molto a 

capire che proprio perche" era * ttrt uomo stram-
ho» e componeva le sue canzoni cd esprimeva 
certi suol desideri, Mazzotti era, nel fondo, una 

-. persona molto piu seria di tanti tndtot'dut « n o r -
mali*. E anche il <tram personate > che gli verrd 
donato, potrebbe essere tma cqsa seria: a riflet-

. terci un minuto, ottenere che v&nga messo in fun-
zione un €tram musicale* proprio in una cittd • 

come Milano e solo in apparenza uno scherzo, una 
follia. Ci viene in mente la famosa frase scritta 
sul frontone di un manicomio palermitano: < Ma i 
pazzi sono fuori o dentro? ». In realta, Mazzotti ha ''-
portato, a suo modo, una nota critica alia ribalta 
del Teatro della Fiera di Milano e per questo la 
sua prcsenza non la dimentlcheremo cosi presto, . 
anche 'se il suo tram verrd trasformato in una, 

' trovatq turistico-pubblicitaria '•-•'. 
Ieri sera abbiamb avuto anche una scconda vit- .'•.-.; 

toria, quella del dottor^ Bassi, il medico del Monte 
Bianco. Un altro personaggio che ha rivelato una 
ricchezza umana non consueta: raccontando la sua 

, storia 11 contadino che si e voluto far medico 
, dopo Vesperienza aspra della guerra, egli ha in-

trodotto nel recinto dorato della Fiera dei sogni 
una nota di realta autentica, senza sentimentati-
smi e facili richiami patetici/ Sobrio, semplice, . 

• forte, il dottor Bassl ha spezz'ato anche lui quel 
ritmo falsamente dolciastro che tanto spesso do- ; 
mina la trasmissione presentata > da Mike Bon-

giorno (un ritmo che difflcilmente tollera il con- • 
fronto con le cose vere: lo schiaffo vibrato ieri 

. sera dal ragazzo < del quartetto . tridentino sulla 
'' nitca di Bongiorno era reale: e, pur dovento essere • 

talc, ha minacciato per questo di sconvolgere it 
. programma). Per questo, siamo stati.contenti che . 

il dottor Bassi abbia vinto. -••• •< •.-•-••• • .-.•;•. 
Meno contenti, assai meno contenti siamo stati, 

non possiumo tacerlo, del successo riscosso • dal, 
maestro Comba. Quest'uomo che si presenta con, 
tutti i crismi del benefattore, del falso semplice, 
della carita pelosa, ci e francamente antipatico. 
Bonqiorno ha detto che quest'uomo ha commosso 

• Vltalia: ma not crediamo che abbia commosso sol- •. 
> tanto una certa Italia. E i doni che gli sono giunti • 
sono stati meritati dai suoi allievi (i ragazzi che 
Comba ha relegato a priori tra coloro che «nonr 
sono delle cime*) piu che da lui. Anche ieri sera ' 
siamo stati informati del fatto che questo maestro 
modello ha continuato nella sua * misslone > di far ; 
credere agii abitanti di Castellazzo che la bontd . 
consista nei programml della televisione. Non sap-

, piamo quanti contadini dl quel paese (che tanto 
somiglia a decine di altri piccoli centri italiani) 

' abblano davvero creduto alia " predicazione» dt 
• Comba. 

vedremo 
I partigiani , • 

di Moisseiev , , 
' Del successo ' (strepltoso.;-: 
entueiastlco) ottenuto anche 
in Italia dai ballettl di Mois
seiev non e certo il caso di 
f>arlare. Del resto, quando 
a Compagnia nazionale di 

danze popolari dell'URSS \ 
diretta dal • celebre coreo-
grafo, venne In Italia, alcuni . 
dei suoi « numeri » erano gl5 
conosclut) ed avevano entu-
siasmato il pubblico grazie 
a lo amo, tu ami, di Blasettl •' 
Nel film. Blasetti aveva in-
serito - I partigiani » • una 
delle piu entusiasmantl ed 
affascinanti creazioni di 
Moisseiev -

Ed b appunto « I partigia- . 
ni.» uno del balli in pro
gramma questa sera; insieme 
a « Yourochtk », ; « Antica 
danza di citta », • - Danza 
umoristica usbeca » e " Bul-
ba >. Una chiusura di serata, 
RUI secondo. da non perdere. 

Le prove, 
de « La dote » 

Maria Fiore. Renato De 
Carmine. Italia MarcheslnL 
Dino Curcio, Giacom0 Furia. 
fanno parte del cast che in-
terpretera p e r . la regia di 
Silverio Blasi. La dote, di 
Mario Brancacci. Le prove 
cominceranno oggi negli stu-
di televisivl di Roma. . 

I premi 
letterari 

• Gabriele Baldinl. Angela 
Bianchini e Goffredo Bellon-
ci saranno intervtstati nel 
corso di un dlbattito sui pre
mi letterari. che sara tra- . 
smesso nella prossima pun-
tata de L'Approdo (stasera. 
ore 22,10 sul primo canale). 
Fra gli altri servizi. uno sa
ra dedicato alia Mostra di 
Ennio Morlotti a Lecco. 

. La vita di Freud . 
Entrera i n lavorazione 

nei proEsimi giornir a Mi
lano. negli 6tudl televisivl 
dl Coreo Sempione. Il tnon
do sconosciuto. un dramma 
di Henry Denker. Bulla vita 
di Sigmund Freud. 

raaiv!/ 
- . . • ? 

:;:radio|;;; 
NAZIONALE 

Giornale radio: 7. 8, 13, 
- 1 5 , 17. 20. 23; 6,3»: Corso di 

lingua tedesca; 8: D nostro 
buongiorno; 10.30: II mllio--

' ne; 11: Strapaese: 11,15: Due 
temi per canzoni; : 11,30: II 
concerto;' '2.15: Arleccbino; 
12,55: Cbi vuol esser Ueta_; 
13.15: Carillon; 13.25-14: Mo
tivi di moda; 14-14.55: Tra-
smissioni regional!; 1&.19: La 

-. ronda delle artl; 15^0: Aria 
.- di • casa nostra: 15.45: Le 

manifestazioni sportive di 
domani; 16: Sorella Radio: 

- 18.30: Corriere del disco: 
musica llrica: 17.25: Estra-
zioni del Lotto; 17.30: L'ope-
ra planistica dl Schumann; 
19.10: II eettimanale dell'in-

. dustria; 19.30: Motivi in gio-
stra; 19.53: Una canzone al 

. giorno; 20.20: Applausi a_; 
20^5: Giugno Radio-TV '63; 
20.30: L'Alcade di Zalamea, 

- di Calderon de La Barca; 
22: Le grandi fughe. 

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 Nicola Arigliano; *.50: 
- Uno strumento al giorno; 9: 

Pentagramma italiano; 9.15: 
Ritmo-fantasia: 9^5: Viag-
giO in ca«a dL„: 10.35 Giu
gno Radio-TV *63: 10.40: Per 

•? v o d e orchestra: l i : Buo-
" numore in musica: 11.35: 

T r u c c b i e controtrucchi; 
11,40: 0 portacanzoni; 12-
12.20: Orchestre alia ribalta: 
12.20-13: Trasmissioni regio-
oali: 13: La signora delle 13 
presenta: 14: Voci alia ri-

- balta: 14.45: Angolo muaica-
le: 15: Locanda delle eette 
note: 15.15: Recentissime in 
microsolco; -15.35: Concerto 

• in miniatura: 16: Rapsodia: 
16.15: Complesso leggero: 
16^5: Ribalta d i ' successi: 
16.50- Musica da ballo 17.35: 
Estrazioni del Lotto: 17.40: 
Musica da ballo: 18: Ancona: 
XXIII Fiera internaz. della 

': pesca: 18.15: Duo pianistico 
•. Ferrante-Teicher; 18J5: Ar-

riva il cantagiro: 18.50: I vo-
- stri preferiH; 19.50: Tour de 

France: 20: Un angolo nella 
sera: 20.35- Incontro con 
l" opera: - Adriana Lecou-
vreur>: 21.35: Paesaggio con 
figure. • • . : . . -

TERZO 
18^0: Cifre alia mano: 

18.40: Libri ricevuti; 19 
Marrello Abba do: 19.15: La 
Rassegna: Cultura ingleee: 
19.30: Concerto di ogni sera: 
Boccherini. Schubert e Mi-
Ihaud: 20.30: Rivlsta delle 
riviste; 20.40: Christian Can-
nabich; 21: n Giornale del 
Terzo: 21J0-. Piccola antolo- ' 
gia poetica; 21^0: Co nee r- ; 
to finfonJco, diretto da I* t 
Colonna: Igor Strawlnski, 
Vladimir Vogel • Giovanni : 
Battista PergolesI; 33: Liri- . 
che di Pindaro • Oraxio. 

primo canale 
10,30 Film per la sola zona dl Ro

ma: « Furia del Trnptci » 

18,00 La TV dei ragazzi a) Glramondo: b) Tele-
trbi 

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

19,20 Tempo libera tranmlBslone per i lavo-
ratorl 

19,50 La valanga Racconto scenegglato 

,20,15 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale della sera (seconds edl-
clone). -

21.05 II signore 
^ di mezza e\b 

con • Marcello Marchesl. 
Llna Volonghl e Sandra 
Mnndainl. Orchestra Ber-
tolazzl 

22,10 L'approdo settimanale dl lettere e 
arti 

22,55 Rubrica rellglosa 

23,10 Telegiornale delta notte 

secondo canale 
21.05 Teleqiomale e segnale orarfo 

21,15 Misslone segrefa « L'uomo tatuato ». Rac
conto poliziesco 

22,10 La scienza In Israele 

23,00 Moisseiev e la sua compagnia di 
danze - •-> 

23,20 Notte sport 

Una Vo long hi e Sandra Mondaini ne« II 
signore di mezza eta » in onda stasera 
sul primo canale alle 21,05 
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Esami di diploma 
all'Accademia 

di Santa Cecilia 
j Oggi, alio 18, all'Audltorio di 
Via del la Conciliazlone avrahno 
luogo gl csnml pubbllci d i ' di
ploma del Curso di Perfezlona-
mento di * Composizlone del-
Accadcmla di Santa Cecilia, di 
cul e titolare il M. Goffrerio 
Pctrassi. II pubblico e invitato 
ad intervenlre. , . . • • • • • 

Accademia .v,? 
fHarmonica romana 
' Lunedi 24 glugno alle 21.15 

alia Sala Casella in via Fla-
mlnla 118, avra luogo un con
certo del Trio Altmann-Lardl-
nois-Louel. In programma mu-
eiche di Van Maldere, Bach, 
Bartok e Milhaud. 
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ARLECCHINO (via S Stefano 
. del Cacco • 16. Tel tfB8 65D) 
' Riposo 

AULA MAGNA Citta Univer-
5 sitana . 
' Kiposo • - •- • i •-

BORGO 8. SPIRITO (Via del 
: Pp| i : tPl iau>r 11 > • .>'•*••• 
''• Domanl: alle 16,30 la eompagnia 

D'Origlla Palmi in « s . Gemma 
: Galgani » 2 tempi in 15 quadri 
di T. Tatasclore. Prezzi fami
liar!. . 

A R T I 
• Alle 21.15 la Comp. Del Teatro 

Italiano dir. da Alessandro Fer-
sen in « ...E parlava d'amore » :i 
atti di G. Fontanel!!. Regla di 
Sergio Velitti. Domanl alle 17.30 
e 21.15. 

DELLE. M U S E (Tel 6B2 348) 
Alle 21.30 F. -Domlnici. M. Sl -
letti con Guardabassi. Marchid. 
Bertacchi, Igliozzi. Ghini in « La 
ex madame Fanny » (Chiuse. le 
case chiuse). Novlta brillante di 

i E. Caglierl. Regia F. Domlnici. 
Domanl ore 18 ultima replica. 

DEI S E R V l (Tei B74 711) 
Riposo 

GOLDONI (TeL 561 156) 
' Festival estlvo - Concert! - Re
cital - Mostra d'Arte - Artist! 
internazionali. 

EUISEO i l e i 684.485) 
Alle 21 « Pr ima» Inizio delta 
tradizionale stagione lirica con 
« La Travlata » domnni alle 21 
« Rigoletto » lunedi ore 21 « La 

FORO ROMANO (Tel . 671449) 
Tutte le sere spettacoll dl S»o-

. nl e Lucl Alle 21 in 4 lingue 
inglese. francese. tedesco «* Ita-

' liano Alle 22.30 solo In lnglese 
TEATRO P A N T H E O N (Via B. 

A n g e l i c o 32 TeL 832.254) 
Chiusura estiva. 

M l L L I M E T R O (Via ; Marsa la . 
: n 98 - Tel 4951248* 
; Alle ore 21,30 • la Comp. del 
; Teatro d'Arte di Roma in 
: L'alba. II giorno e la notte di 
' Dario Niccodemi con Giulia 
, Mongiovino, M. Tempesta. Re
gla di G. Maesta. Direz. arti-
stica Giovaechino Forzano. Do-
mani alle 18. • 

N I N F E O D | VILLA GIULIA 
; (p . le Villa Ginlta. tel :<89156i 
Al le 21,30: < La pentola del 
tesoro « (Aulutaria*. di Plau-
to con A. Crast, G. Oandolo, A. 
Meschini, D. Gemmo. Regia S. 
Bargone. Costumi A Crisanti. 
Alusiche B. Nicola!. Grande s u e . 
cesso. . . . . . 

Q U i R l N O 
Riposo 

PALAZZO SISTINA (t 487 090) 
Riposo 

RIDOTTO E L I S E O 
Chiusura estiva 

ROSSINI 
Chiusura estiva 

3ATIRI i l e i . 065 325) 
Alle 21.30: < I compagnl ~ dl 

; Oswald • e • La plramlae •run-
, ca ». Novitd di C Caraccl. c«n 
A Lelio. E Bertcilniti. G Pnn-
nini, T. Fattorini. G. Ohurati. 

. * M Paolim. V Randn. N Hivic-. 
. T. Sciarra. T. Sanzotta. Regia di 

Paolo Paoloni. 
V A L L E 

Riposo 
F E S T I V A L D E I D U E M O N D I 
T E A T R O NUOVO 

Alle 21 c Prima » di « Don Cnl-
. sciotte > prcsentato dai Ballet 

Rambert. . , 
TEATRO CAIO MELISSO * 

Alle 12 concerto da Camera 
TEATRINO DELLE 7 . 

Alle 19 a Prima » di « Auto da 
Fe » di Tennessee Williams. 

PICCOLO TEATRO Ol VIA 
P I A C E N Z A (TeL 489 538) 

• Ripnso . 
S T A D I O DI DOMIZIANO A L 

PALATINO 
Lunedi: « Don Gil dalle Cal-
ze Verdi » di Tirso da Molinit 
con P Quattrini. G. Caldanl. 

. D. Calindri. A Micantoni. A 
Laurenzi. L. Melani. F. Sabani. 
Regia Lucio Chiavarelli Costu
mi e scene di A. Crisanti. Mu-
siche di B. Nicolai. 

ATTRAZI0NI 
MUSEO DELLE CERE 
< £muln dl Madame Tussand dl 

• •• Lnndra ^ Grevin dl Parigi In-
- grefsn rnntinuato dalle ore 10 

alle 22 
LUNA PARK (P.zza Vittorto) 

Aitrazli^nl • Ristoranie • Bar -
Parcheggio. 

VARIETA 
A L H A M 8 R A ( I e l 783 792) 

Johnny Concho il pistolero e 
; rivista, con Sexy Angels, F. Si 

natra A • 
AM BRA J O V I N E L L I (713 31*1 
. II processo di Verona e riyista 

Vici Deroll. con S. Mangano 
DR • « • 

; L A F E M I C E (v ia Sa lana sa
i l processo d l Verona e r ivista 

v i - ' . • 

con Rosy - Madia, S. Mangano 
1 DR • • 

VOLTURNO (vta Voltumo) 
. I fratelll Corsl e rivista Nino 

Terzo eon G. Home • . A , • 
O R I E N T E 

II figlio dello sceicco e rivista 
con M. Orfei .> . A • 

CINEMA 
rriine VISIOIII 

ADRIANO (TeL 352.153) 
11 Ranch clclle tre campane.'con 
J. Mactaea* A • 

AivibrtioM . ' | e l 5IIK'I6H) ' ; 

, L'eroe ai Sparta, apert. 16 ult. 
22,50. con R. Egan ,,;BM • 

A P P I O * l e i /7»638) 
L'attlco ult. 22,45 (VM 14) 

A R C H i M E O E . l e i d/0 567) 
The Stripper, 17, 18.30, 20, 22 

ARISTON . l e i 353 230) 
Qtiando torna l'lnverno, apert. 
16 ult. 22,50 con J. Cabin 

• . . 8 > • • 
ARLECCHINO :----

Agostlno J. Thullin (UM 18) 
A S i O R i A l l 'e l 67U.245) 

F.n.I. agente Implacablle. con 
E. Costantine G • 

A V E N T I N U i l e l 572.137) 
L'attico, apert. 16,15, ult. 22,40. 
D. Rocca (VM 14) 8A • • 

BALOUINA ( l e t 347 592) 
- II granduca e Mr, Pimm, con C 

Boyer SA • • 
8 A M B E R I N I (Tel 471.707) 

II gaitnpardo, con B Lancastei 
(alle 14.45-10.10-22.30 Ingr oont ' 

DR • • • • 
BRANCACCIO (T«l 735 255) 

II diavolo, con A. Sordi SA • • 
3 A P R A N I C A (Tei 672 465) 

I sacriflcati di Bataan 16.30, 17.15 
20, 22.45 con J. Wmgne DR • • 

CAPRANICMETTA .672465) 
Billy Budd (alle 16.30 - 17.15 -
20 - 22.45) 

COLA Ol RIENZO (350 584) 
II vizlo c la virtu 16. 18. 20,15. 
22.50, con A. Girardot (VM 14) 

DR • 
CORSO tTei 671 691) ! 

. Le mani dell'altro. 16.30. 18,20. 
20.25, 22,40 (prima) DR 4 

EMPiRt iViaie Keglna Mar 
g h e n t a ) ..<••-• = • ••,-.•.-
I piaceri della slgnora Cheney 

S • 
EURCINE iPalazzo Italia al 

l-EUR . Tel 5910 986) 
L'attico, con D. Rocca. 16.30. 
18.10. 20.15. 22.40 (VM 14) 

• SA • • 
E U R O P A (Tel 665 736) 

L'uomo che sapeva troppo. con 
J. Stewart (alle 15.53 - 17.55 -
20.15 - 22.50) (VM 14) G • • 

F l A M M A .Tel 47) 100) 
Delitto In pieno sole, con A 
Delov (alle 16 - 18.10 _ 20,25 • 
22.50) G • • 

F I A . . . M E T T A (Tel 470.464) 
Tammy an the doctor. 16.30 
18.20, 25. 22.50 

S A L L E R i A (Tel 673.267) 
100 ragazze e un marlnaio apert 
16 ult. 22.50 

G A R O E N . l e i 582 848) 
II diavolo. con A. Sordi SA • • 

G I A R D I N O 
II diavolo. con A. Sordi SA • • 

MAESTOSO (Tel 786 086) 
L'eroe di Sparta, apert. 16 ult. 

? 22,50 con R. Egan SM , • 
MAJESTIC ( l e i 674 908) 

L'incredihile spia, apert. 16 ul 
timo 22.50,. con M. Hamilton 

SA • 
MAZZ IN I (Tel 351.942) 

II diavolo, con A. Sordi 
SA • • 

M E T R O DRIVE-IN «KMul51i 
Tuttl a rasa 20,25, 22.45, con A. 
Sordi DR + + + 

M E T R O P O L I T A N (689 400) 
La grande peccatrlce. 16. 18,50. 
20,50. 23. con J. Moreau DR > 

MIGNON ( l e i 849 493) 
Dlvorzio all'itallana 16. 18. 20.15 
22.50. M. Mastroianni DR 4 - 4 ^ ^ 

MOOERNISSIMO ( ( r a l l e n a 
S Marce l lo Tel 640 445) 
Sala A: F.B-I. agente Itnplaca-
hile, con E. Costantine G + + 
Sala B.: Una fidanzata per papa, 
ult. 22.50 con G. Ford S • 

M u u & K N O (Tel 460 285) 
• Una storia moderna - I'Ape Se -

glna. con M Vlady 
. (VM 18) SA • • • 

M O D E R N O S A L E T T A 
I tre implacabili, con G. H o m e 

A • 
MONDIAL (Tel . 684 876) 

II diavolo, con A. Sordi SA • • • 
NEW YORK ( l e i 780 271» 

100 ragazze e un marlnaio, apert 
16 ult, 23 . . . . . 

NUOVO G O L D E N (755 002) 
II ranch delle tre campane, ap 
16 ult. 22.50. con J. Macbrea A + 

P A R I S H e i 704.3»°»l ~ 
Parola d'ordine: coraggio aper-
tura 16 ult. 22.50 A + + + 

PLAZA ~ 
Un giorno in prctura 16, 18. 20.15 
22.50 A. Sordi SA • • 

OUATTRO F O N T A N E 
- Gli italianl si divertono - cosl 

apert. 16 ult. 22,50 (prima) - . . 
Q U i R l N A L E ! l e l 4b2.653) 
- L'urlo del marines, con F. La-
. timore DR + 

L'urlo del marines -. -
O U l R I N b r T A < l e l 870 012) 

La vallgia del boia 17. 18.45. 
20.40. 22£0 DR ̂ ^ 

R A D I O .CITY- (Tel 464 l«Q» 
Sentieri selvaggi. apert. 16 ult. 

-22,50.-con J. Wayne A ^ ^ 

RE A L E (Te l 580234) 
II flume rosso apert. 16 ult. 22.50 

1 con M. Clift A • • • 
RITZ d e l -637.481) 

Una - fidanzata per - papa, ult. 
22.50 con G. Ford . . 8 • 

RIVOLI (Tel 460 883) 
La vallgia del bola 17. 18.-15. 
20.40, 22.50 ' DR • • 

ROXY 
,1 sacriflcati di nataan con Y. 

Wayne 16. 18,25, 20,25. 22.50 
DR • • 

R O Y A L > 
L'incredibile spia \f 

..-..-•, '. A • • 
3ALONE M A R G H E R I T A 

« Cinema d'Essal » La notte, con 
Y. Moreau (VM 16) DR • • • 

i M E R A L D O (Tel 351581) -
Una fidanzata per papa, con G. 

. Ford ... < 8 • 
5 U P E R C I N E M A l i e ! 485 498) 
. I/inferno e per gli erol, aper

ture 15.50 ult 23. con B. Da-
' rih v. DR • 
T R E V I M T e l , 689 619) 
• • Uno storia moderna • - L'Apc 

Reglna, con M Vlady (alle 
15,45-17.30-19.20-21-23) 

(VM 18) SA' • • • 
VIGNA CLARA 

Billy Budd 16,30. 19.40. 22.30 • 

•ST. 

Seronde visioni 
AFRICA <Tel 810.817) 
. II magniflco detective, con E. 
• Costantine G • 

A i h u M t < Tel 727 193) • 
II giorno dopo la fine del mon-
do, con R. Milland DR • • 

ALASKA 
II grande camplone, con K. Dou
glas , DR • • • 

AL(;tf (Tel 632 648) • 
. Bandlera di combattlmento, con 
. S. Hay den DR • 
ALCYONE (Tel 810 930) 

La casa del peccato, con C. 
- Brasseur * r ; . ' G • 

A L M E R I :Tel 290251) 
I tre del Texas, con T. Tryan 

A 4 
AMBASCIATORI 'Tel 481 n7i)i 

II granduca e Mr. Pimm, con 
C. Boyer <• SA . • • 

ARALUO (Tel 250 156) . ! 
. Gli Italianl e le donne, con W. 
' Chiari C • 
ARIEL (Tel 530.521) ! 
' II giorno pin corto, con V. List 

. . , . C • • 

ASTOR (Te l 622.0409) 
West Side Story, con N. Wood 

i M • • • 
ASTRA • (Tel 848326) • 

Le ore dell'amore, con U. To-
_ gnazzi • • . . . • S - • • 
A T L A N T E (Tel 426334) 

II monaco di Monza, con Toto 
C • 

ATLANTIC (Tel 700 656) 
Avventufe al Motel, con M. 

' Martirio C • 
A U G U S T U S ( t e l «53 4 5 5 i - ' 

L'uncino, con K. Douglas • — 
-DR • • 

A U R E O (Tel 880 606) 
West Side Story, con N. Wood 

M • • • 
AUSONIA (Tel 426 160) 

II processo •' di Verona* con S. 
Mangano DR • • 

A V A N A iTel - '515597) 
•- Avventure d'amore e di guer-

ra, con T. Tryon DR + 
3 E L S I T O ( l e i 340 887) 
. Totd. contro i 4, con Tot6 C • 
BOITO t j e i H31.0198) ' -

Tre pass! dalla scdia elettrica, 
' con B. Gazzara • - DR • • 
BOLOGNA ' d e l 4267HO) 

II domlnatore, con C. Heston 
DR 4 

BRASIL (Tel 552:150) 
Notti e donne proinite (VM 18) 

-:- DO • • 
BRISTOL (Tel Tih 424) P 

II sangue e la sfida ' ' A 4-
BROADWAY i l e i 215 74«»» 
. West Side Story, con N. Wood 

M 4 ^ 4 
CALIFORNIA (Tel 21:i >KH> 

I comancheros, con Y. Wayne 
A . 4 4 

CI N EST A R (Tel ' 7K9.242' "-
I tre del Texas, con T. Tryan 

A 4 
CLODIO (Tel 355 657) -... 

La ragazza del quartiere, con S 
Mc Laine •-- S 4 4 

COLORADO (Tel 617 4207) 
II pugnale Siamese, con Y. Hau 
sen G 4 

CKiisTALLO (Tel 481 :\M> 
Amante di guerra, con R. Wag
ner DR 4 4 

D E L V A S C E L L O (Te l aitK 4.-»4 • 
. Come ingannare mio marito, 

con D. Martin SA - 4 
D E L L E T E R R A Z Z E 

II pugnale Siamese G 4 
D I A M A N i t . t e i 295 250> ' 
. II commissario, con A. Sordi 

• • • C 4 4 
DIANA (Tel 780.146) -

II , domlnatore, . con C. Heston 
DR 4 

D U E ALLORI ITel 260 3i>6) 
La spada del deserto, con G. 
Grahame ' A 4 

EUfcN . T e l l 380 0188) 
II Granduca e Mr. Pimm 

."• SA 4 4 
E 9 P E R I A , 
• Venere . In - pigiama. con K. 
Novak . . . SA 4 4 

E S P E R O " . ' • • : 
La parmlglana, con C. Spaak 

SA ^ 

• • • • • • 

Le slgle che appalono ao-
Miito al tttoll del film 
corrisponduno alia se-
guenle classlflcaziotie pet 
generi: 

A «= Avventuroso 
C = Comico .- -•,-;•:. ,,> . 
DA s Disegno animato 
DO •» Documentario -" 
DR •• Drammatico 
G « Giallo .;. ' 
M = Musicale ' "• 
S = Sentirnentale 
SA •= Satirico 
SM •» Storico-mitologico 
II nostra tiudlzlo sul film 
vieae espresso oe) modo 
seguente: .-
• • • • • — eccezionale 

4 4 4 4 = ottimo 
;, • • • *= buono 

4 * = discreto 
••'••.''. '•> • "= mediocre •;.. . , 
VM 16 = vietato ai ml-

'•. _l.: '•'• oori di 16 anni 
> • • • • • • • • • • I 

rOGLIANO (Tel 819.541) . 
. Le ore dell'amore, con U. To-
gnazzi 8 4 4 

GiULlO C E S A R E (353 360) 
West Side Story, con N. Wood 

M 4 4 ^ 
HARLEM (Tei 691.08441 

La valle del ford, 'A 4 
HOLLYWOOD > l e i • 290 Uol • 

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

IMHERU i l e i , 295.720) 
• Taras II magniflco, con T. Cur

tis DR 4 
i N U U N O (Tel 582.49o) • . 

< II granduca e Mr. Pimm, con 
C. Boyer SA 4 4 

ITALIA (Tel 846.030) ' 
I tre del Texas, con T. Tryan 

A 4 
J O N l O M T e l 886.209) - \ 

Tot6 dl notte n. 1 . C 4 
V1ASSIMO i*lel- 751.27?) 

Lolita, con J. Mason DR 4 4 
NIAGARA ( l e i 61/32471 
: Capitano di ferro, con G. Rajo 

. <• - •• A 4 
NUOVO (Tel 588.116) 

Taras II magniflco, con-T. Cur
tis ' - DR 4 

NUOVO O L l M P I A 
« Cinema selezione > II nostro 
agente all'Avana. con A. Guin
ness ,...' A 4 4 4 

D L I M P I C O 
II domlnatore, con C. Heston 

DR 4 
PALLADIUM (gia Garbate l la j 

Taras il magniflco, con T. Cur
tis -••--;.:•.••••• • . , : . w ,;.••• " DR . 4 

PARIOLI ( T e l ' 874.951T V 
Spettacoll teatrall -

P O i l T U E N S E 
II monaco di Monza, con Totd 

. — • — ; . . . r . ; ^ ; . , . . . . : , . - C / 4 
P R E N E S T E 

• Chiuso per restauro 
P R I N C I P E (Tel.~352.337) 

I tre del Texas, con T. Tryan 
• VA 4 

R E X (Tel. 864 165) " ' -
II granduca e Mr. Pimm, con C. 
Boyer SA 4 4 

R I A L T O (Te l 670 763) 
La guerra del bottonl SA 4 4 4 

SAVOIA d e l 861 in9) -
11 domlnatore, con C. Heston 

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

La valle del disperati, con G. 
Madison . ; _ A ; 4 

STADIUM •• i- '• 
- Parigi o - cara, con F. Valeri 

(VM 14) SA 4 4 4 
T I R R E N O (Tel 593U9M 

Univcrso di notte (VM 18) 
DO 4 4 

T R I E S T E (Tel 810 003) 
La guerra del bottoni 

S A • 4 4 4 
TUSCOLO (Tel 777 834) 

Gil spettri del capitano Clegg. 
con P. Cushing (VM 14) A 4 

UUISSE r i d 4 3 3 / 4 4 ) 
La vendetta del moschettieri. 
con M. Demongeot A 4 

V E N T U N O A P H I L E (864 677) 
Taras 11 magniflco. con T. Cur
tis ' DR 4 

v/ERBANO (Tel . 841 185) 
La banda del terrore, con K. 
Dor G 4 

VITTORIA (TeJ 576.316) 
II segreto di Budda, SM 4 

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

Tora contro maciste C 4 
ALBA 

II figlio dello sceicco, con M 
Orfei , A 4 

A N i E N E (Tel 890 817} 
II pugnale Siamese, con J. Hau-
sen . G 

APOLLO (Tel 713 300) 
Bandlera di combattlmento, con 
S. Hayden DR 4 

AUU11.A . l e i 754 951) 
- Apaches in agguato, con A 

Murphy A 4 
A R E N U L A (Tel 853 360) 

U conquistatore di Maracaibo, 
con B. Corey . A 4 

ARIZONA 
Notte senza fine 

• • • • 

AURELIO (Via BenUvogUo) 
La battaglla tulla splaggla in* 
sangulnata, con A. Murphy 

DR 4 
AVORIO (Tel 755.416) 

La banda Casaroll, con R. Sal-
valor! (VM 14) DR 4 4 

BOSTON (Via dl Pie tra iata 43(j 
L'ultlma carovana, con R. Wid-

rmark 'n. •.-.•. A , 4 
C A P A N N E L L E '",-< -,?, 

Upmlnl vlolentl, con G. Ford 

CASSIO •**• '•'-*•*•' ' u •-'• • 
I selvaggi della praterla, con Y. 
Philbrook A 4 

3ASTELL.O (Tel 561.767) 
Quelle due, con A. Hepburn 
(VM 18) DR 4 4 - 4 

2 E N T R A L E (Via Celsa 6) 
La spia del rlbelll, con U. He-
flln A 4 

3ULOS8EO (Tel l 736 255) . 
.: II gladiatore di Roma, con W. 
"Guida ••••• si , SM 4 
CORALLO (Te l 211 621) 

II piccolo colonnello , A 4 
£)E| PICCOLI 

Carton! anlmati 
OELLE MiMUSE (Via Cassia. 
. I due colonnelli, con Totd 

C 
D E L L E R O N D I N I ' 

Storia cinese, con W. Holden 
' . DR 4 

0ORIA (Tel 353 059) "' pr 
Ulancaneve e I 7 nan! DA 4 4 

£ D E L W E I S S ('Tei 130 107) 
. L'assedlo di Fort Point, con R. 

Fleming . A 4 
ELDORADO '""• ', .-*"" -

II paladlno alia Corte dl Fran-
- cia, con S. Gabel SM 4 
- A R N E 6 E <Tei o64 395) 

I.'lmplacabile condauna, con C. 
Evans (VM 18) . DR , 4 

= A R O d e l soy823 ) • 
II trono nero, con B. Lanca
ster • , . A 4 

1R1S (Tel. 865 538) ••":;,-' 
L'uomo dl Alcatraz, con ' B. 

' Lancaster (VM 14) DR - 44* 
^ E O C I N E 
- Marco Polo, con R. Calhoun 

A : - 4 
MARCONI (Tel 24U V*6) -
' II fantasma dell'opcra, con H. 

Lome DR 4 
MOVOCINE (Tel 586 235) ~ 
\ II conyutstatore dl Corlnto, con 

G. H. Canale SM 4 
DDEON 1 P iazza . BJsedra 6) 

II sentiero degll apaches A 4 
O R I E N T E 
, II figlio dello Sceicco e rivista, 
• con M. Orfei II 4 
DTTAViAINO (Tel 858 059) 
- II colpo segreto dl D'Artagnan, 

con M. Noel / A 4 
°ALAZZO (Tel 491431) 

Riposo • . . .•• ' ; • ' 
o.ERLA 
. II re del fatsarl, con Y. Gabin 
1 (VM 16) SA 4 
OLANETARlO (Tel 480 057) 

Mr. Hobbs va in vacanza, con 
J." Stewart C 4 

"LATINO (Tel 215 314) -
•••• Lo spaccone, con P. Newman 
• (VM 16) DR 4 4 4 

PRIMA PORTA 
Lafayette una spada per due 

• bandiere, con E Purclon A 4 
PUCCINI 

Riposo 
3 E G I L L A ; , 

TCSSy ; , •••-..•. ; ' . -_•;;..• 
ROMA ^ 

Nerertite regina del Nilo, con 
J. Crain ' • SM 4 

RUBINO (Tel 590 827) ' • 
II coltello nella piaga, con S. 

'- Loren DR 4 4 
SALA U M B E R T O 674.753) 
, Uno, du ee tre. con J. Cagney 

C 4 
SILVER C I N E (T lbur t lno I I I ) 

Totd cerca casa e Avventure 
• di Don Giovanni, con E. Flynn 

• A • • 
3ULTANO ( P z a ClemetDe XI» 

Hatari! con J. Wayne A 4 4 
TRIANON t'lei /Hit 302) 

Zorro il vendicatore , \: A 4 

Sale parrorrhiali 
r V , ' . " \ - . < * . " : . ' r • ' : . : • V-r C _.-.. . . 

AURORA 1 Te i 393 069) ̂ - ^ 
II conquistatore di Corlnto 

SM 4 
A L E S S A N D R I N O / 

Gli invasori,: con G. Mitchell 
SM 4 

AVILA (Cbrso d'ltalia 37) * 
La maschera di porpora, con T. 
Curtis A 4 

B E L L A R M I N O 
II grande gaucho, con R. Ca
lhoun • _ . . - - • . . A 4 

B E L L E ARTI 
Le 4 spade, con S. Gabot A 4 

CHIESA NUOVA 
Viva ri ial ia, con P. Stoppa 

DR 4 4 
COLUMBUS (Tel 510.462) 

Storia cinese, con W. Holden 
s.. ,. DR 4 

CRISOGONO 
L'arciere nero, con G. Landry 

A 4 
D E L L E GRAZIE (375.767) 

Riposo .'• 
OEGLi SCIPIONI 

II conte dl Montecristo, con L. 
- Jourdan • - • H 4 

DON B08CO " 
Apache Territory,' con R. Ca-

'•vlhoun '•'-.'••• 1 - • . ' A 4 
DUE MACELLI 

Tot* allegro fantasma C 4 
EUCLIDE (Tel 802511) 

3 delltti per Padre Brown; con 
M. Ruhmann G 4 

FARNE81NA (Via Farnesma) 
• I tre scerlffi; - • A • 4 
LIBIA' ' . - • • ^ ' V . - - . V L . 

Cavalcata. infernale, con J. El-
lyson • A 4 

L.IVORNO (Via Livorno 57)." 
. Marco Polo, con R Calhoun 

A 4 
N A T I V I T A M V i a GaUia 162) 

Riposo v 

N O M E N T A N O (Vta F Redi) 
II vendicatore del marl, A ; 4 

NUOVO OONNA O L l M P I A 
r. Bill II bandito, con A. Dexter 

ORIONE ' w • • ' 
II conquistatore dl Maracaibo, 
con B. Corey . •• ,.. A 4 

PAX '•• 
I plrati del flume rosso, con 
C. Lee A 4 

PIO x tVia Etnischt 38) 
Ripnso 

QUIRITI (Tel 312.283) 
Ponte verso II sole, con C. Bac
ker S 4 

SALA C L E M S O N 
. La spada del deserto, con G. 

Grahame : A' 4 
SALA ERITREA (via Lycnno) 

Gil Inesorablll. con B. Lanca
ster • . - A • • 

SALA S. S A T U R N I N O 
L'nmbra del patlbolo, con J. 
Cagney DR 4 

SALA TRA8PONTINA 
La leggenda dl Fra' Diavolo. 

_ _ H • 4 •,'-'"• f con T. RUSRCII . 
SALA URBE 

L'uomo del sud, con L. Scott 
DR • • 

SALA VIGNOLI (Tel 291.181) 
. Capltanl Fracassa, con J. Ma-

rais • . . • A 4 
S A L E R N O 

Riposo - • " "..-.•• 

SAN F E L I C E 
SACRO C U O R E (V Magenta ) 

Ripnso 
9 Spade senza bandlera, con F. 
; Lull! A 4 
5. B I B I A N A \ 

Ripnso 
3. IPPOLITO •-•---•• • •« • • • ' 

Gordon i ipirata nero, con R. 
Montalban :. , • -.. A . 4 

3AVIO • - - • • • • . 
La vendetta del moschettieri. 

' con M. Demongeot A 4 
S O R G E N T E 

I cannon! dl Navarrone, con G. 
Peck A 4 4 4 

TIZIANO (Tel 398.777) 
, Slssl e 11 granduca. con R. Sch

neider S 4 
TRIONFALE 
• Orazi e Curiazl, con A. Ladd 

SM 4 
v/IRTUS (Tel 620 409) 
' Battagllone disclplina 999 

; DR 4 

Arene 

Aggiud 
gli ultimi 
della stagione 
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II dott. Kildare i tai M 

/ - • " - ' - . . * . - - - ' . ' • • • • ; ' • . ' ' " ' . ' • • ' ' 

Braccie di ferr t i Mph S M e Bm zaiww 

210 _^. T 

^ #f,UDCVCJnBIWS9tf?EIM 

E S E D R A M O D E R N O 
.- Una storia moderna - L'Ape re 

gina . .,• , • • . ; - ' • ' . . . • 
BOCCEA > 

Improvvisamente l'Estate scor 
. sa, con E. Taylor (VM 16) 

DR 4 4 
D E L L E P A L M E 

Totd, Fabrlzl e I giovani d'oggi 
• • C 4 

F E L I X -
II mafioso, con A. Sordi 

DR 4 4 
LUCCIOLA 

Furia . bianca, con C. Heston 
.. A , 4 4 

O R I O N E 
II conquistatore dl Maracaibo. 

' con B. Corey _ A 4 
P A R A D I S O 
'. Sabrina ' (riduzioni Enai) , v con 

A. Hepburn S 4 
SALA C L E M S O N 

La spada del deserto, con G. 
Grahame A 4 

SALA U R B E ; 

: L'uomo del sud,- con L. Scott 
. . . DR 4 4 

TARANTO 
Moulin Rouge, con J. Ferrer 

' (VM 16) DR 4 4 
V I R T U S ' 

Battagllone disclplina 999 
DR 4 

NUOVA DONNA OLYMPIA 
Bill il Bandito, con A. Dextvn 

- - . A 4 
CASTELLO 

Inaugurazione con il film: Quel
le due, con A. Hepburn (VM) 

<18> :>•- i D R • • • • 

LOCALI CHE PRATICANO L.\ 
RIDUZIONE AGIS-ENAL: Ariel. 
Arena Taranto, Brancaccio. Cas-
sio, Corso, Centrale, Delle Ter-
razze. La Fenlce, Nuovo Olimpia. 
Planetario. Plaza. Prima Porta. 
Sala Umberto. Salone Margheri-
ta. Tuscolo. - TEATRI: Delle Mu
se. Millimetro, Nlnfeo di Villa 
Giulia 

DA 

LUNEDI 24 

VIA BALBO, 3 9 

SERIE DELUXE 

capacity litri 
130-150 -170 

210-24O 

; sbrinatore 
automatico 

, : chiusura 
. magnetica 

apertura 
: a pedale 

A richiesta viene fornito un piano in la-
minato plastico di facile applicazione sul 
frigorifero: si pu6 avere cosl a disposizio- ^ 
ne un praticissimo tavolo supplementare. 

M W M fNTERNAZlCNALE 
ELETTROMICA NUCLEARE 
[ TELERADIOCINENATDGRAFICA 

25 giugno ultima estrazione del 

_ 116 d'oro 
vincite per 

IOO 
^ l 

HILIOMI 
in gettoni d'oro 18 Kr. 
oppure, a scelfa, in oggetti per pari valore. 
Per partecipare al concorso del quadrrfoglio d'oro -. ~ 
^asia acquistare un apparecchioTElEFUNKEN 
dal valore di 1. 29.101 in su. 

I 

TS30GIUGIt01963 

pabzzodeicsngressi EUR 
Esposizione atomica, elettrontca e spaziale - Grandi spet- -
tacoli cinematografici: sabato 22 e domenica 2 3 - 1 1 pro-
montorio della paura - Tom e Jerry - Botta e risposta -
II delitto della signora Allerson - Totb c Marcellino -

• Quegli ar.ni •elvaffl* — Oltra 2000 documcntarl 

4 i > • - > -'..- -A 

. . . , . ^ i *»' • •-•-» . ; • . / : . / > i - - ^ ; : - : » ' 

http://Tel.~352.337
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II dott. Dumas lo ha giudicatoin condizioni di correre 

TRAPATTONI 
o PELE' : II 
duello fra H 
due glocatorl' 
sara uno del•> 
motlvl . clou 
della partita 
di - 8an 81 ro. 

POULIDOR c ANQUETIL: due prim'attori per il Tour del '63. 

Stasera Milan-Santos a S. Siro 

TOUR-BABY I 

Controllo I 
I 
I 

Simpson ed Altig hanno definitivamente rinunciato alia « grande 
boucle n - Balmamion affefto da faringite acuta -II Tour conserva 
il suo senso di avventura, ma so no i corridor/ non i percorsi the 
tanno belle le corse - Ventitre traguardi;.- 4.076 Km. di percorso 

Dal nostro inviato 

'••-; *x-Dal nojtroihviato 
';'••:"; '" ••^^W^M^fi'':- ^ARIGi,.21' ;' : : Anche, iiejv> ciclismo--lit Idtta contro il «do-
pirig•» sta ietotrando ini unai.'„f ase attiva. Per la 
primavolfiain Francia;^'controllo sistematico 
sara organizzato nel Tour-Baby, con l'accordo 
deli'organizzazione e sotto la direzione del dott. 
^Ehimas e dei siioi asslstenti, fra i quali e il dott. 

\ Jblain, specialista in tbssicologia. L'esperimento 
riguarda la pattuglia dei ragazzi di Francia. 

:«Spero — ha detto il dbtt.; Dumas — che pre* 
[§totutie leFederazioni stranietepermetteranno 
ai'loto 'corridori di gott'omettersi agliesami. pri-
via della pqrieriza ddPerguep, riiinndidireWori 
e.i'massaggiatori delle1 squadre per metterli M 

; correnie dei provvedimenti che intendo pren
dere*. • -• :;." '••. .••••-•--: i v ' • - ''-"•••'•".• •̂• '•••'"•*'/. 

II dott, Dumas'ha poi! aggiunto: «lo penso che, I 
in,un!j)V<>s^'mo.ai?«entfe, Vesame sara ppssibile I 
pure*icon i j^o/^sijonfsti^ EJ necessario. corivin- • 
c ^ ^ ^h« ^ * b ^ M ^ J * ^ « senza Hdorrere al 

I 

PARIGI, 21. 
Anche Anqueti l sara d o -

menica al « v i a » del Tour. 
II campione e stato vis i tato 
dal dott. Dumas, c h e non gli 
ha riscontrato nessun grave 
malanno: « Anqueti l e so l tan-
to un no* affaticato ». 

La commedia e, dunque, 
fihita. Molto daharo e mol t a 
pubbllcita. > E' l 'ormai yec -
chia storia del c ic l i smo m o -
d e m o . . : • 

Ihtant6 t 11 s ignor Goddet 
si s tr lnge ne l le spal le e di-
chiara: « l o ? Id non c'entro!» 

Simpson, ed - A l t ig h a n n o 
Invece def in i t ivamente r inun
ciato. E Balniamiori ' accusa 
una faringite acuta, -per for-
tuna in via di migl iora-
mento. . •'. 

• II »Tour* vive di rendita sul 
suo formidabile. favoloso passa-
to. SessanVanni di vita, cin-
qutint'anni di corse: il -Tour*. 
uicenda umana e sportiva. & una 
meravigliosd 'impresa che U-
lustfa la sua storia. con evoca-
zioni lunghe e'lente come 
le favole, con drammi ed eroi-
sml che U tempo tramanda sen
za spegnerne il ricordo. Cosl 
non e affatto esagerato crede
re che, se il ciclismo scompa-
risse di colpo, 10,si conceplreb-
be ancora come qnhuale sussul-
to soltanto nelle ciita e nei pae-
si della Francia. • :•. "• • -\ 

E' un monumenioinasdonale, 
il *Tour». E artdrrtovoiro la 

trgiostra della festdiV.cohE/i.;centp 
^aifjfTcelorati boffcntivTe'lfw^-
•••'U-'" -'ifV;-'. ' •-•••.••.•• '-

Per so!enni2zare i suol clnquant'anni, il 
Giro- di Francia partira da Parigi, e preci-
samente'da Nogent-sur-Marne. Ecco le tappe: 
ZX 'cingno: Parigi-Espernay km. 
24 

25 
26 
27 
28 

29 
30 

1 
2 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

Relms-Jambes 
•. e Circuito di Jambes 

. (a cronom. a squadre) 
' » V Jambes-Roubaix 

..' >. .. Roubaix-Rouen 
> . Roncn-Rennes 

x » . Rennes-Angers 
• -e Circuito di Angers 

•'••> V-'(a cron^ individuate) 
'. .•» '. Angers-Limoges 
. • • Limoges-Bordeanx 
iuglio: Bordeanx-Pau 

. - > . Fau-Bagneres de Bi-
• .gorre 

» ; Bagneres de Blgorre-
':••• Lnchon 

"', • .-:Lnchon-ToJosa 
. , / • ; - Tolosa-Anrillac 

. • . Riposo ad Aurillac 
• ' » . Anrillae-St. Etienne 
.. » , St. Etlenne-Grenoble 

',' m , / Grenoble-Val d'lsere 
' » ."Val d'lsere-Cbamonix 
• - » :' Chanionix - Lons le 

•'••' Sannier 

147 
185 

20 
200 
230 
284 
121 

24 
236 
230 
196 

149 

135 
174 
233 

235 
172 
200 
228 

210 

12 - » . Arbols -. Besancon (a -
cronometro Individ.) - » 52 

13 » .' Besan^on-Trpyes » ; 227 
14 » Troyes-Pari'gl • . ' . " " » 186 

La distanza totale e di 4076 chilometrl, 198 
in meno dell'anno passato. 

Le montagne 
Ecco le pit- alte, difflcili e aspre quote del 

Giro di Francia: • • - . - • = • 
PAU-BAGNERES DE BIGORRE: Anbisqne 

(m. 1719) e Toormalet (m. 2113). 
BAGNERES DE BIG. - LUCHON: Aspln 

(1480). Peyresonrde (1563) e Portillon (1308). 
LUCHON-TOLOSA: Ares (796) * e Portet 

d'Aspet (1070). 
A URILLAC-SAINT ETIENNE: Puy Mary 

(1589). 
ST. ETIENNE - GRENOBLE:! Grand Bols 
(1160) e Porte (1325). 

GRENOBLE-VAL D'ISERE: Croix de Fer 
(2068) e Iseran (2770). 

VAL D'ISERE - CHAMONIX: Piccolo San 
Bernardo (2188), Gran.San Bernardo (2473) 
e Forclaz (1523). 

CHAMONIX - LONS ' LE SAUNIER: Fan-
cille (1323). -.-.-. • - ;•[ • • ; . 

i i i t i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i t i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i H i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i n 

gne di cento prodotti vecchi e 
nuovi, in cerca di prestigio e 
di fortuna, al suono di cento 
musiche con Varte e la grazia 
d'imbonttori famosi: Sacha Di-
stel, Colette Renard, • Petula 
Clark, Yvette Hornay, Luis Ma
riano. L'anno passato si pensb 
di disturbare pure Brigitte Bar-
dot, Ma un po' per colpa di Sa
cha Distel e molto per colpa del 
suo nuouo feroce amore, B.B. 
rispose: «Spiacente, no. Vado 
in vacanza a St. Tropez*. 

Ecco. II ' Tour» e rimasto 11 
*Tour». Cioe. Ha conservato 
il suo senso d'avventura. Quat-
tromjJa chilometri al sole di 
estate, rappresentano ancora e 
sempre un traguardo attendibi-
le ad uomini cut la natura pud 
aver concesso qualcosa di di
ners o che agli altri. Sul piano 
atlettco, it * Tour *, che e me
no pesante del * Giro *, esalta 
maggiormente lo sjorzo, invita 
all'epopea: il • Tour» ha il 
caldo onnipresente. Crolli e re. 
surrezioni sono legati, nel 
'Tour*, ad un raggio di sole, 
ad un filo d'acqua. Allora, per 
Jacques Goddet e facile, hgli 
non deve nemmeno sbizzarrire 
la fantasia. S'accontenta della 
architettura classica. Rivede ap-
p'ena i wecchi modellt, e il per
corso e pronto: pianura all'fni-
zio, i Pirenei, il terreno misto, 
le Alpi. O viceversa. 

Questa volta, poiche il -Tout* 
festeggia i cinquant'anni. si e 
decisa la partenza do Parigi, 
abbandonata, dodid anni fa, 
per chiedere soldi alia prbuin-
cia e all'estero..Parigi, dunque, 
come ai tempi andati. E, per la 
strada dello Champagne. . a 
Epernay. Quindi, la corsa si 
lance rd in una tappa spezzata 
in due frazioni: da Reims a 
Jambes in linea. ed a Jambes 
una proca per squadre con la 
febbre del ttc-tac. AlPinizio il 
*Tour» copia, tecnicamente, lo 
ultimo schema. Infatti, il sen 
so di marcia rimane contrario 
al movimento delle lancette de l . 
I'orologio. E, percid, da est ad 
ovest. Giusto, da Jambes, ch'e 
nel Belflio, la corsa scendera a 
Roubatx. a Rouen, a Rennes e 
ad Angers, dore scattera di 
nuovo contro il tempo, e pro-
seguira per Limoges. Bordeaux 
e Pau. Seguiranno i Pirenei, 
che sono il primo segno' forte. 
Le scalate dell'Aubisque e del 
Tourmdlet, dell'Aspin, del Pey 
resourde e del Portillon, che ri 
chiede lo sconfinamento in Spa-
ana, sono in programma nelle 
tappe di Bagneres-de-Bigorre e 
di Luchon. Poi, Tolosa. Poi Au
rillac. e il riposo. Poi, il piu 
difficile e il piu as pro. 11 'Tour* 
p render a la strada delle Alpi, 
e nelle tappe di St. Etienne. di 
Grenoble, di Val d'etre, di Cha-
monix e di Lons-Ie-Saunier si 
alzera sul Puy Mary, sul Grand 
Bols e sul Porte, sulla Croix. 
de-Fer e Vlseran, sul Piccolo 
S. Bernardo, sul Gran S. Ber
nardo, sul Forclaz, sulla Fau-
cille, sconfinando ancora in Ita 
lla e in Svizzera. II finale sara 
il solito finale: il tic-tac di Be 
sancon, il tran-tran di Troyes e 
il Parco dei Principi. a Parigi 
La data dell'arrivo? Quattordi-
ci Iuglio. E patacin-patacin-pa-
cin! SulVallegra confusione dei 
canti e dei suoni, dominera Tin-

no patriottico: la * Marsigllese *. 
La distanza totale del 'Tour* 

e di 4076 chilometri, suddiuisi 
in ventim giorni, e con t>entitre* 
traguardi. E bello, piacevole os. 
servare che Jacques Goddet, ac-
cettando le critiche e tomato al
ia saggta. utile e civile usanza 
del giorno di riposo. ed ha da-
to un taglio alia lunghezza del 
percorso (da 4274 a 4076, nel 
confronto di un anno fa), sicche 
la razione quotidiana e inferio-
re a 195 chilometri. Non basta 
Jacques Goddet ha limitato an
che le prove a cronometro: i 
corridori (non tenendo conto, 
s'intende, della corsetta per pat. 
tuglie Q-i Jambes) dovranno ger-
correre in solitudine 76 chilo

metri, e non 129 quanti erano 
quelli dell'ulttma edizione. Lp 
differenza, di 53 chilometri, po-
trebbe risultare decisiva nel 
confronto fra i passistl e gli 
scalatori. favoriti dalle - quote 
dell'lseran (2770) e del Gran 
San Bernardo (2473), che, ol-
tretutto, a causa dell'altezza, 
creano difflcolta di respirazione 
at soggetti che, cicltsticamente 
parlando. gia patiscono il mal 
di montagna. ' • 

Il giudizio e buono. II "Tour* 
place. E'.un - T o u r * aperfo. E. 
perb, sapete: sono i corridori, 
non i percorsi, che fanno belle 
o brutte le corse. 

Attilio Camoriano 

lanvmcita 
su Trapattoni: ? 

MILANO, 21 
Milan-Santos presenta motivi 

di indubbio interesse. ma non 
ritnniamo che essi flniranno per 
collimare con quelli attesi dal-
la folia: Pele sara grande. se 
la forma (oppure le polemiche 
con i dirigenti) di Trapattoni 
glielo consentir&; stesse in lui. 
«O Rei» non si muoverebbe 
per accettare il preeunto dua-
lismo con lo stereo Trapattoni 
oppure con Rivera. N6 ci sem-
bra che le attuali condizioni 
psico-fisiche della equadra sia-
no in grado di far trovare nei-
l'orgogUo la forza di reazione 

che le basterebbe per sconflg-
gere U Milan e aggiudicarsi 
quella che i colleghi sudameri-
cani deflniscono V- anteprima 
del campionato mondiale per 
societa». Piuttosto siamo del 
parere che la battaglia sara 
condotta dai roeeoneri, i quali 
6tasera avranno diversi motivi 
per «vo ler» vincere: uno di 
carattere sentimentale (per l'ul-
tima volta Rocco guidera il Mi
lan dalla panchina), uno spe-
cUlativo (una vittoria 6ul San
tos farebbe salire alle stelle 
l'entusiasmo e gli incassi per il 
derby di giovedl prossimo). 

Atletica leggera: nettamente favoriti i padroni di casa 

: N O V E L L E 
ogni giorno su tutte le 

' • O N O RICCHE I N 
V1TAMINA C che pro-
•egge la salute: M2 Kg. 
Copre quasi tutto il (ab-
bisogno Indhriaual* ofer. • 
nalierc - ."»" : \ ^*. 

GIOVANO ALLA L I ' 
NEA se consumate a 
parzialesostituzione del 
pane, perche ne egua-
gliano il potere di sa-
tieta eoniin mtnore ap-
porlo di calorie, (calo
rie per 100 gr:pane 293 
palate novelle 72) 

sono di slagione 
l« atatata novalla 
eccovi. - -• • 
4 buona ra^lonl 
per fame largo uso 

SODDISFANO I GU
S T ! P IU ' SVARIATI 
date le molteplici posji-
bilita di prcpararione . 

ASSICURANO 
ENERGIA 
A P R E Z Z O MOLTO 
CONVENIENTE 

oggi stesso preparate per i vostr i ca r i quasto delizioso piatto 

PATATE ALLA PARMIGIANA 
Per % pcrastM: parxtc,' S .;aaTr*,cgr. lee - estratto dl came, 1 cueehlalno - parmlglano grattato • 

Tagliate le .'palate, inr$*&i, molto piccoli e cuocetele nel burro, senxa tuttavia farle 
tfrMolare trpp*o.--> ii\-%:•!••'• -*:>'i «.'. - v ' . •-

Appena cottevcondlwc con.an cucchinino di estratto di came sciolto in un dito d i . 
acqua calda. .faeacolatete. accomodatolc in on piatto da forno, spolvertzxatole di parmi-
glartn. innaffiatcle eon un po' dl. burro e paasatele trc o quattro mi nut I in forno forte,' 
afrinrht il parmfgiano posts' IMfacfitrsi (da «II Tallsmnno della Felicita» di Ada Bonl -
fed C Colombo - Rom.i) . - • ' v , "' ; 

."-•.-• '?•**" *ty • - - -. • ' • - ••••"' /• - •?••• .; b ; , ' . 
CAJJIPAGNA NAZlONAtl PER LiitCREMENTO OEL CONSUMO DELLE PATATE NOVELLE promotw 

i da* Mlni»t«roi deilAgrilceWWa a'daHaForesta con la cellaboraziofM dtWa Fe«W»#ofii a«itaa#li 4*1 
i frossiati e dartabtianti dii prodotti orlolruttlcoli., -IL*-',.;.: i.'.'/.:'' ;• . ••"•.'•.. ^ . . - j ; : " . * *•' 

I «semipro» 
nel Ghana 

KUMASI, 21 
Al termine di un ottimo 

viaggio in aereo, la nazionale 
di calcio semiprofessionisti e 
giunta questa matt in a ad Ac
cra, accolta da dirigenti della 
federcalcio del : Ghana e ' da 
numerosa ' folia. Dopo un ri
poso ristoratore, la comitiva 
azzurra e ripartita in torpedo. 
ne per Kumasi dove e gia ar-
rivata dopo 400 chilometri di 
strada che attraversa comple. 
tamente la giungla. ^ 

Nonostante il gran caldo e la 
forte umidita, i giocatori non 
sono apparsi affaticati. Dopo 
cena, -U selez ionatore-unico 
Giuseppe Galluzzi ha reso noto 
il - seguente programma per 
domani: in mattinata allena-
mento con la palla per un'ora 
circa; nel pomeriggio una pas-
seggiata nei dintorni della 
cittS. •- •••:•• 

Per la partita di domenica 
prossima. Testa pressoche con-
ferma^la la formazione annua. 
ciata nei giorni scorsi, e cioe: 
Mantovani,- Gostantini, Risso; 
Gioia, Soldo, Carpenetti; Tar
tar!, Giannini, Joan, Brando. 
Di Stefano. 

La Ferrari 
al G.P. d'Olanda 

MODENA, 21. ' 
La Ferrari partecipera al Gran 

Premio d'Olanda. In calendaric 
per domenica - 23 - gtugno. con 
due vctturc, che s.iranno pilotate 
Ah John Surtoca e Ludovico Scar-
flotU. 

Disco rosso in 
per gli 
azzurri 

Adorni 
grave 

in clinica 

y * --
^ * ' Sir* 

X - " ' ^ -* -?i<\*. 
v j » , 

I protagonisti 
POLONIA 

Metrl 

Metrl 

Metrl 

Metrl 

x»* W-

• P A R M A , 21 
- Vit tor io Adorni e Stato 
r icoverato in nna casa di 
enra di S a n t l l a r i o d'Enxa. 
II primario gli h a r i s con
trato nna forte anemia c o n 
u n a s inns i fe masce l tare s i 
nistra ed una hronrhi te in 
s tato avanxato. Adorni e 
s ta to sot toposto i m m c d l a -
t a m e n t e al le pr ime cure fra 
cui trasfas ioni di s angue e 
inalazioni . La degenza del 
corridore dovra •• protrarsi 
per diversi giorni . Ne l la 
foto: Adorni . 

Gli atleti in azzurro che oggi 
e domani incontreranno a Cra-
covia i polacchi partono deci-
mati: a casa Ottolina, la cui 
assenza danneggia non poco i 
velocisti; a casa i triplisti Ca 
valli e Gentile, assente Gatti 
nel lungo. Lievore nel giavel-
lotto, Giovannetti nel martello, 
Antonelli ne l fondo. L'astista 
Ghezzi, nelle ultime prove, ha 
accusato il ritorno di un do-
lorino alia caviglia destra per 
cui i l suo posto verra coperto 
dal discontinuo Rossetti, re 
cordman italiano con' m. 4,41. 
U ragazzo del CRDA di Mon-
falcone sembra abbia superato 
i malanni che influivano nega 
tivamente sulla sua resa. A 
Cracdvia, di fronte a Gronow 
ski (m. 4.80) e Sokololowski 
(m. 4.69) e chiuso, col collega 
Catenacci, anche se dopo l'in-
troduzione della « fiberglass » il 
pronostico non e mai stabile. 

Anche Morale, - quasi certa-
mente, pur partendo per la cit-
ta polacca. non scendera in pi 
sta. A sostituirlo e stato chia 
mato Carrozza (D_A. Terni 
58"7) che fara coppia con Fri 
nelli. C'e poi Meconi. il fragile 
gigante del Giglio Rosso di Fi 
renze che. dopo una serie di 
buone prestazioni ha di nuovo 
cominciato a lamentarsi e non 
vorrebbe neppure " salire sul-
Taereo della trasferta. Silvano 
si trovera a Cracovia a dover 
gareggiare con due - giganti - , 
di cui il piu temibile e quel 
Sosgornik che ha di recente 
lanciato a m . 19^4. migliore 
prestazione stagionale, salendo 
alia ribalta con una misura di 
valore internazionale. 

L'iricontro di Cracovia e il 
quinto tra le rappresentative 
atletiche dei due paesi. Italiani 
e polacchi s'incontrarono per 
la prima volta nel 1927 a Ro
ma: vinsero gli azzurri per 78 
a 54; poi vennero Posen nel 
1931 con n t a l i a ancora vitto-
riosa per 73 a 69, Firenze nel 
*34 col punteggio ancora favo-
revole ai ragazzj di casa: 69 a 
57, sino all'incontro di due an
ni fa. disputato a Palermo il 
7-8 ottobre 1961 e vinto dagli 
ospiti polacchi per 127 a 80. 

Il pronostico di Cracovia e 
tutto per gli awersari . forti e 
preparati. in netta ripresa do
po una stagione, quella passata. 

Ed in effettt delle venti gare 
in programma solo un paio pos-
sono dirsi aperte per gli az
zurri. Anche se i polacchi han
no pescato largamente tra i gio-| 
vani. lasciando a riposo - an-
ziani - collaudatissimi per pro-
cedere a interessanti esperi-
menti. Si veda ad esempio nel 
mezzo fondo dove sono stati 
messi a riposo i validissimi 
Zimmy e Kryszkowiak. Stessa 
sorte per il discobolo Begier. e 
forse per Baran. Gli italiani. 
stringendo i denti, lottando si-
no alio spasimo potrebbero im-
porsi nei 400 hs, ctrn Frinolli. 
negli 800. e net 110 luu se Ottoz 
sara capace di ripctere il 14"2 
di Torino che gli diede H titolo 
nazionale juniores." *• 

A conti fatti, al termine del
le venti gare," cioe domenica 
sera, il punioggio-guile tabelle 
dclk> stadio di Cracovia non do-
vrebbe esscre niolto dissimile 
dal seguente: Polbnla 138. Ita
lia 76. ?.;.;. ••-/ •' . 

pi. s. 

100: Berrnti 
Preatoni 

ZOO: Berruti - -
Sard! 

400: Bello 
Frascbinl . 

BOO: F. Blanch! 
Splnozzt 

Metrl 1.500: F. Blanchl 
Splnozzl 

Metrl 5.000: Ambu 
Conti 

Metrl 10.000: Ambu 
Conti . 

110 ost.: Ottoz 
Bar 

400 ost.: Frinolli 
Carrozza 

Slept: Bagbini 
Somagglo 

Alto: GaUl 
BogUatto 

Lungo: Martlnottl 
Piras . 

Asta: Rossetti 
Catenacci 

Trlplo: Camaionl 
Bartolozzi 

Peso: Meconi 
Monti 

Disco: Dalla Pria 
Grossl 

Glavellotto: Casall 
Radman m. 70,36 

MarteUo: Boschini m. 59^9 
Lucioli m. 56,12 

10"5 
1P"4 „ 
21"3 
21"2 

- 47"6 . 
48"1 

1'49"7 
1'50"7 
3'51»3 
3'49" 

WIS" 
; 14'4«"1 

30'51"3 
30'37"4 

. 14"2 
M"3 

. 51"6 
53"7 " 

(non corsl) 
9'16"7 

m. 2,08 
m. 2,05 
m. 7,29 
m. 7,26 
m. 4,41 
m. 4,20 
m. 15,53 -
m. 15,23 
m. 18,14 
m. 15,70 
m. 56)31 

' - m. 52,73 
m. 69 

Zlelinskl 
Syka 
Ziellnski 
Folk ^ 
Badenskl 
Kuczek 
Maclag 
Burszkowski 
Kowlczyk 
Wojeik 
Boguszewlez (sul 3.000) 
Szklarczyk (sul 3.000) 
Lukasik (sul 5.000) 
Stawiarz (sul 5.000) 
Kuleszynski 
Kolodzlejczyk 
Makowski 
Glerajewskl • ' 
Zaluska (non ancora corsl) 
Motyl (non ancora corsl) 

10"2 
. 10"3 
- 20"6 

21"4 
- 46"5 

48" 
1*50" 
1»50"2 
3'45"6 
3'30'»7 
7'55"6 
8'00"8 

14,17"S 
14'18"2 

14"2 
14"3 
51"9 
52"2 

Czernik 
Sobotta 
Gawron . 
Stalmach 
Gionowskl • 
Sokolowski 
Schmltd 
Malcherczyk 
Sosgornik . 
Kumar 
Piatkowski ' 
Klockowski 
Cidlo 
Radzlwonowlecz 
Cleply 
But 

m. 2,10 
' m. 2,03 

m. 7,77 
m. 7,50 
m. 4,80 

. m. 4,69 
m. 16,50 
m. 16,13 
m. 19.24 
m. 18,60 
m. 57,86 
m. 53,81 
m. 81,60 
m. 77,15 
m. 64,88 
m. 64,52 

STAFFETTE 
4x100: Sandrinl (10"7). Prea- Zlelinskl, Syka, Juskowiak 

tonl. Clapier, Berruti, (10"6). Folk (10"5) 
4 x 400: Bello. Fraschlnl, Bu- Badenskl, Kluczek. Kowalskl 

satto (4«"8). Iraldo (48*'3>. Flliplu. 
(48"9) 

Infine, c'e anche la non dif
ficile possibility di efruttare una 
vittoria che eulla carta non ap-
pare estremamente difficile, per 
rialzare maggiormente la pro
pria quotazione internazionale. 

Le ore di vigilia hanno ri-
specchiato fedelmente il mo-
mento psicologtco dei due club: 
nervose e caratterizzate da al-
cuni colpi di scena quelle dei 
brasiliani; relativamente tran-
quille quelle dei rossoneri, che . 
si trovano in ritiro a Milanello. 

I primi, indignati per un go-
sto di un albergatore, che non j 
aveva tenuto fede all'invito ri-
volto a tutta la squadra. per
che mancava Pele. hanno tra-
scoreo la giornata in Hotel. Pele . 
e stato visto per diverse ore 
con una sua avvenente arnica 
di Torino: ha aggredito un fo-
tografo, quando ^uesti ha ten-
tato di ritrarlo aesieme alia gio-
vane donna. Coutinho-ha ri- . 
trattato — come del resto e 
accaduto per Pele — le 6ue di- • 
chiarazioni rilasciate nei giorni 
scorsi, che probabilmente rien-
travano in un particolare gioco 
di pubblicita: « Non e vera che .. 
sono penttto dell'incidente avu-
to con Bolchi — ha detto — ne" 
che intendo chiedergli scuta: 
piuttosto dovrebbe essere lui a 
prendere I'iniziatiwa, dal tno-
mento che e stato molto scor-
retto con me ed e rimasto im-
punito*. 

A Milanello invece. Rocco e 
oarso tranquillo e ha dichiara- ; 
fo ^i giornalistl che si conten- ,. 
terebbe di un pareggio: ma ai ;. 
giocatori ha chiesto. con una 
chiara allueione, dj iargil * u n 
bei regalo per la sua ultima 
partita nel Milan ». -
. Da quello che gi e potuto ap- . 
prendere, non giochera Victor 
Benitez: la sua, unita a quella 
di Ghezzi (ormai in procinto 
di laeciare la camera) sara la 
unica defezione tra i titolari ; 
rosso-neri: e anche probabile 
che stasera venga schierato i l .' 
cileno Lionel Sanchez. Cib ac-
cadra se l'estremo mancino del
la Universidad-De ChUe rlusci-
ra a trovare un posto sull'aereo 
che giungera stamane alle 8,45 
a Zurigo: diversamente. arri-
vando domani. la sua «prova>» 
sara rinviata al derby di gio
vedl prossimo. 

Le formazioni: ' ~: .• 
MILAN: Liberalato (Barluz-

zi); Trebbi, David; Pelagalli, 
Maldini, Trapattoni; Mora. Ri
vera, Altafini. Barison (L. San
chez). 

SANTOS: Laercio (Silas); 
Dalmoj, Geraldino; Lima, Mau-
ro, Calvet. Dorval, Mengahrlo, . 
Coutinho, Pele. Pepe. 

ARBITRO: Marl Keller, tviz- . 
zero. Guardialinee: Angelinl e 
Varazzani. 
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Oggi si conclude lo sciopero di tre giorni 

Rabbiose reazioni Montecatini 
alia lotta 
unitaria 

Galoppini padronali girano nelle case 
a Brindisi per intimidire le tamiglie 

degli scioperanti 

La condizione operaia fra i chimici 

Nel monopolio il salario 
e problema «di qualita » 

Per lo sviluppo del, Mezzogiorno 

Unita di tutte le 

e programnwzione 
- • > * . 

Alia Montecatini, anche la 
seconda giornata dello scio
pero unitario di 72 o r e ' ha 
visto una schiacciante mag-
gioranza di astensioni, nono-
s tante i rabbiosi sforzi del 
monopolio 'per conriare il 
diri t to di sciopero. Le per-
centualr, fra i 30 mila lavo-
ratori interessati (erano 
esclusi i settori metallurgico 
e minerar io) si sono aggsra-
te sul 90-96%, man 'enondo 
il piogiesso gia registrato 
ieri rispetto ai due piece-
dent i scioperi di gruppo, che 
avevano avuto la d iua ta di 
48 ore. 

L'elemento che ha contrad-
distinto la giornata e il j n a s -
siccio in tcrvento padronale 
— svolto at t raverso conti-
na ia di funzionari, schiavet-
ti e galoppini vari — volto 
a far r imanere al lavoro i 
pochissimi operai che gio-
vedi erano entrat i negli sta-
bil imenti , ed a far en t ra re 
almeno una par te degli altr i . 
Va considerato che per lero 
na tu ra gh impianti chimici, 
a ciclo continuo ricniedono 
in situazioni d'emergenza 
una par te minima del perso-
na le per continuare a pro-
d u r i e , sia pure parzialmente. 
- L'azione int imidalui ia del 
monopolio, che fa seguito a 
quel la r icat tor ia-paternnl i-
stica svolta nei giorni scor-
si con promesse di premi an-
tisciopero, di avanzament i e 
retrocession! di posto e di 
carr iera , ha avuto il suo cul-
mine nel < petrolchimico > 
di Brindisi, dove qualche 
debolezza non r i levante si 
e ra manifestata giovedU an-
che per la poca esperienza 
della nuova maestranza e 
per la dura real ta circo-
s tante . 

La Montecatini ha infattt 
investi to anche le famiglie 
dei dipendenti , con illecite 
pressioni (vere e oroprie 
«violenze p r iva te» da Co-
dice) , svolte da uoinini di 
fiducia del padrone, che a 
bordo di auto hanno girato 
la cit ta e la provincia per 
far ba lenare prospett ive di 
rappresaglie sugli sciope
ran t i . 

L 'aspet to piii grave 6 l 'ap-
poggio dato dall'ufficio poli
tico della Questura e dai ca-
rabinieri alle pressioni del 
monopolio. Decine di giova-
ni lavoratori , gia dopo il se-
condo giorno, erano stati 
convocatj presso le caserme 
per venire c bonar ismente 
sconsigliati > dal premier 
pa r t e alia lotta ed a non 
< farsi t rascinare sulla cat t i -
va s t rada da elementi sobi l -
la tor i >, cioe i sindacaJisti. 

La reazione dei lavoratori 
alle intimidazioni e s ta ta 
espressa con una percentua-
le quasi identica a quella di 
ieri J i astensioni, menl re le 
forze democratiche, con alia 
tes ta U Par t i to comunista, 
hanno s tampato e dilTuso 
migliaia di volantini in cui 
.si chiama la cit tadinanza a 
solidarizzare. 

La lotta contro il mono
polio, le sue leggi. i suoi me-
todi, i suoi comprici, deve 
estendersi ovunque: il suo 
vero volto — al dj la di ogni 
pa t ina «neocapitalistica> — 
e s ta to svelato grazie alia 
lotta operaia. 

Mercoledi avra luogo in-
tan to a Roma una riunione 
sindacale indetta dalla C ^ I L 
p e r tu t te le province dove 

•c presente la Montecatini . 

Forte sciopero 

dei braccianti 

di Siena 
SIENA, 21. 

Ion e oggi i braccianti della 
provincia di Siena hanno in-
crociato le braccia per 48 ore 
Alio sciopero proclamato dalla 
CGIL. CISL e UIL. hanno par-
tecipato dall'85 al 90% dei la
voratori. Delegazioni si sono 
recate all'Ufficio provinciale 
del lavoro per chiedere un in-
tervento in favore della ripre-
sa delle trattative, rotte dalla 
parte padronale per non discu. 
tere il diritto alia contrattazio-
ne aziendale, il salario legato 
al rendimento del lavoro. la 
parita salariale assoluta fra uo-
mini. donne e giovani e la cas-
sa integrazione provinciale per 
la categoria bracciantile. 

Dal nostro inviato 
FERRARA, 21 

La volta scorsa il picchetto 
era di 1500 operai, i>tavolta di 
ducmila. GU scioperanti sono 
passati dal 95 al 98 per cento. 
«E tre, ma adesso bisogna 
continuare >'. E' un cartello 
operaio davanti alia Monteca
tini e riassume un poco il si-
gniflcato di questa terza azio-
ne di sciopero che blocchera 
fino all'ultimo turno di sabato 
notte tutti gli impianti del mo
nopolio. Un altro cartello dice: 
« Sciopero unitario per un ac-
cordo unitario». C'e entusia-
smo. ma anche consapevolez-
za della posta in gioco * Lo 
sciopero va bene — dice uno 
— ma la situazione non e scn-
za preoccupazioni Qitesto fat-
to dei smdacuti che procla-
man0 gli scioperi "simultanei" 
senza mettersi mai, tutti insie-
me, attorno ad un tavolo, per 
cui bisogna telefonare al sin-
dacato "A" per sapere che co-
sa pensa il sindacato "B", e 
una cosa anacronistica. che non 
corrisponde ne all'esigenza che 
abbiamo di unire le forze con
tro la Montecatini, n& alia real
ta della situazione della fab-
brica, dove i lavoratori della 
CGIL. della CISL e delVUIL 
non hanno bisogno di servirsi 
di "ambasciatort" per metter
si d'accordo a fare i picchdt-
ti..». 

C'e insomnia fretta, desidc-
rio di ' tagliare i tempi' che 
ritardano ancora d pieno ri-
stabilimento dcll'itnita e in-
sieme c'e — per esempio nclla 
parola d'ordine sidP- accordo 
unitario» — una traccia di 
quello che si pud chiamare la 
" paura » o il * complesso * del-
I'accordo separato. 

Ma e fretta sacrosanta. e 

paura pin che giustificata, per-
che davvcro la Montecutim c 
un nemico duro da combattere 
e da vincere, N 

E' tenendo contofdi questi 
ohentamenti che si comprende 
megllo il valore non solo della 
continua iniziativa della FILC 
EP-CGIL per giungere rapida-
mente ad un incontro fra i tre 
sindacati cosl da elaborare un 

Sciopero 
alia « Jog a » 

(Federconsorzi) 
FORLI 21 

Con uno sciopeto di 24 ore. 
gli operai della « Joga > l'a-
zienda di succhi di frutta del
la Federconsorzi controllata 
da Bonomi, ha reagito contro 
l'accordo separato, firmato 
da UIL, CISL e CISNAL, che 
in sostanza accetta il punto di 
vista padronale sul problema 
dell'orario unico di lavoro. La 
partecipazione dell'80%^ dei la
voratori alio sciopero, e la pro. 
va migliore che essj scenfes-
sano questo accordo. il quale 
non prevede il pagamento del
la mezz'ora di sosta, che U 
contratto assegna nelle otto 
ore lavorative ai turnisti. 

le mandorlaie 
in lotta 

a Catania 
CATANIA, 21 

Le operaie addette alia la-
voiazione delle mandorle han
no iniziato uno sciopero uni
tario per ottenere un aumen-
to della bassissima retribu-
zione attuale — 700 lire per 
una giornata di lavoro di 8-10 
ore — comprensiva del sala
rio differito (ferie, tredicesi-
ma, e c c ) . 

II padronato, oltre a non ac-
cettare il miglioramento del 
contratto provinciale vigente, 
non applica neppure quello na-
zionale. Di fronte a questo a t . 
teggiamento, le operaie han
no per la prima volta deciso 
la lotta 

Relazione di Chiaromonte alia Commissione meridionale 
del PCI — L'intervento di Amendola 

i 
Come si vive nei cantieri 

i «Demoliamo le navi 

1 
I 
I 

I e la nostra salute» I 

it. 

V-. ' 

II referendum 
dei dipendenti 

comunali 
di Bologna 

i Sella scrata di ieri si sono 
'r • conosciuti — in \ ia non ancora 
j - definitiva — i risultati del re-
T ferendum con il quale il sinda-

' cato dipendenti enti locali di 
Bologna, aderenti alia CGIL, 
ha chiesto ai propri organ'zzati 
il loro parere su un accordo di 
massima che era stato raggiunto 
con il Comune del capoluogo 

yV emiliano. I risultati conosciuti 
. fif sono i seguenti: 1 500 - si - 650 
' * J no; 900 non votanti lira aste-

f, •• nut! e iscritti nttualmcnte in 
EV \ ferie o in permesso per malat-

- 4 \ tia o altre cause). I risultati del 
S • referendum sono stati comun-
g ' que portati a conoscenz,i desli 

\ organigm. dirigenti sindacali, 
* Una riunione era in corso ieri 
^sera presso Ia CGIL e nella 
f giornata di oggi un comunid-
t» • • rendera note le conclu-

IS*-. 

I 
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Dalla nostra redazione 
LA SPEZIA, 21. 

A La Spezla, nel *cimitero delle navi», ogni anno 
vengono demolite unita navali di ogni tipo poste in 
disarmo: petroliere e motonavi, carghi e vecchie 
* carrettc* giunte nelle calme acque del golfo. Al 
terminc del loro ultimo malinconico viaggio. Si stanno 
smantcllando ora anche transatlantici, come la * Li-
berte*, che fu la nave ammiraglia della flotta fran-
cese, il « Conte Biancamano * e il c Conte Grande » e 
sino a pochi anni fa si demolivano anche le piii grosse 
e inutili corazzate della Marina Militare italidna: la 
*Vittorio Veneto*. la *Duilio», la < Italia > e la 

, € Andrea Doria >. - ' - , • _ ' - - - **_ 
Nei died cantieri di demolizione sparsi lungo Varco 

del golfo spezzino ogni giorno oltre 600 tonnellate 
di acciaio e rottami di ferro vengono ricavati dalle 
carcasse delle navi in demolizione. Sono oltre mille i 
vagoni carichi di metallo che ogni mese lasciano La ' 
Spezia diretti nelle varie fonderie e acciaierie italiane. 
Quella dei cantieri di demolizione e una attioita molto 
remunerativa. Una volta perfezionato I'acquisto della 
uniti da demolire (la corazzata Andrea Doria costo 
un miliardo di lire e per il transatlantico Liberte che 
stazza 60.000 tonn. si e parlato di un miliardo e mez
zo), Vimprenditore affida le sue possibilita di profitto 

- alia capacitd delle maestranze. Una abile « fiamma », 
cioe Voperaio che usa il cannello ossidrico come IXH 
bisturi per tagliare le lamiere e le strutture delle 
navi. c CGpace di ricavare in un giorno dalla carcassa 
in demolizione decine di quintali di materiale. II 
taglio devc essere fatto nella misura del * pronto 
al forno >. Un buon taglio devc ecitare alia fcrriera 
che acqnista il metallo di sezionare nuovamente i 
pczzi per farli entrare nel forno. D'altra parte jf me
tallo non deve essere troppo spezzettato per rispar-
miare combustibile e tempo e per far registrarc a 
fine demolizione uno scarto minimo. Nella demoli
zione delle navi le spese di produzione sono assai 
ridotte perche si limitano alia manodopera e al com
bustibile che e rappresentato da volgari bombole di 
gas liquido identiche a quelle che usano le massaie 
per cucinare. Da un < barco» acquistato per cento 
milioni, si possono ricavare anche 300 milioni di 
materiale, tra acciaio, ferro e metallo pregiato. 

II lavoro dei « demoliiori > si svolge in condizioni 
estremamente disagiate. Le « fiamme * nei me si estivi 
sono sottoposte per otto ore consecutive a tre fonti 
di colore: quella solarc dato che il Icooro si svolge 
sempre cll'aperto, quella della fiamma ossidrica c 
quella delle lamiere che riflettono il colore del sole 
e del cannello. Al disagio si accompagna il pericolo. 

Giovanni Destri fa il demolitore da 30 onni. Ora 
lavora al « Cantiere del Golfo* di Fossamastra. Ha 
59 anni ma nc dimostra almeno died di piu. L'altro 
giorno c scivolato tra una selva di lamiere e lerri 
taglicnti e si e lacerato il viso. Cinque punti di su-

tura, ma ci sarebbe da chiedersi cosa sarebbe acca-
duto se Voperaio fosse finito su una delle lamiere 
ancora roventi. c Noi demoliamo le navi m a il lavoro 
demolisce lentamente noi >, ha esclamato amaramen-
te I'anziano operaio. Devono lavorare anche quando 
fa freddo, quando piove poco ma Vacqua col passare 
delle ore inzuppa tutte le vesti e quando il sole batte 
tanto forte da fare impazzire. Frequenti qli sveni-
menti e i conati di vomito. Quando aspirano una 
boccata di pittura, si sentono il piombo sullo stomaco 
~e restano quasi paralizzati. 

• Le malattie professionali dei demolitori navali 
sono le bronchiti e il saturnismo, che significa piombo 
nel sangue. Il piombo e contenuto neile vernid che 
rivestono le lamiere delle navi e si sprigiona a con-
tatto della fiamma. II saturnismo colpisce t centri 
ncrvosi, provoca ulcere, coliche, vertigini e TBC. 

< In ogni cant iere ci vorrebbero un infermiere di-
plomato pe r far fronte ai casi piu gravi di malat t ia e 
infortunio e un controllo medico se t t imanale sul po
sto », dichiarano alcuni lavoratori del cantiere < Ter-
restre Marittima » di Canaletto. < Non vogliamo che 
accada anche a noi quan to e accaduto ad un collega 
al qua le un medico dell 'Enpi aveva r iscontrato un 
principio di sa turnismo. Lo sven tura to non era s ta to 
avver t i to del male e un anno dopo e s tato costret to 
al ricovero per sette mes i» . II discorso sulla preven-
zione delle malattie e degli infortuni dovrebbe essere 
approfondito. Uarrelratezza della legislazione vi
gente arriva a degli assurdi: la silicosi e Vasbestosi, 
due tra le piu tcrribili malattie professionali (cau-
sate la prima dal silicio e la seconda da inalazioni di 
particclle di amianto nei polmoni), quando sono an
cora nella fase delle semplid intossicazioni, non ven-
qono riconosciute. Per esserlo devono ridurre la ca
pacitd lavorativa del colpito almeno del 21 per cento. 
A questo punto e troppo tardi e ogni cura si rivela 
inutile perche fra Valtro Vasbestosi e una malattia 
che agisce progressivamente e spesso cagiona la 
morte. 

Le ricendicazioni dei demolitori navali sono abba-
stanza avanzate perche investono alcuni importantiv 

istituti del rapporto di lavoro. Essi chiedono la ridu-
zione dell'orario di lavoro e Vorario unico nel periodo 
estico per evitare le ore di caldo piu intenso. La con-
troparte vorrebbe invece aumentare ancora il ritmo 
portando la produzione mensile a 3.500-4.000 quin
tali di materiale pro capite. 

Benche la situazione del settore delle demolizioni 
a La Spezia — nelle vertenzc sindacali — non abbia 
mai raggiunto Vacutezza di alcuni altri settori, nei 
giorni scorsi I lavoratori hanno sospeso il lavoro per 
rivendicare il prcmio di produzione. L'episodio ac-
quista un particolare significato se si pensa che il 
contratto di lavoro ogqi ha stabilito rapporti nuovi 
riconoscendo il diritto alia contrattazionc 

Luciano Secchi 
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(•oinime proyramma rlvcndica-
livo e un piano unitario di lot
ta, ma del fatto che richiestc 
analoghe partono dulla stasa 
CISL e dalla stessa UIL a li-
vello provinciale. come e ap-
punfo il caso di Ferrora. • > 

Dcgna di nota e soprattutto 
la pdsizlone dcll'UlL che ha 
indetto manifestazioni pubbli-
che e cortex insieme alia CGIL; 
in altre citta spesso e invece la 
CISL che si muove in direzio-
ne del consolldamento dell'uni-
ta polemizzando anche contro 
rcmore c incomprensioni delle 
locali orgamzzazioni della UIL 
Il quadro e insomma comples
so ne potrebbe essere diversa-
mente. dopo noce anni di rot-
ture sindacali. ma ovunque — 
a Ferrara come a Milano. co
me a Porto Marghera — accan-
to aUo sciopero unitario. al-
I'nnita di azionc. avanza il 
processo di unita sindacale e 
si forma una solida piattafor-
ma rivendicativa unitaria. Fon-
damento di essa e la richiesta 
di forti aumenti salariali. 

Su questo punto — giacche 
per molto tempo, forse troppo 
sbrigativumente, la * questione 
salariale - e stata spesso mes-
sa in secondo piano rispetto 
alle rivendicazioni cosiddette 
di qualita — bisogna dire con 
energia che il salario e. per 
i lavoratori della Montecatini. 
un problema di qualita 

Nei giorni scorsi. all'ACNA 
di Cesano Mademo — la fab-
brica degli - uomini coiorati * 
— abbiamo parlato con un 
gruppo di giouani tmmigrati e 
abbiamo fatto loro i conti in 
tasca. Eccoli: Valloggio (una 
cameretta con due letti) costa 
8500 lire al mese, il vitto 600 
lire per la cena e 5000 lire al 
mese per le quattro domeniche 
(la mensa di fabbrica funzio-
na solo a mezzogiorno dei gior
ni feriali); e poi 200 lire al 
giorno per le s'tgarette, 100 per 
la colazwne del mattino, 3000 
al mese per la lavanderia. Ci 
fermiamo qui. perche a que
sto punto abbiamo gia ampia-
mente coperto le 42 000 lire al 
mese che il giovane da noi in-
terrogato ha guadagnato in un 
mese. - . -

Ne diversa e la situazione del 
lavoratori che hanno famiglia 
e abitazione in paese: come e 
posstbite con 45-50 000 lire vi-
vere e pagare 300 mila lire al-
Vanno di affitto? 

Oltre che dal problema del 
salario Valtra fondamentale 
'Spinta* alia rivolta v'tene dal
la condizione di lavoro e dal 
'regime' di fabbrica: il rit
mo e Vambiente di lavoro. i 
meiodi - Montecatini •*. le in
timidazioni, le continue mi-
nacce e ricatti. 

A Ferrara fino a qualche an
no fa i turnisti erano divisi in 
tre turni e avevano u« giorno 
di festa ogni 36 di lavoro. Ora 
la situazione e un poco ml-
gliorata. 1 turnisti lavorano due 
giorni dalle sei del mattino al
le 14 due altri giorni dalle 14 
alle 22. due notti dalle 22 alle 
6 del mattino: al termine della 
•tonrnee- c'e la giornata di fe
sta. che diventa il * fesfone • 
di due giorni dopo due tnmi 
completi consecutivi. Il ritmo 
massacrante di una simile set-
tlmana dl lavoro e aggravato 
dal fatto che centinala e cen-
tln'aia di operai vengono ogni 
mattino. non solo dai paesi at
torno a Ferrara. ma addirittu-
ra da Rovigo: la vHa e qui 
ridotta all'essenzialita della 
civilta capitalista: lavorare e 
dormire e poi ancora lavorare. 

Sul tenia < la lotta 
dionahsta del PCI nolle mio-
ve condizioni c iea te dal vo-
to del 28 a p n l e » si e tenu-
ta ieri ' la annunziata riu
nione della Commissione me
ridionale del part i to, a l la i -
gata a tut t i i dirigenti re-
gionali del Mezzogiorno e 
delle isole, ai eegretari delle 
federazioni e ai par lamenta-
rj meridionali . La relazione 
in t rodut t iva — sulla base 
della quale s i ' 6 poi svolto 
un vivace ed inte iessante d i -
batt i to — e stata tenuta dal 
compagno Gera ido Chiaro
monte. lesponsabile della 
Commissione 

Dopo un lapulo esame dei 
risultati del voto — che e-
sprimono uno spostamento a 
sinistra notevole nel Mezzo
giorno e tale che ne deriva-
no profonde conseguenze po-
litiche — Chiaromonte ha 
sottolineato Tesigenza di ri-
met te re oggi in discussione. 
in un dibatt i to unitario con 
i compagni socialisti. con la 
sinistra laica e cattolica e 
con tu t te le forze unite nel
le grandi organizzazioni di 

n i d i - , niassa d e i ' lavoiatoi i italia-
ni, i g iandj tenu della lotta 
pei la democrazia, per la 
applicazioue della Costituzio-
ne, per una progiammazio-
ne democrat ica e • n t imono-
polistica nel - Mezzogiorno, 
r ibadendo innanzi tut to l'esi-
genza di non aval lare false 
soluzioni modera te e trasfor-
mistiche dei problem! meri
dionali 

Non vi e dubbio che per 
po i ta ie avanti la democra-
zia nel Slid siano necessaric 
tu t te le forze democratiche 
e popolari, cosi come non vi 
e dubbio che la discrimina-
zione antienmunfcta sia nel-
lo stesso tempo una chiar*. 
e inequivoenbile discrimina-
zione nntimeridionnle • * 

Cio e del icsto dimostrato 
dalla grave crisi in at to nel 
Paese: ora • alia involuzione 
antimeridionalista della DC 
e alia pesante offensive del
la destra economica bisogna 
reagire r innovando il dibat
tito e la lotta uni tar ia e an-
timonopolistlci. giacche !e 
stesse difficolta congiuntu-
rali espresse nella recente 

200 mila in sciopero 

«Cresc 
nelle lotte 
deitessili > * * - • & 

Importante accordo alia Bassetti 

Adriano Guerra 

L'azione integrativa dei tes-
sili va estendendosi nel Nord 
interessando decine di migliaia 
di lavoratori e lavoratrici. I 
cinquemila tessili novaresi so
no entrati nel secondo mese di 
agitazioni e di lotte Nelie fab-
briche del complesso Kossari e 
Varzi di GaUiate. Trecate Va-
rallo Pombia e Romentino sono 
infatti proseguite le fermate ar-
ticolate per turno. secondo un 
programma che prevede otto 
ore settimanali di sciopero L'a
zione e proseguita anche alia 
locale Unione Manifatturo. ove 
sono state ormai rasgiunte le 
dodici ore settimanali di scio
pero. e una fermata di quattro 
ore ha bloccato il cotonificio 
Wild di Novara Sempre nel 
novarese e proseguita per la 
terza . settimana consecutiva 
inoltre la lotta alia Contex e 
alia Texa di Borgormnero. ove 
ieri sono state effettuate rispet-
tivamente 24 e 48 ore di scio
pero. Un altro sciopero di 48 
ore e inoltre previsto alia Ri-
voira di Novara. 

•Nel Varesotto continua intan-
to con decisione lo sciopero sr-

Per due ore 

Sciopero generate 
oggi a Pisa 

Proclamato da CGIL, CISL e UIL in segno di so-
lidariela con i lavoratori dell'Unione Fiammiferi 

Dal nostro corrispondenle 
PISA. 21 

Una audacissima rapina e sta
ta compiuta in pieno giorno 
all'agenzia n 3 della Cassa di 
Risparmio presso l'ospedale di 
P:sa. dove si svolgono tutte le 
operazioni bancarie che inte-
ressano appunto !>»tiv:ta del 
nosocomio Sei milioni circa 
sono il bottino perpetrato da gli 
spcricolati ladri. 

Stamane. poco prima delle 11. 
due giovani sconosciuti sono 
entrati nell'agenzia dalla'porta 
che da sulla piazza dei Mira-
coli In quel momenio negli 
uffici. oltre agli impiegati. si 
trovavano numerosi client! J 
due giovani. che vestivano di 
grigio. hanno segmto un piano 
evidentemente prestabilito: uno 
di loro e rimasto vicino all'in-
gresso mentre I'.-ltro, e^iratta 
una pistola. ha intinvito a tutt' 
i presenti di mettersi con I* 
spalle al muro. Poi continuan-
do a profferire mimcee contro 
gli impiegati — alcuni di que
sti hanno dichiarato che il rapt-
natore aveva un accento pie-
montese — con un balzo h* 
scavalcato il banco che divide 
gli impiegati dal pubblice La 

scena si e svolta in modo ro<* 
rapido che alcune rerione non 
si sono in un primo momrntn 
accorte di nulla ed hanno co-
minciato a protesi^re per d r»-
tardo delle openzioni 

Intanto il bandi*o si era d -
retto verso la cassa forte- I ha 
vuotata di tutto il contenuto 
fatta man bassa di tutto cio chp 
era nei cassetti. si e rivolta 
quindi verso il pubblico. Ha 
depredato di centomila lire un 
presente il quale, come poi ha 
riferito si e sbanzzr.to di una 
borsa contenente ben due nv-
lioni gettandola in un grosso 
vaso da fiori In pochi mniuti 
con incredibile freddezza. I'o 
perazione e stata compiuta II 
bandito sempre tenendo a bnda 
il pubblico con la pistola hi 
indietreggiato verso la porta d-
ingrosso. dove lo attendeva :1 
complice 

Usciti dalla banca a grande 
velocita. i due sono halzati a 
bordo di una - GiuHctta - color 
grigio metallo sulla quale era 
in attesa un terzo mdividuo 
E' stato possibile ri leva re solo 
in parte la targa della \ettura-
FI 150 . 

Alessandro Cardulli 

ticolato per turni alia IRSA d 
Olgiate Olona ed al Bustese di 
Busto Arsizio — dopo U falli 
mento della mediazione prefet-
tizia — mentrs in tutte le al
tre aziende del gruppo Tognella 
incalza l'azione delle maestran
ze con scioperi di tre ore al 
giorno particolarmente vivaci 
negli stabilimenti di Voahera e 
di Pontecurone 

Anche in provincia d: Milano 
p proseguita con forza la lotta 
dei tessili del gruppo Bernocchi. 
Davanti alia direzione lenna-
nese del gruppo Bernocchi si 
e svolta una seconda nmnife-
stazione di centmaia di lavora
tori che sollecitav.ino I'mizio di 
trattative > 

E' stato raggiunto aila Bas
setti. importante complesso tes-
sile di Milano. un arcordo che 
rappresenta un no* 2vole suc-
cesso e fa fare un passo avanti 
alle rivendicazioni che la cate
goria ha posto con le attuali 
battaglie integrative 

II sistema di cottimo elabo
rate. oltre ad avvi ire a soluzio-
ne il problema della parita sa
lariale tra lavoratori e lavora
trici. consente il legume del sa
lario al rendimento del lavoro 
e alia saturazione dei tempi di 
intervento attivo Viene quindi 
riconosciuto al sindacato :1 di
ritto a controllare i carichi di 
lavoro e a contrattare qu:nd 
le condizioni generali del rap
porto di lavoro 

L'accordo stabilisce. inoltre. 
che la valutazione delle man-
sioni dovra essere visl? non 
col sisiema delle - pa^he di 
posto -. cioe condiziomta daile 
posizioni che il lavora'ore oc-
cupa nel processo produttivo. 
ma con tutti gli elementi sog-
gcttivi. quelli che attraverso la 
capacita e qualita del lavora-
tore influenza no :1 risultato del 
lavoro. 

L'accordo Bassetti dimostra 
quali margini di conquiste esx-
stano per la categoria ed e 
indicativo per tutte le lotte in
tegrative in corso in queste 
settimane. alle quali sono inte
ressati circa 200 000 lavoratori 

Nelle elezioni per il nnnovo 
delle commission! :n"erna awe-
nute nelle scor=e se't nnne la 
FIOT-CGIL ha roiistrnto r.ote-
voli succe^i ne^Ii stabilimcnt 
Marzotto di Valdagno. Maglio e 
Alortara e alia Luciani di Roma 

Alia Marzotto di Valriasmo e 
Maglio i voti aUa FIOT CGIL 
sono aumentati deH'S.!)^; a 
Mnrtara del 3.8 <: alii Lucian 
la FIOT-CGIL ha aumrntato i 
suffragi del 10r^ passando dal 
77 all'87 per cento 

Scioperi alia 
fornace di Bettole 

SIENA. 21 
La rottura delle trattative al. 

I'Uflicio provinciale del lavoro 
di Siena tra 1 sindacati dei la
voratori e le direziom azien-
dah della Soc:eta latenzi r.u-
niti e della Fornace Tcmpora 
di Bettole, provocata dalla bm* 
tale violazione. da parte padro
nale, degli accordi recentemen-
te prcsi, ha provocato la imme. 
diata reazione degli operai che 
hanno proclamato ieri un pri-
mo eciopero. 

relazione Caili renclono in-
dilazionabile la scelta di una 
pofitica per il Mezzogiorno 
che s i ' b a s i su profonde n -
foime di s t tu t tu ra . 

Percio la prima rivendica-
zione meridionalistica 6 oggi 
quella di r iprendere e por-
tare avant i su tut t i i piani 
la discussione sulla program-
mazione democratica: la rea-
lizzazione deH'ordinamento 
regionale e il piano per la 
rinascita della Sardegna so
no inolt ie in questo ambito 
Ic due questioui che i co-
munisti sottoporranno subi-
to al dibatt i to par lamenta ie . 
Si t rat ta poi di aff iontaie 
tut te le que^tioni di politi-
ca agiar ia partendo dal p r e -
supposto che la ri forma a-
graria 6 la premessa ind :-
spensabile di una p rogmm-
mazione: infine si dovranno 
sottoporre a revisione tut t i 
gli at tuali s t rument i della 
politica governativa di in
tervento nel Sud. Questi t e -
mi sa ranno affrontati dai co-
munisti nell 'ambito della 
principale proDosta gia avan-
zata prima del 28 apr i le : 
nuella di convocare una con-
feren7a r>azionnle nualif ica 'a 
che studi e avanzi concrete 
nronoste per fermare l 'eso-
do di forze-lavoro dal Slid. 

II compagno Chiaromonte 
ha concluso la sua introdu-
zione r ibadendo I 'impegno 
dei comunisti ad affrontare 
tutt i i temi della program-
mazione democratica. « Oggi 
— ha det to Chiaromonte —-
e piu che mai necessario 
muoversi su questo t e r reno 
per non permet te re alia DC 
di scaricare sul Paese la c r i -
ei profonda della sua poli
tica ». II collegamento e la di
scussione con tu t te le forze 
democrat iche e la costruzio-
i ie^di un .vasto e art icolato 
'nlDvmienlcr^delle'rmasse la
voratrici sono gli aspetti es-
senziali di questa azione. 

II dibat t i to seguito alia 
relazione ha affrontato so
pra t tu t to t re questioni: 1) 
l 'analisi del voto e del si
gnificato dello spostamento 
a sinistra nel Sud, col su-
peramento di alcuni ant i -
chi limiti della azione del 
par t i to; 2) gli aspetti nuovi 
e le possibilita di una po
litica e di un dibat t i to uni-
tari dopo il voto del 28 apri
le approfondendo il dialogo 
con tu t te le forze oggi mor-
tificate dai tentativi dc di 
negare il significato del 
voto; , 3) 1'esigenza di raf-
forzare e svi luppare l 'orga-
nizzazione e l'azione di tut
ti gli organismi democrat ic! 
e di massa, in par t icolaie 
nelle campagne. 

Concludendo la discussio
ne, il compagno * Giorgio 
Amendola, della segreteria 
del par t i to , ha sottolineato 
come t re questioni impon-
gano oggi il problema me
ridionale al centro del d i 
bat t i to politico i taliano: il 
voto del 28 apri le (una 
grande spinta dal basso che 
va ol t re lo stesso risultato 
dei v o t i ) , i l g r ande peso 
che ha avuto Temigrazione 
nel senso di met tere a nudo 
le vecchie contraddizioni, 
infine Ia grave prospett iva 
di arresto e di regresso dal
le posizioni raggiunte che 
secondo la relazione Carli 
si apr i rebbe per il Sud. 

Esistono le diflicolta eco-
nomiche prospet tate da 
Carli o esse sono st3te 
«gonfiate » per giustificare 
uno' spostamento -a des t ra 
della politica governat iva? 
La loro utilizzazione s t ru-
mentale e evidente; pero le 
difficolta esistono e del res to 
era facile prevedere che ad 
esse si sa rebbe giunti , dal 
momento che si rifiutava una 
politica di riforme di s i rut-
tura Iasciando che si svilup-
passero le profonde contrad
dizioni sulle quali si basava 
il « miracolo economico». 
Xoi affermiamo con forza 
oggi che solo at t raverso s e n e 
riforme di s t ru t tura puo es
sere superato ogni regresso 
dell 'economia nazionale. 

Da qui il nostro program
ma, la nostra piattaforma ba-
sata sulla riforma agraria , 
sullo sviluppo delle Industrie 
di Stato, sulla realizzazione 
delle Regioni: la nostra en-
t ra ta nel campo governat ivo 
significa at tuazione di que
sto programma. La cr i t i ini-
ziale di questa legislatura 
non potra essere superata se 
questo obiettivo non sara 
raggiunto. Percid e essenzia-
le una g rande mobilitazione 
delle masse per que l l i obiet-
tivi e lo sviluppo di una 
grande iniziativa unitaria 
che si rivolga ai compagni 
socialisti e a tut te le forze d i 
sinistra — laiche o cattoliche 
— che hanno sperato in una 
azionc di r innovamento rea-
lizzata a t t raverso il « centro-
sinistra > c ora sono re ipinte 
dalla inro lus ione , dotnocri-
stiana. * , 
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Saranno accolti dal governo sovietico 

leroi 
delcosmo 

La prima animato conferenza stampa 
Importanti risultati scientific! dell'im-
presa — In URSS si sta lavorando alia 

creazione della gravita artificiale 

' % Cuba 

Secondo Washington 
lo sbarco e un 

MOSCA — Valentina Teresckova durante i controlli medici dopo l'impresa spaziale 
(Telefoto) 

Una truffa che non ha precedent! 

False cosmonauta raggira 
fintero stato del Texas 

E' stato scoperto per puro caso — Ricevimenti, 
partite di pesca e serate di gala organizzate in 
suo onore — Era uscito di prigione da un mese 

Nottro senrizio 
HOUSTON, 21. 

Facce rosse dalla • vergo-
gna oggi nel Texas. L'intero 
stato della stella solitaria, il 
piu orgoglioso dell'intera 
Confederazione, e stato pre-
so in giro per un mese da 
un impostore che si e fatto 
passare per un astronauta, 
un eroe dello spazio. 

Il fatto, che parrebbe usci
to dalla fantasia di un umo-
rista in gamba anziche dai 
rapporti ufficiali delle auto-
rita, e stato raccontato dallo 
stesso protagonista nel cor. 
so di una intervista nel car-
cere giudiziario di Houston. 

Se non fosse intervenuta 
una eoincidenza non voluta 

la solidarieta 
della CGIL 

con i lavoratori 

spagnoli in lotta 
I/Ufjicio stampa della CGIL 

conwalca: -La Segreteria della 
CGIL esprime la propria fra-
terna solidarieta ai lavoratori 
spagnoli delle miniere carboni-
fere di Puertollano (in provin-
cia di Ciudad Real) e della 
Compagnia Fabero (provincia 
di Leon) in lotta per rivendi-
carc piu alti salari. A Puertol* 
lano la lotta che e in corso da 
oltre una settimana ha provo-
cato una diminuzione della pro-

• duzione del 40 per cento, mentre 
nelle miniere della Compagnia 
Fabero prendono parte alia lot
ta 1500 lavoratori e la produzio-
ne e diminuitn del 25 per cento 
Queate lotte che 5! svolgono nel 
contesto della' piu ampin bat 
taglia per il miglioramento del
le condizioni di vita e di la-
voro del lavoratori spannoU, 
costituiscono, di fatto. un impor-
tante contributo alia lotta per 
la atamjista delle libcrta sinda-
•*Jft • dUmocratiche-. 

da nessuno, forse l'indtvi-
duo in questione sarebbe an-
cora a piede libero a goder-
si i frutti della sua trovata. 

Il nome delTimpostore e 
Jerry G. Tees, nato 28 anni 
fa in un paesino del Texas 
sul Rio Grande, al confine 
con il Messico. 

Un mese fa esattamente 
terminava di scontare una 
condanna per millantato ere. 
dito continuato. Uscito, con-
statava come il mendo che 
aveva lasciato due anni pri
ma per entrare in prigione 
non fosse assolutamente 
cambiato. 

Eccolo percid rivestirsi dei 
panni di un astronauta, as-
sumendo il nome fantasioso 
di < comandante Jerry Clay
ton >. Nell'era dei voli spa-
ziali, qual'era la persona per 
bene che non avrebbe dato 
credito ad un eroe dello spa
zio, specialmente se questo 
eroe si presentava nelle ve-
sti del « famoso comandante 
Clayton >, reduce dai duri 
tirocinii di Capo Canaveral 
e dei centri di addestramen-
to della NASA. 

Da Corpus Christi a Fort 
Worth, Dallas, Waco e tutte 
le altre maggiori cittadine 
del Texas, il «comandante 
Clayton » passa di trionfo in 
trionfo. Cerimonie vengono 
organizzate dalle autorita 
cittadine in suo onore. ' 

A Galveston viene addirit-
tura organizzata una crocie-
ra nel Golfo del Messico per-
che Tastronaiita «distenda i 
nervi > al chiaro di luna dei 
rnari del Tropico. Al ritorno 
dalla crociera, gli industria-
li della Costa — naturalmen-
te dietro suggerimento dei 
rispetivi agenti pubblicitari 
— offrivano al reduce dagli 
spazi due macchine nuove di 
zecca ed un motoscafo di al
to mare. 

Il « comandante Clayton » 
riflutava ringraziando (altri-
menti il capo d'accusa sa
rebbe potuto diventare ve-
ramente troppo pesante), ma 

accettava di prendere parte 
ad una partita di pesca. 

« Quanto mi sono diverti-
to!» esclamava il Tees nel 
ricordare questi particolari 
ed aggiungeva che negli ul-
timi dieci anni aveva c ri-
coperto i ruoli» di medico, 
uomo d'affari, ingegnere ed 
ufficiale dell'esercito e del-
l'aviazione. La parte di uffi
ciale precisava, er a quella 
che gli si confaceva di piu. 
Ecco perche, uscendo di pri
gione un mese fa, decideva 
di assume re le sembianze di 
ufficiale dell'aeronautica, pre-
scelto tra mille per volare 
negli spazi. • :'." : 

Ma la sua avventura non 
doveva durare molto. A Hou
ston egli si presenta a Mil
ton Berle, uno dei piu co-
nosciuti presentatori di 
night clubs della costa me-
ridionale. Berle se lo porta 
nel suo cabaret dove hanno 
organizzato una serata di ga
la in suo onore. E giunge il 
momento della presentazio-
ne. L'orchestra tace. Berle 
sorride al microfono e da il 
grande annuncio. - La sala 
gremita ; scoppia in un ap-
plauso fragoroso. I russi han
no inviato nello spazio i 
fidanzati cosmici, ma Hou
ston ha nel suo miglior ca
baret un eroe, un vero eroe 
degli spazi. E gli applausi 
continuano. 

Cinque uomini seduti ad 
up tavolino, in disparte, pe-
ro non partecipano all'entu-
siasmo generale. «Jerry 
Clayton, e chi e costui?». 
Chiede' aggrottando le ciglia 
il tenente colonnello John 
Powers, • capo dell'ufficio 
stampa della NASA, il qua
le si tiova in quel night club 
di Houston insieme a quat-
tro autentici astronauti, di 
quellj che sulle astronavi na-
vigano sul serio. E' Is fine 
della camera spaziale dello 
atletico Tees. Poco dopo due 
nerboruti poliziotti lo amma. 
nettano e lo portano in guar* 
dina. 

. Jack Hand 

Dalla nostra redazione 
-v •.-,;.!.,•••'' MOSCA, 21. 
Domani Mosca accogliera i 

due nuovi astronauti, la Te
resckova e Bykovski. Tutto e 
gia previsto come per le pre-
cedenti • occasioni. Alle 15 
I'aereo speciale con cut i due 
eroi del nosmo, partito- dal 
Volga, atterrera all'aeropor-
to di Vnukovo. L'intero go-
tierno sooietico. Krusciov in 
testa, sara a salutarli. Poi, 
in macchina scoperta, insie
me al capo del governo, la 
prima donna astronauta e il 
ofimatista del cosmo, attra-
verseranno la citttt in festa 
fino alia Piazza Rossa. I pi-
loti delta « Vostok 5 » e del
la <Vostok 6 », appariranno 
sul mausoleo dl Lenin per ri-
spondere ai saluti della folia 
che finalmente potra vederli 
di persona, dopo averli se-
guiti con ansia per tanti aior-
Vit sugli schermi televisivi. 

Oggi, intanto, Valentino e 
Valery hanno tenuto < una 
prima conferenza stampa. 
Interrogati dai giornalisti i 
cosmonauti hanno dichiara-
to di non essersi trovati, du
rante il volq di fronte a sor-
prese poiche erano stati pre-
parati bene e sapevano gia 
cosa avrebbero incontrato. 1 
due cosmonauti hanno ag-
giunto di aver dormito bene 
e che i loro sonni sono stati 
senza sogni. In particalare 
la Teresckova ha detto:\Da 
terra mi hanno dovuto sve-
gliare con .la radio una o 
due volte >. Dal canto suo 
Bykovski ha detto di essersi 
trovato bene nello stato di 
imponderabilita e in parti-
colare quando ha slacciato 
le cinghie che lo . tenevano 
stretto al suo posto di guida 
e si e « librato» nello spa
zio interno della cabina cir-
condato da oggetti anche lo
ro sospesi nel vuoto. Valen
tino Teresckova ha aggiunto 
che le condizioni all'interno 
della cabina erano « ottime, 
forse ancora meglio che in 
terra. Cera ogni comodita. 
Quanto - ai piani immediati 
della cosmonauta, ecco le 
sue dichiarazioni: • < Deside-
ro studiare, ma a parte que
sto voglio volare nel cosmo. 
Ci aitendono. voli verso 
Marte, la Luna e Venere, ed 
io vorrei essere tra coloro 
che per primi andranno 
lassii». _•'•"' 

Sulla stampa sovietica co 
minciano ad apparire i pri 
mi bilanci dell'impresa che 
per 5 giorni ha tenuto il 
mondo col fiato sospeso. So-

Accordo 
nucleare 
tra Italia 
e Pdlonia 

Dal nostro corrispoadeate 
' * • "•*• VARSAVIA, 21. « 

~ E* stato ratiflcato oggi a Var 
savia l'accordo fra la Polonia 
e l'ltalia per la cooperazione 
nel campo • dell'uso pacin-
co dell'eneigia atomica. L'ac
cordo prevede una collabora-
zione fra i due paesi nel qua
dra delle ricerche fondamen-
tali e cioe nel campo della fisi-
ca e della chimica atomica. 
dell'energetica e nel campo del-
l'liso degli isotopi nella tecnica. 
nella biologia. in radiologia. ed 
in agricoltura. 

Nel quadro di questo accordo 
sono previsti scambi di docu-
mentazione scientinca e tecni
ca, di attrezzature e materiali 
per le ricerche scientifiche e di 
pubblicazioni. E' previsto' an
che lo scambio di gruppi di stu
dio che avranno la possibilita 
di usufruire reciprocamente de
gli impianti nucleari. 

Per l'ltalia ha firmato il pro 
lessor Felice Ippolito. segreta 
rio del Consiglio nazionale per 
Tenergia nucleare (CNEN). Per 
la Polonia il suo omologo Wil-
helm Billig. • 

Nel corso del loro soggiorno 
gli specialist! italiani vistteran-
no tra raltro i due reattori ato
mic! esistenti in Polonia; il pri-
mo. chiamato - E w a - , di una 
capacita di 2 megawatt, e stato 
costruito su licenza sovietica 
a Swierk, vicino a Varsavia. 
mentre il secondo, chiamato 
- Anna - ideato interamente 
dagli scieniiali oolacchi, »l tro-
va nei preatL di Cracovia. 

f. b. 

no bilanci ancora molto som-
mari poiche il vero lavoro 
degli scienziati che devono 
analizzare-i dati del volo e 
cominciato solo adesso, dopo 
che Valentina e Valeri han
no prcsentato i loro rappor
ti. Tuttaoia gia si espongono 
osservazioni interessajiti. 

Uno di questi primi bilan
ci e apparso stamattina sul-
la Pravda. Ne e autore I'ac-
cademico Sisakian, . che si 
occupa di tutti gli aspetti del 
volo connessi con la possl-
bilita di vita nel cosmo. 

I voli sovietici, dice Sisa
kian, hanno dimostrato non 
solo che Vtiomo resiste alle 
condizioni del tutto insolite 
del soggiorno nello spazio, 
ma anche che egli conferma 
le' normali capacita di nu-
trirsi, dormire e soprattutto 
lavorare. Sotto questo aspet-
to, egli pud quindi affronta-
re anche i lunghi viaggl in
terplanetary 

Ora bisogna' affrontare ' e 
risolvere compiti plii com-
plessi: occorre stabilire con 
esattezza quale influenza 
hanno i vari fattori cosmic! 
sull'orannjsmo umano dei 
due sessi quando la loro azio-
ne si prolnnga molto nel 
tempo, in modo da trovare 
difese appropriate contro 
eventuali influenze negative 

Bisogna poi creare mecca-
nismi che garantiscana, per 
un lungo periddo dl tempo, 
le indispensabill condizioni 
igieniche per tutto Vequipag-
gio >e -il normale ' funzlona 
mento di tutto il sistema fi 
siologico dell'organlsmo. ' 

Vanno pure elaborate me 
glio, in base a questi studi, 
i criterl di selezione e dl at-
lenamento' degli astronauti 
Occorre •• ancora trovare • il 
metodo che assicuri. soprat
tutto grazie alia energia so 
lare, Vaut'oriqenerazione del
le condizioni di vita e delle 
fonti di sostentamento sul-
Vastronave. v 

Bfsogno infine studiare 
quanto piu possibile, le for
me di vita extra terrestri, an
che .per evitare un traspor-
to incontrollatp di oroanfsmf 
estranei sul nostro pianeta. 

La recente impresa sovie
tica faceva a quanto pare. 
gia parte di questo appassio-
nante pronramma di lavoro. 
'•: I fattori • che influiscono 
sul volo cosmico sono di dl-
versa natura: auellt dipen-
dentl dal: movimento della 
nave, sowatfutto alia parten-
za e all'atterragpio, si sono 
dimostrati sonoortabili. so
prattutto grazie ad aoposHi 
accoroimenti nella costruzio-
ne delle navi stesse. 11 me-
no studiato dl questi fatto
ri e ancora Vimponderabilita. 
I voli dei cosmonauti sovie
tici, compreso Vultimo. han
no dimostrato che anch'essa 
viene ben sopoortafa. Pnsso-
no esservi vero differenze di 
reazione fra oraanismo e or-
nanismo. Gli studiosi sovie
tici cercano quindi il mezzo 
di creare una forza di gra-
vitazione « artificiale >: expe
riment! sono pia stati esegui-
ti con un certo successo. 

Piu complicati sono i pro-
blemi creati dai fattori pro-
nri all'ambiente esterno dal-
Vastronave, Ermetiche e 
vressurizzate, le cabine sovie-
tiche hanno retto a tutte le 
prove. Praticamente risolte. 
anche se vossono ancora es-
sspre studiate, sono quindi Ir 
difficoltd dovute alia rarefa-
zione e alia assenza di pres-
sione atmosferica. Lo stesso 
non si pud ancora dire per 
la protezione contro certi ti-
pi di radiaeioni. che si fn-
contrano a distanze dalla 
Terra superiors a quelle che 
finora hanno raagiunto le na
vi cosmiche. Questo proble-
ma. tuttavia, sari affrontato 
e risolto. 
. Anche se non definitiva-

mente, in gran parte esan-
rienti sono pure le osserva
zioni che la recente impre
sa ha reso possibile. consen-
tendo di esaminare contem-
poraneamente il comoorfn-
mento di un uomo' e di una 
donna nel cosmo. Tl volo di 
Valentina Teresckova e stato 
infatti abbastanza lunqo. 1 
'due cosmonauti avevano prn-
arammi di lavoro analoghi, 
entrambi sono stati sottopo-
sti alle siesse prove, hanno 
com piu fo le identiche osser
vazioni, si sono staccatl dal
la loro poltrona e mossl H-
beramenfe nelle cabine. 

Un deputato demo-
cratico della Flori
da parla invece di 
un contingente di 

3000 uomini 
. WASHINGTON, 21. 

II Dipartlmento di stato ame-
ricano ha comur.icato oggi che 
non dovrebbero essere piu di 50 
gli anticastristi sbarcati a Cu
ba nelle ultime due settimane, 
Ha inoltre definito' «inesatte 
ed estremamente esagerate » 
le affermazioni relative a sbar. 
chi piii numerosi. L'ammissio-
ne e grave, in quanto dimostra 
che il Dipartimento di stato e 
a conoscenza di attivita ag
gressive e di azioni militari 
ccntro Cuba che il presidente 
Kennedy si • era impegnato a 
bloccare. Sembra confemnarsi 
pure l'ipotesi grave che i con-
trorivoluzionari continuano a 
partire dagli Stati Uniti.per di. 
rigersi verso le loro criminose 
imprese. 

La dichiarazione odierna e 
stata fatta dal portavoce del 
Dipartimento di Stato Richard 
Phillips: « L'aspetto fastidioso 
di dichiarazioni inesatte e for. 
temente esagerate come quel
le date da alcune fenti dei pro. 
fughi cubani — egli ha detto — 
e che esse deludono e frustra-
no le speranze degli elementl 
anticastristi all'interno di Cu. 
ba». Questa ammissione e par-
ticolarmente grave, poiche dl. 
mostra che gli Stati Uniti fo-
mentano la sovversione inter. 
na, dopo avere rinunciato alia 
aggressione militare che com. 
porterebbe lo scoppio di una 
guerra mondiale. 

II portavoce del Dipartimen. 
to di stato ha detto solo che 
dev'essere esclusa la eventua-
lita che nella base statuniten-
se di Guantanamo in territorio 
cubano possa essere istallato 
un governo provvisorio antica. 
strista, come hanno proposto 
nei giorni scorsi il senatore 
Barry Goldwater e altri mem. 
bri del Congresso. Tutto cio ri_ 
vela comunque il persistere di 
un pericolo acuto, rispetto alia 
minaccia che dagli Stati Uniti 
puo essere esercitata verso 
Cuba. • - . . - . • 

11 governo cubano aveva de-
nuncjato alcuni giorni fa i pre-
parativi di azioni di disturbo 
contro Tisola che si stavano 
coihpiendo -• sul . territorip di 
piccoli paesi vicini e di isole 
sotto mandato britannico. Ora 
non e ancora ufflcialmente an-
nunciato. a Miami, da dove sia-
no partiti i « commandos >- con-
trorivoluzionari; ma un depu
tato americano della Florida 
Paul G. Rogers ha dichiarato 
di eapere da buona fonte che 
essi sono partiti «dall'America 
centrales. Rogers sostiene che 
si tratta addirittura di tremila 
uomini. pesantemente armaU. 
e che sarebbero sbarcati in tre 
punti dell'isola. -< Queste forze 
— ha detto Tinformatissimo e 
zelante . deputato democratico 
— hanno il compito di fornire 
rinforzi ad altri reparti di 
guerriglieri che combattono at-
tualmente a Cuba e si ripro-
metton0 di impegnare Ca6tro 
in operazioni di guerriglia su 
vasta ficala*. ' ^ 

Sempre secondo inform azio
ni nrovenienti da Miami, la rar 
dio cubana avrebbe annunciato 
che ieri elementi della milizia 
popolare avrebbero avuto uno 
scontro con un gruppo di con-
trorivoluzionari nei pressi della 
localita El Camino. La emit-
tente avrebbe detto che gli ag-
gressori erano fortemente ar-
mati e che avevano aperto il 
fuoco di • sorpresa contro un 
gruppo di «milicianos»; ma 
erano stati - respinti dal fuoco 
delle armj automatiche. 

A Miami, il portavoce del 
cosiddetto « consiglio rivoluzio-
nario- delle organizzazioni an-
tidemocratiche Luis Botifoli ha 
spiegato che vi e una grossa 
differenza fra la fallita inva-
sione del 1961 e l'operazione 
attuale: -»La • faccenda della 
Baia dei Porci — ha detto — 
era dirctta dagli Stati Uniti 
Questa volt a a dirigerla siamo 
noi». , 

••K\ 

Sul caso Profumo 

uii'lncbiesta di comodo 
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L'amica di Christine minaccia nuove rivelazioni 

Dal nostro corrispondente 
LONDRA 

Lo scandalo Profumo non 
sara oggetto dell'inchiesta par-
lamentare richiesta dai laburi-
sti ma formera argomento di 
una indagine affldata oggi da 
Maeniillan a Lord Denning. 11 
Primo ministro ha respinto le 
richieste dei laburisti ed ha ri-
piegato per una indagine che 
non si sa quando si conclude-
ra e i cui risultati forse non sa
ranno mai pubblicati. 

II leader dell'opposizione Ha
rold Wilson ha oggi affermato 
che l'indagine era «totalmen-
te insufficiente a disperdere le 
preoccupazioni del pubblico co-
sicclie ; continua l'impressione 
che il governo sia impegnato 
in una operazione di copertura 
di enormi proporzioni >». Una 
tnchiesta parlamentare avrebbe 
avuto il potere di costringere 
chiunque (compreso il Primo 
ministro) a prestare testimo-
nianza. Evidentemente si trat-
tava di una 6oluzione del tipo 
meno gradito al Premier la cui 
unica attivita — in questi gior

ni — e stata quella di rattoppa-
re alia meglio la barca gover-
nativa a cui si tiene ancora di-
speratamente aggrappato. Mac-
millan e convinto di poter usa-
re il trucco gia adoperato al-
l'epoca dello scandalo Vassal 
delTAmmiragliato. In quella oc-
casione gli and6 bene: ordino 
una indagine, ne pubblico le ri-
sultanze solo in parte e chiuse 
la faccenda. La r?sponsabilita 
dell'accaduto venne poi fatta 
risalire ad un funzionario del-
rAmmiragliato che, opportuna-
tamente, era deceduto qualche 
mese prima e non e stato in 
grado (ovviamente) di difen-
dersi dalle accuse rivoltegll. 

Con un precedente del ge-
nere i laburisti hanno ottime 
ragioni per sostenere che Mac 
sta cercando dl coprire i molti 
lati ancora oscuri dello scan
dalo. Che vi siano parecchi epi-
60di gustosi tuttora inediti so
no molti a sospettarlo e che 
vi sia forse qualche altro gros-
so nome nella rete e una con-
vinzione radicata anche nella 
coscienza dell'inglese piu cau-
to e rispettoso. 

Grecia 

Anche il centro 
contro Pi 

• ; i ' _ . ; " ' • • 

La VI Flotta USA al Pireo - Esone-
rato il generale Mitsu, amico del-

I'assassino di Lambrakis 
'v:^; ;.**••' . ATENE, 21. 

• La '•' situazione politica • in 
Grecia continua ad aggra-
varsi. II console generale di 
Grecia a Ginevra, Vlahos ha 
ieri > giurato nelle mani del 
re quale ministro delle in-
formazioni nel gabinetto del 
primo ministro Pipinelis; ma 
la carica di ministro dell'in-
terno resta ancora vacante. 

Stando alle - informazioni 
della stampa, la costituzione 
di un governo cosi nettamen-
te' brieritato a destra, fatto 
questo che suscita l'indigna-
zione pubblica greca, e la 
conseguenza di una grosso-
lana - ingerenza • americana 
nella crisi di governo. " 
-; I giornali fanno rilevare 

che ieri l'altro un diploma-
tico americano accreditato in 
Grecia si e recato al palazzo 
reale. Contemporaneamente 
nella baia del Falero. nei 
pressi di Atene, e giunta al-
1'improvviso una • squadra 
della sesta flotta americana 
composta da dieci navi da 
guerra, tra le quali la por-
taerei * Saratoga >. Cosi co
me sottolinea la stampa, il 
governo Pipinelis e stato 

diinque costituito ed ha pre-
stato giuramento sotto la mi
naccia dei cannoni america-
ni. <A scanso di sorprese*, 
la squadra americana reste-
ra nelle acque greche anco
ra una settimana. .' " 

; I giornali precisano che il 
gruppo ? parlamentare della 
« Unione di centro > e netta-
men|e . contrario alia costi
tuzione del governo Pipine
lis, e definisce questo modo 
di agire un < colpo di Sta
t o * che si propone di repri-
mere le aspirazioni del popo-
lo greco alia normalizzazio-
ne della situazione politica 
del paese. II gruppo del-
re Unione di centro > ha chie-
sto la formazione di un go
verno che • abbia la fiducia 
di tutti i partiti. -* t f 
- Il governo ! greco e stato 

costretto ad esonerare- dal-
l'incarico in attesa dell'esi-
to di un'inchiesta. il gene
rale Mitsu, ispettore gene
rale della gendarmeria del
ta Grecia settentrionale. e 
il col. Kamutzis, capo della 
gendarmeria di Salonicco. i 
quali, come s ricordera, so
no implicati neH'assassinio 
del deputato Lambrakis. ; 

Come e noto, la diciottenne 
Mandy, arnica di Christine, ha 
dichiarato alia rivista america
na Life e al settimanale tedesco 
Spiegel di avere partecipato una 
volta ad un festino i cui con-
vitati — impeccabilmente ve-
stiti in abito da sera — erano 
serviti da qualcuno che gioca-
va alio «schiavo » coperto golo 
una una mascherina nella par
te superiore del ' volto. Lo 
«schiavo» nudo sarebbe stato 
un notissimo personaggio di cui 
la ragazza dice di sapere il 
nome. 
festino i cui convitati — im
peccabilmente vestiti in abito 
da sera — erano serviti da qual
cuno che giocava alio * schia
vo » coperto 6olo da una ma
scherina nella parte superio-, 
re del volto. Lo « schiavo » nudo 
sarebbe stato un notissimo per
sonaggio di cui la ragazza dice 
di sapere il nome. 

Mandy si presenteri fra qual
che giorno a testimoniare al 
processo Ward. La sua rivela-
zione equivale ad un avverti-
mento (o richiesta di danaro?) 
nei confronti del personaggio, 
se la storia da lei raccontata 
e vera. 

C'e l'impressione che — die
tro le quinte — ricatti e eon-
trominacce siano abbastanza co-
muni in certi ambienti coinvol-
ti nelllo scandalo. Si sa del re-
sto che Christine e gia stata 
minacciata di morte. Malgrado 
tutto Macmillan ha ripreso fi
ducia. Ha superato indenne la 
rivolta in seno al governo, ha 
valicato l'ostacolo del Parla-
mento. ha praticamente impedi-
to che il Comitato 1922 (gruppo 
parlamentare conservatore) dl-
scutesse le implicazioni politi-
che dello scandalo. -

'La stampa — che aveva mon-
tato una campagna di grosse 
proporzioni contro di lui — e 
ancora convinta che se ne deb-
ba - andare perche e vecchio, 
screditato e non piu in grado 
di condurre i conservator! tile 
prossime elezioni. ma — di fron
te ad una ripresa che ha del 
miracoloso — i giornali non 
sanno piu cosa dire. Si discute 
ancora il nome del suo succes-
sore e si continua ad invocare 
una nuova * verginita» per i 
conservatori prima delle elezio
ni. ma il tempo lavora a favo-
re di Mac. Arrivera ad incon-
trarsi con Kennedy e tornera 
poi a sperare in un suo «ri-
lancio» sulla scena internazio-
nale. •.••-•...• 
' Frattanto Macmillan ha usa-

to anch'egli il suo bravo ricat-
to quando ha fatto abilmente 
circolare l'ipotesi che. se si ar
rivera alle sue dimissioni. la 
Sovrana potrebbe dare l'incari-
co a Wilson oppure (assai peg-
gio) sciogliere il Parlamento e 
indire nuove elezioni. Di fron
te a questa prospettiva (non si 
sa quanto reale) la - rivolta» 
nelle file dei conservatori e 
prontamente rientrata. 

Alia inaugurazione di una 
mostra fotografica allestita nei 
locali dell'Imperial War Mu
seum, Macmillan ha oggi *c-
cennato all'" Ordine della carti-
ta» — una onorificienza stra-
niera" concessa durante Itilti-
ma guerra a tutti i comandanti 
militari alleati della campagna 
d'Africa, meno che a lui. Mac
millan ha osservato: «Fui trat-
tato piuttosto male. Ora mi fa-
rebbe comodo -. 

Leo Vestri 

Nel n. 25 di 

RINASCITA 
da oggi in vendita nelle edicole 

g. b, 

A carte s coper l e (ed i tor ia le d i Pafaniro T o -
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Verso la Conferenza di organizzaz ione del PCI 
(G. A m e n d o l a ) 

B loeca lo i l ricatto del la D C a l P S I , 

Dihatt i lo sul la pol i t ica agrar ia 

« U n a strategia di p a c e » di K e n n e d y 

I g ioyani soviet ici si c o n f e s s a n o 

Coes is tensa pacifica e lotta idea le 

Eredi ta ffascista del la Montecat ini 
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IL C0MRESS0 DEI GOMURISTI DELU 

SERMMIA 00CIDEITALE 

Una nobile iniziativa 
M Prof. PENDE 
per la cira ed 
il reenpero dei 

banbiai i sab-normali 
- Dopo quanto e stato pubbli-

cato sui giornali e proiettato 
attr'averso le pellicole cinema-
tografiche e televisive. la scien-
ze della Capitale, una Casa di 
Cura attrezzata sotto ogni pun. 
to di vista per il rieovero dei 
suddetti bambini, iniziativa, di 
cui si sentiva estremamente il 
bisogno e che va a colmare una 
deprecabile lacuna. 

Questo Istituto denominato 
-VILLA AZZURRA- e siruato 
a Torlupara di Mentana, al 18* 
Km. della Via Nomentana (Ro
ma), tel. 07.900.8082 e vi acce-
za medica romana non poteva 
rimanere insensibile alio scot-
tante problema riguardante la 
assistenza dei bambini sub-nor-
mali auxopatici ed endocrino-
paticl, fra cui numerosi casi 
di mongolismo. 

Infatti per iniziativa del pro-
fessori Nicola e Vito Pende 
eminent! endocrinologi della 
Universita di Roma e stata 
creata nelle immediate vicinan-
dono bambini privati o che 
usufruiscono dell'assistenza a 
carieo dell"ENPAS. INADEL. 
ENPDEP. ecc. 
U l l l l l l l l l t l l l l l l l M I M I I I I I I H I I I I I I I 

VACANZE LIETE 
MABEVELLO DI RIMINI -
VILLA PERUGINI - Via Pe-
rugini 22. Tutte camere acqua 
calda e fredda. Cucina faml-
liare. Giardlno. Parcheggio. 
Giugno-settembre 1100; luflio 

1600-1800. Sino al 20 agotto 
L. 2.000; dal 21-8 L. 1.800. 
MAREBELLO DI RIMINI -
HOTEL COLON - V i a Sira-
cusa. 50 metrj mare. Modern a ' 
costruztone. Tutte camere con • 
servizi. Balconi. Vasto parcheg
gio. Giardico. Zona tranquil-
lisima. Cucina eccellente. Bassa 
1400/1500. Alta interpelhrteci. 
Sconto 30% bambini sino • 6 
anni. 

• - " I 

i-r.: I 

AWISI > ECONQMICI 
VABII L. M 

MAGU egiztano fama mondiale, 
premiato medaglia oro responsl 
sbalorditivi Metapslcbica ratio
nale al servizio dl ogni voatro 
desiderio. - Consiglia. oriaata 
amort, affart, sofferenze. Pigsa* 
secca sessantatre. Napoli. 

- « t 

•• •; I 

ID I.EZIQNE COU.EOI L. SO 
STENODATTILOOBAFIA, Ste-
nografia. Dattilografia 1000 
mensili Via Sangennaro al Vo-
mero, 20 - NAPOLL 
i i i i i i i i i i i t i i i i i i i i i i i i i i i f i i i i m i n i 

AWISI SANITARI 

ENDOCRINE 
studio medico pet la cut* delM 
• tole» dUfunxlonl e deboltstv 
nessuali dl origin* mrvoaa, pal« 
cMca. endocrtna (neurMtenia, 
deflcivnzt! ed anntnallc •enualt). 
Vinlle pmniHtrimnnlaU D«n. P. 
MONACO Roma. Via Vlmlnal*. 
38 . tnt « (Suaicin* Tcrmtni). 
Orario s-lt. IR-1* e per appunta> 
mento eacluao U aabato pnm«ng-
ilo • 1 (eatlvl ruorl orario, net 
eabato pomerlfflo • twl gtarnl 
featlvl at rlcave aolo per aapun* 
tanwnto Tel. 471:110 lAutTCom. 
Roma iwi i dal U utioata BBf). 

• • • • ' » • 
* I I 

. 1: 
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Conclusl i lavori del Comitate Centrale 

IIPCUS prende posizione 
DALLA PRIMA P AGIN A i, . •.' • • ' 

Leone 

enze 
con i cinesi 

Le direttive per I'incontro di Mosca: difendere inflessibil-
mente la linea del XX e lavorare nel contempo per con-
solidare I'unita del movimento comunista internazionale 

Dalla nostra redazione 
. MOSCA, 21. 

Fra oggi e ieri il Comitato 
eentrale del PCUS, che era 

1 riunito a Mosca, ha discusso 
> i rapporti col Partito comuni-
} Bta cinese cosi come si presen-

tano, dopo la recente lettera 
di aperta polemica giunta da 

;'•"'• Pechino e pubblicata dalla 
% stampa in Cina. II Comitato 
.f. eentrale ha anche adott.ato 

una risoluzione circa il pros-
-' , simo incontro del cinque lu-
j- glio fra i due partiti: in essa 
% si da mandato al Presidium 

del Partito e ai delegati so-
K vietici di difendere inflessi-

bilmente la linea elaborate 
,. dal XX e dai successivi con-
;i-: gressi ed approvata dalle 

conferenze internazionali del 
:<• Movimento comunista. Nello 

Btesso tempo di cercare un 
consolidamento della uni ta 

V internazionale del Movimen
to con tutti i partiti, compre-

•;>. so quello cinese. 
%• Prima di votare questa ri

soluzione, il Comitato cen-
V trale ha ascoltato le spiega-
?!'•. zioni di Suslov, Ponomariov 
;• e Andropov, i tre segretari 
iV; che parteciperanno ai prossi-

mi . negoziati: essi hanno 
esposto — dice il comunica-
to finale pubblicato stasera — 

,LV. la « sostanza delle divergen-
:'i.T; ze che oppongono il Partito 

eomunista cinese al partito 
„;- * comunista dell'U.R.S.S. e agli 
' i altri partiti comunisti ».' An-
_: . che il testo della recente let-
t';' tera cinese e stato distribuito 
%<: a tutti coloro che sono inter-
'?.': venuti al « Plenum ». 
"£.';. «II Comitato eentrale — 
?•'•• dice ancora il comunicato fi-
r;;/ nale — ha dovuto agire in 
; :' tal modo perche la direzione 

del P-C. cinese pubblicando 
la sua lettera del 14 giugno, 

>•" hon si e attenuta alFaccordo 
-.' sulla cessazione della pole-
i=r mica aperta ». 
i'ii'- • Anche Kruscidv oggi ha 
.-;"• preso lungamente la parola 
V-. di fronte al Comitato Cen-
• . trale. Non si sa pero se egli 
!jv abbia a sua volta affrontato, 
r ; come e probabile, il tema 
?V dei dissensi con i cinesi. Per 
^ il momento il suo discorso, 
vv che e stato interamente im-
-'••£ provvisato, non e ancora sta
ir; to reso pubblico, ne si sa 
-j quando eventualmente lo sa-
:;'\ ra. Dopo il suo ' intervento 
;i conclusivo, il < Plenum * ha 
& approvato due risoluzioni: 

''•% una sui temi centrali di di-
battito, cioe sui < compiti del 
lavoro ideologico », e 1'altra 
sull'incontro del 5 luglio. 

Questo secondo testo esor-
disce con una piena e una-
nime approvazione dell'atti-
vita svolta dal Presidium e 
da Krusciov personalmente 
riei rapporti col Partito co
munista cinese: si da atto 

. al Presidium e a Krusciov 
di avere applicato nella loro 
politica le dichiarazioni del
le due conferenze di Mosca. 
Si appoggia la decisions gia 
presa, di non pubblicare per 
il momento la lettera ci
nese e nello stesso tempo 
si elencano le istruzioni per 
le prossime trattative, sinte-
tizzate in sei punti. 

Eccoli: 1) < seguire infles-
slbilmente > la linea appro
vata dal XX, XXI e XXII 
Congresso del PCUS, e dalle 
due conferenze del Movi
mento comunista internazio
nale: 2) sulla base di que-
sti document!, il PCUS cer-
chera la compattezza fra- i 
partiti comunisti e-. la-sop-
pressione delle attuali diver-
genze; 3) il PCUS continue-
ra a volere un raf forzamen-
to deH'amicizia con la Cina e 
col suo Partito, oltre che con 
tutti gli altri partiti. nell'in-

.teresse dell'unita del Movi
mento e della lotta per il co-
munismo; 4) il PCUS respin-
ge come «infondati e ca-

• funniosi», gli attacchi lan-
ciati dal PC cinese contro il 

' PCUS e gli altri partiti, con
tro la linea del PCUS ed il 
suo programma, «elaborati 
in base alia teoria marxista-
leninista e alia esperienza 
pratica di >dificazione del 
socialismo nell'URSS e di 
lotta di tutio il movimento 

f§- ; rivoluzionario internaziona
l e * ; «Ie decisioni del iio-
stro Congresso — dice la ri-

fl't;*? soluzione — e il nuovo "pro-
x^- gramma del PCUS, unanime-

îj»» mente approvati da tutto il 
"if? popolo sovietico e dal Movi-
:-vmento comunista intemazio-
* - nale, sono una enorme for-
ij.'.za mobilitatrice per l a c o -

zgk struzione del comunismo nel 
%£ nostra paese»; 5) il PCUS 
P continuera ad evitare la po-
^^ tvmica aperta e spera che i 
,, mmmMi cinesi si attenga^ 

no, a fatti e non solo a pa
role, 'alPaccordo raggiunto; 
6) } delegati dovranno espor-
re la posizione del PCUS sui 
principal! problemi del mo
vimento internazionale, e 
spiegare la posizione del 
PCUS «sulle questioni es-
senziali della edificazione co
munista- nell'URSS >; >pos!-
zione < che • ha avuto con-
ferma dalla.realta ed'ha tro-
vato l'approvazione dei par
titi comunisti fratelli». • 

Prima di chiudere la sua 
sessione, il Comitato eentra
le ha : anche approvato ai-
cuni mutamenti n'egli orga-
ni • direttivi del Partito. In-
nanzitutto ha eletto due nuo-
vi segretari: . i. compagni 
Brezniev e Podgorni.' Quin-: 
di - ha allontanato dalle sue 
file uno. dei s.uoi membri —-
il kasako Daulenov —= e lind 
dei suoi- membri candidate 
Tex maresciallo Varenzov. • 

Queste decisioni richiedo-
no alcune spiegazioni. Brez
niev e attualmente il Presi-
dente del Presidium del So
viet supremo e una delle fi

gure piu in vista della dire
zione del Partito: la sua ele-
zione odierna sembra desti-
nata a colmare il vuoto che 
si era creato nella segreteria 
con la grave malattia che ha 
colpito Koslov •' . -. 

Circa i due membri '• del 
CC oggi colpiti da dure san-
zioni disciplinari, si sa che 
Tex. maresciallo •Va.renzo'v, 
era stato coinvolto , nell'af-
fare di spionaggio Penkov-
6ki; pur senza essere diret-; 
tamente colpevole, egli' ave-; 
Tyâ  agito con, leggerezza, ac-
cdrdando .troppa fiducia al 
Penkovski e facendolo riam-' 
mettere - tra '• i quadri ' del-
Tesercito; per questo ayeva 
'gia persol il : suo j gradp di 
maresciallo, ed oggi e s ta to ; 

allontanato t definitivamente 
dal CC. Daulenov era.^nve-' 
be un segretario • regfonale 
di. partjto del .Kazakstan: 
egli era etatoduramente de-
nunciato dalla Pravdd per la 
sua esistenza :dissoluta. :-

Giuseppe Boffa 

Comunicazione ufficiale a Washington 

De Gaulle ritirera 
• * * ' * ' . * * • - , * " : - " ' • . ' 

la f lotto dalla 
II viaggio del presidente Kennedy a Bonn 
visto come «antidoto» alia campagna anti-

americana del generale 
' WASHINGTON, 21. 
••. II presidente Kennedy la-
scia domani sera gli Stati 
Uniti alia volta di • Bonn, 
prima tappa di quel viaggio 
in Europa che lo portera an
che a Londra e a Roma e che 
vasti settori dello schiei'a-
mento'" politico . • americano 
hanno giudicato, in conside-
razione deirincertezza e del
la crisi che dominano queste' 
capitali, « inutile > e < intem-
pestivo >. - • •• . • 
- Quali'motivi hanno indot-

to il presidente a manteneie 
fermo,'' malg'rado critiehe as-
sai vivaci, il suo programma? 
Fonti assai. vicine alia Casa 
Bianca sono inclini stasera a 
identificarli.nelle « gravi dif-
ficolta > che continuano a ma-
nifestarsi • all'interno - della 
NATO,*e che hanno anzi dra-
sticamente acuito, nelle ulti-
me settimarie, la crisi di que-
st'ultim'a. > , -

E' stata ufficialmehte' con-
fefmata a Parigi e al Dipar-
timento Hi Stato, rinuiscre-

Oggi nelTufficio di Kennedy 

Riunione dei leaders 
..t 

e negri 

if. •. -

ST. LOUIS (Missouri). — Un gruppo di 500 negri durante una nianifestazione pa-
cifica, al termine della quale tuttavia Z di essi sono stati arrestati dalla polizia 

(Telefoto AP-c lTJnita >) 

WASHINGTON, 21. 
- L'attesa per i colloqul che 
si svolgeranno domani alia 
Casa Bianca fra il presidente 
Kennedy (alia vigilia della 
sua partenza per I'Europa) 
e i trenta leaders, negri I e 
bianchi, interessati diretta-
mente ai problemi delPinte-

grazione - razzia I e, non ha 
spento in nessuna parte del 
Sud segregazionista le ma-
nifestazioni della gente di 
colore per raffermazione dei 
diritti civill. " 

A Saint Louis nel Missouri, 
ad Albany in Georgia, a Sa
vannah ancora in Georgia, 
a Jackson nel Mississippi, e 

nella - stessa - Washington le 
masse negre hanno dimo-
strato contro il ~ razzismo, 
guidate da leaders che han
no sipegato ai dimostranti 
come le prese di posizione 
del governo, in quanto sono 
da considerarsi positive, so
no il frutto della lotta per 
I'integrazione. -

Contro le provocazioni da Berlino ovest 

Misure di sicurezza 
* - -. . 

al confine della RDT 
Dal aestre corrupoBdeale 

BERLINO, 21. 
Da questa notte alle ore C 

e entrata in vigore una nuova 
zona di sicurezza attorno al 
confine che separa Berlino ovest 
dalla Capitale della RDT Lun-
go una fascia che avra una 
profondita di 100 metri a par-
tire dalla linea di demarcazio-
ne e che sara di 500 metri per 
il d 1st ret to di Potsdam, da que
sta notte potranno entrare sol-
tanto coloro che saranno in 
possesso di uno speciale per-
messo rilasciato dagh organi 
di sicurezza della RDT agli 
abitanti della zona e a coloro 
che svolgono una qualsiasi at-
tivita in quoll'ambito. • > -

La fascia di sicurezza - sara 
interdetta a tutti gli stranieri, 
compresi i- militari occideatali 
di stanza: a Berlino: ovest JEssi 

potranno entrare a Berlino de-
mocratica attraverso gli spe
cial) punti di controllo consen-
titi. ma non potranno circolare 
nella zona di sicurezza. 
• La misura e stata decisa dal 

ministero della difesa della 
RDT - dinanzi - aH'intensiflcarsi 
degti utti di sabotaggio regi-
stratici in queste eettimane-lun-
go il confine che separa il set-
tore democratico della ;citta da 
quello occidentale. Non piii tar. 
di di limed) scorso erano stati 
fatti esplodere alcunj ordigni 
— da sabotatori entrati dal 
settore occidentale della citta 
— nella sede.del ministero del 
eommercio estero e solo gra 
zie alia vigilanza degli Impie 
gati di numerose alt re istitu 
zioni statali ' che hanno sede 
nei pressi del confine, si era 
no pohrti evitare analoghi at-
tent«ti dinamiUrdt . 

' Questa attivita si era andata 
vieppiu intensificando con lo 
approssimarsi della visita del 
presidente Kennedy, visita che 
secondo i circoli piu bellicosi 
del -revanscismo- nazista, a-
vrebbe dovuto fornire pretesto 
per una massjecia azione di 
sabotaggio miranfe a creare 
una propizia atmosfera atta a 
facilitare ogni tipo di provo-
cazione. . - . . - " 

•> Con queste misure — af-
ferma il comunicato con cui 
il ministero della difesa della 
RDT annuncia il provvedimen-
to — il nostra governo intende 
proteggere le nostre frontiere 
da ogni.provocazione phe pos-
sa venire dalla continua azio
ne disturbance dei revanscisti 
e dei . militaristi di Berlino 
ovest». 

Franc* Fibiani 

zione - secondo la quale De 
Gaulle si prepara a ritira-
re dalla NATO dopo la 
Hotta francese del Mediter-
raneo, anche quella 'del-
l'Atlantico settentrionale. Gli 
Stati Uniti e il Consiglio per-
manente atlantico sono gia 
stati informati della decisio-
ne, che diventera, esecu-
tiva, malgrado le loro pro-
teste, entro il primo gennaio 
1964. Le unita in questione 
sono una portaerei, sei tor-
pediniere e dodici cacciator-
pediniere, che la Francia ri-
portera sotto il suo controllo 
«a meno di guerra nuclea-
re totale >. i, 
. Naturalmente, l'iniziativa 
gollista (anche se a Parigi 
si e cercato di minimizzarla, 
presentandola come una sem-
plice conseguenza del tra-
sferimento della ' maggior 
parte della squadra ' navale 
dal Mediterraneo all'Atlan-
tico) ha destato'viva irri-
tazione a Washington, dove 
la si collega a quelli che il 
New York Times definisce 
stamane « i due fondamen-
tali atteggiamenti della Fran
cia in materia di difesa >: la 
tesi secondo la quale gli eu-
ropei devono provvedere al
ia loro c difesa > anche nu-
cleare - in • modo autonomo, 
non potendosi contar-e su un 
appoggio . totale degli Stati 
Uniti, e i piani, conseguente-
mente elaborati a Parigi, per 
una forza nucleare • navale 
nazionale. Questa forza, com-
prensiva anche ' di sottoma-
rini armati di missili Pola
ris, dovrebbe diventare una 
realta entro il 1970. •.'••.•.-••;. 

II proposito gollista di pre-
sentare la c force de frap-
pe > francese come alteraa-
tiva a quella americana, in 
concorrenza con quest'ulti-
ma, e evidente. E, quale che 
sia la consistenza della ma-
novra, a Washington se ne 
temono le ripercussioni; sia 
sulla NATO in generale, sia, 
in particolare, sulla Germa-
nia occidentale, perno della 
costituenda forza atomica 
atlahtica. - • •...--: 

; Fino a questo momento, 
Bonn ha risposto : positiva-
mente all'iniziativa america
na per la forza atomica, nel 
quadro della quale essa po-
tra assicurarsi Taccesso alle 
armi piii moderne. Ma il pro-
getto americano incontra no-
tevoli difficolta. E i tedeschi, 
con - atteggiamento chiara-
mente ricattatorio nei - con
front i dell'alleato america
no, ostentano il loro vivo in-
teresse per le profferte di De 
Gaulle. . . ; ; -

Proprio ieri, a Bonn, il mi-
nistro della difesa. Von Has-
sel, e il suo collega france
se, Messmer. hanno concluso 
i loro colloqui con un comu
nicato nel quale si parla di 
< cooperazione nella ricerca, 
progettazione -e costruzione 
di armi >, come pure nell'ad-
destramehto ~ del : personate 
militare. La Francia passera 
aU'industria tedesca commes-
se militari. su base extra-
atlantica. E si sa che -scien-
ziati tedeschi- e americani 
stanno costruencTo in Francia 
missili in cooperazione. 

.II viaggio di Kennedy a 
Bonn, indicano le font: cita-
te, e stato visto in funzione 
di « antidote >'alla campagna 
anti-americana di De Gaul
le. e di 'riaffermazione delta 
< necessaria solidarieta » tra 
Stati Uniti ed Europa. 

Se tale e l'intento del ca
po della Casa Bianca. e fa
cile prevedere che egli tro-
vera Bonn ben decisa a ve-
rificare le sue profferte su 
un banco di prova assai con-
creto,. e che Kennedy sara 
in primo luogo chiamato a 
dare assicurazioni .contro la 
modifica deiralteggiamento 
di guerra f red da, sui grandi 
problemi internazionali, che 
il suo discorso aWAmerican 
University aveva cautamen-
te lasciato intravedere. 

Per quanto riguarda ' la 
tappa in Italia, si e avuto ieri 
un colloquio di quaranta mi-
nuti tra Rusk e rambascia 
tore Fenoaltea. Quest'ultimo 
ha indicato, successivamente, 
che Kennedy vedr4 Segni a 
Roma e conferira probabil-
meate anche con Nenni. 

« Nuova Cina » 

inasprisce 

la polemica 

col PCUS 
; TOKIO, 21. 

L'agenzia Nuova Cina citata 
a Tokio da agenzie occidental!. 
ha dato oggi notizia del!a m:m-
cata pubblicazione, a - Mosca. 
della recente lettera del PC ci
nese. commentando polemica-
mente la decisibne del PCUS. 
Quest'ultima. afferma l'a?*enzia. 
e stata dettata da « pnura della 
verita». - ' , •.-•••• 

Come 6 noto i diriger.tl so-
vietici hanno motivato la deci-
sione di non pubblicare J! testo 
con I'impossibilita di farlo sen
za aggiungere un commento. il 
quale ultimo violerebbe I'im-
pegno di bandire le polemiche 
neU'imminenza deil'incontro tra 
i due partiti. . . s 

A sua volta. il Quotidian'o del 
popolo, organo del FCC, com-
menta negativamente il recente 
discorso del presidente Kenne
dy aR'American University,'del 
quale Krusciov e la stampa so-
vietica hanno - apprezzato il 
«<realismo><•. ;< ' ,- , •; 

Secondo il giornale, Kennedy 
non.avrebbe fatto che -«confer-
mare la politica di aggressione 
e di guerra sempre seguita da-
gli -Stati Uniti »•. II discorso sa-
rebbe soltanto * un furbo e im-
morale tentative di indurre i 
dirigenti sovietici alia fiducia 
e alia conciliazione con I'impe-
rialismo». 

Ratiticato 
il patto 
' * 

franco-
tedeseo 
,,'_'. PARIGI, 21. 

II Senato francese ha ap
provato . il" trattato franco-
tedesco/con 163 v o t i a favore 
e 69 contrari. 

Si e concluso cosi Titer 
parlamentare ' del - trattato, 
gia approvato dall'Assem-
blea nazionale francese e dal 
parlamento di Bonn. 

MARIO ALICATA 
- Direttore -

. LU1GI FINTO» 
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Tadde* C«ncm 
' Direttore responsabile . 

Iscritto al n. 243 del Registro 
Stampa del Tribimale di 
Roma - I/CN1TA' autoriz-
zazione a giornale murale. 

n. 4555 T .i -

DIREZIONE KEDAZIONC ED 
AMMINISTRAZIONE: Roma. 
Via dei Taurini. 19 - Telefo-
ni centralino: 4950351 4950352 
4950353 4950355 4951Z51 4S51Z52 
4951253 4951254.4951255 ABBO-
NAMENTI. UNITA* tv*rsa-
mento 5«I c/c postale numero 
1/29795): Sostenitore 25.000 -
7 nnnfri (con il Iunedl) an
nuo 15.150, semestrale 7.90O. 
irimestrale 4.100 - C numrrl 
annuo 13 000. s<»in«trale 6 750. 
trime5trale 3500 - 5 nuraeri 
(senza il.' Iunedl e senza la 
domenica) annuo 10*50. item*-
si rale 5 600, trimes trale 2 900 -
Estero (7 numeri): annuo 
25 550. semejtrale 13 100 - (6 
numeri l: annuo 22 000. seme-
strale 11.250 - RINASCITA 
(ItaliaI annuo 4.500. semeslra
le 2 400 - (Estero) annuo 8 500. 
?eine*trale 4500 - VIE NUOVE 
(Italia) annuo 4.500. semestra
le 2400 - (Estero) annuo 8500. 
sentestrale 4.500 - \JXXSYtK' 
+ RINA9CITA o VIE NUO
VE (Italia): 7 numeri annuo 
18 500. 8 numeri annuo 16 500 -
(Euero): 7 numeri annuo 
33 000. 0 numeri annuo 29.500 -
I/UNITA' + VIE NUOVE + 
RINASfTTA (Italia): 7.nume
ri annuo 22500. 6-numeri an-

• nuo 20500 - (Ester*?: 7 nu
meri. annuo 41.000. 6 numeri 
annuo 37 500 - PUBM.ICITA': 
Concessionary esctusiva S P.I. 
(Socieia per la Pubblirita in 
Italia) Roma. Via del Parla
mento 9, e~ sue succursali in 
Italia - Telefoni: 638541. 42. 43. 
44. 45 - Taririe (millimetro 
colonna): Commerciale: Cine
ma L 200: Domenlcale L. 250: 
Cronaca L. 250: Neero!o«ia 
Parteripazione L 150 + 100: 
Domenlcale .',. 150 + 300: Fi-
nanziaria Banche L. 500; 

TLefali L. 350. 

Stab. Tipofrafico GJi.TX 
Roma - Via del Taurini. 19 

governo Leone che sembrava 
cosa fatta, "6 incappata ieri 
in : improvvise difficolta.; An-
nunciata la visita di Leone a 
Segni per le ore 17, l'incon-
tro al Quirinale e stato rin-
viato di mezz'ora in mezz'ora. 
La gestazione della lista e sta
ta quanto mai faticosa, per lo 
improvviso scatenarsi delle 
lotte di corrente e delle ma-
novre di corridoio. 

Secondo le voci piu accre-
ditate sembra che, all'ultimo 
istante, l'elenco (che era stato 
gia concordato in: linea ; di 
massima da Leone, Segni ed 
alcuni capi dorotel), e stato 
bloccato da Moro che, avva-
lendosi delle sue facolta di 
segretario del Partito, ha pre-
teso di apporre il suo < visto > 
alia lista. -• , r •. . v , , 

• E' nata cosi una riunione 
privata, fra Leone, Moro, Ga-
va e Zaccagnini, che dalle cin
que in poi si sono riuniti in 
permanenza per cercare • di 
formulare un elenco di mini-
stri che tenesse. conto delle 
« virtu» tecniche e politiche 
dei rappresentanti di tutte le 
correnti d.c. A questo punto, 
la lista primitiva, nella quale 
Leone e Segni avevano collo-
catp Colombo e Rumor nei 
posti chiave del Bilancio e de
gli Interni, sislemando i « cen. 
tristi > con Scelba e Andreotti 
(Difesa e Finanze) e i «si-
nistri > con Sullo e Bosco 
(Lavoro e Giustizia) e stata di 
nuovo riesaminata, modificata, 
tirata da tutte le parti. Si e 
appreso, ad esempio, che i 
fanfaniani, a un dato momen
to, hanno rifiutato di far parte 
di un governo nel quale tor-
nasse a emergere Scelba. D'al-
tra parte, la esigenza di sisle-
mare qualche « tecnico », per 
giustificare la qualifica del go
verno (si e parlato di Polvani 
alia Ricerca Scientifica, di Ban-
dini all'Agricoltura e di Me-
nichella al Tesoro) ha reso 
piu difficile la collocazione dei 
rappresentanti delle diverse 
correnti. Ma questa esigenza e 
stata rapidamente accantonata. 

AnEGGIAMENTO DEL P.LI. 
L'accettazione di Leone", na
turalmente, non ha chiuso il 
problema di fondo della cri
si, messo a nudo drammatica-
mente dal crollo del te.ntati-
vo di Moro. L'iniziativa doro-
tea, concretizzata in una pri
ma fase con l'operazione Leo
ne. viene considerata attenta-
mente dalla destra liberate 
che, ancora ieri, ha alzato il 
prezzo della sua collaborazio-
ne. Contando di poter essere 
riammessi in pieno alia par-
tecipazione del potere, i libe-
rali non si sono fermati alia 
soluzione transitoria di Leone, 
ma ~ rilanciano proposte ; per 
una maggioranza centrista ere. 
dendo che sia tomato il mo
mento opportuno per farlo. 

In questo senso va inteso il 
rifiuto del PLI di appoggiare 
Leone, al quale pero si pro-
mette un voto di sostegno nel 
casb di un mancato appoggio 
del centro-sinistra a Leone per 
l'esercizio provvisorio. Tale li
nea e emersa con chiarezza 
da un comunicato emesso do
po la riunione dei gruppi par-
lamentari del PLI. 

LA: POSIZIONE DEL P.S.I. 
Per discutere la situazione po
litica alia luce della formazio-
ne del governo Leone, ieri si 
e riunito per la prima volta 
il nuovo organismo direttivo 
del PSI, uscito dall'ultimo Co
mitato eentrale. Si tratta, co-
m'e noto, di un comitato po
litico esecutivo del quale fan-
no parte tre rappresentanti 
degli « autonomisti > (Nenni, 
De Martino, Mancini). tre del
la sinistra (Vecchietti, Valori, 
Basso) e Lombardi.. L'csecuti-
vo ha discusso la linea da as-
suihere in Parlamento nei con
front! del governo Leone, an
che alia luce della prospettiva 
— avanzata in molti ambienti 
politic! — che, nel caso di un 
suo insuccesso, si possa giun-
gere alio scioglimento delle 
Camere. .Secondo alcune agen. 
zie, alcuni; degli interventi 
< hanno espresso un orienta-
mento favorevole all'astensio-
ne, a condizione che la com-
posizione del governo corri-
sponda ai criteri informatori 
di un governo provvisorio di 
affari, costituito prevalente-
raente di tecnici per l'appro
vazione del bilancio ». Le stes-
se agenzie aggiungevano, tut
tavia, che < sia Nenni che 
Vecchietti hanno pero soste-
nuto la tesi del voto contra-
rio». E' stato deciso, infine, 
che ogni determinazione sara 
assunta sulla base delle di
chiarazioni che Leone fara in 
Parlamento. 

Alio scopo di precisare ta-
]une notizie apparsc in alcuni 
giornali sull'atteggiamento del
la sinistra del PSI, il com-
pagno Vecchietti ha dichiara-
to: < Alcuni giornali hanno 
pubblicato che la sinistra so-
cialista sarebbe favorevole a 
proporre una soluzione della 
crisi parlamentare con la for-
mazione di un governo tecni
co. La notizia e inesatta. Essa 
infatti non e conforme alia 
nota linea politica tenuta dal
la sinistra socialists anche nel 
corso delle ultime vicende po
litiche postelettorali». 

Montini 
munqtie, la licenza > Uceale 
da aVievo privatista nel 
1916, presso il Liceo pub
blico della citta e avendo 
seguito come esterrio t corsi 
del seminario di * Brescia, 
Giovanni Battista venne or-
dinato mcerdote nel mag-
gio del 1920. Poco dopo era 

[ inviato a Roma per compie-

re gli stttdi filosofici presso 
la Gregoriana; contempora-
neamente frequentava la fa
colta • di lettere all'Univer-
sita. I maggiorenti della Se
greteria • di Stato avevano 
fretta di giovarsi senza ri-
tardo delle risorse del gio-
vane < smilzo e " bruno sui 
quale avevano messo gli oc-
chi. « Che vuole che importi 
una laurea in piii o in menu 
~ gli diceva Vallora vion-
signor Pizzardo — Jasct per-
dere, lasci perdere! ». • 
'•••••< Conseguite tuttavia le lau-
ree in filosofia e in diritto 
civile e canonico, • Montini 
entro presto nell'Accademta 
dei nobili ecclesiaslici, Van-
ticamera della • diplomuzia 
vaticana. Nel maggio del 
1923 era gia addetto alia 
nunziatura apostolica ' * in 
Varsavia e poi richianiato a 
Roma per .una mtssione mol-
to importante: quella di as-
sistente ecclesiastico nazio
nale della FUCl. In ejfetti, 

.una generazione di giovani 
, studenti cattolici' ha avuto 
• in Montini il consigliere e 
: I'ispiratore '• piu • valido,l in 
un compito delicato, all'ini-
zio del regime fascista. E si 
ricorda " di lui, la notevole 
sagacia nel riuscire a man-
tenere . nei giovani affidati 
alle sue cure una cerla au-
tononua di posizione e di 
indirizzi rispetto al clima 
fascista dominante. Alia di-
plomazia Montini doveva 
tornare presto, prima inse-
gnandone la storia all'Acca-
demia ecclesiastica, poi suc-
cedendo a monsignor Tardi-
lit come sostiUito della Se
greteria di stato, carica die 
tenne fino al novembre del 
1952 quando da Pio Xlt fu 
promosso < pro-segretario di 
stato per gli affari ordinari. 

E' questo quindicennio a 
dare la piu larga notorieta 
a-monsignor Montini e a 
costituire la sua esperienza 
fondamentale. Gli esperti di 
cose vaticane si abituarono 
a vedere in lui il vero ispi-
ratore della politica della 
Santa Sede e a considerur-
lo come il probabile succes-
sore alia Segreteria di Sta
to. '- Montini ebbe un ruo-
lo addirittura determinante 
nella formazione del movi
mento politico cattolico ita-
liano tra il 1942 e il 1948: 
nella formulazione dei pro-
grammi politici della Demo-
crazia Cristiana, nell'azione 
indefessa svolta per sotto-

'•• porre Vazione dei « laid * ' 
.alia supremazia delle gerar-
chie ecclesiastiche, nell'in-
dirizzo impresso alia D.C. 
Molto si e parlato allbra, _e_ 
con fondamento, del prose-
gretario di stato agli affari 

, ordinari e dell'azione da lui 
svolta in contatto col Dipar-
timento di Stato americano 
al tempo in cui De Gasperi 
ruppe I'unita d'azione dello 
schieramento antifascista e 
inizib *u svolta reazionaria 
culminata nelle elezioni del 
18 aprile. Nel 1951 Montini 
compl un viaggio negli Stati 
Uniti, viaggio che ebbe co
me risidtato la nomina di 
un ambasciatore americano 
presso la Santa Sede. Solo 
per la reazione decisa dei 
protestanti statunitensi Tru
man fu i costretto allora a 
ritirare precipitosamente la 
designazione. 

- Piii complesso e ancora 
in gran parte ignoto e il 
ruolo giocato in Vaticano da 
Montini tra il 1951 e il 1954. 
Indubbiamente egli si trovo 
in que gli anni in polemica 
con la corrente piii conser~ 
vatrice della curia romana, 
nonche con gli indirizzi im-
pressi dal professor Gedda 
all'Azione cattolica. E la sua 
posizione divenne cosi diffi
cile • da indurre, o da co-
stringere, Pio XII ad alton-
tanarto da Roma. Si giunse 
cosi alia clamorosa decisio-
ne del novembre 1954 quan
do Giovanni Battista Monti
ni venne nominato arcive-

' scovo e metropolita di Mi-
lano e il suo trasferimento, 
eccezionale come provvedi-
mento, - venne considerato 
dai piii come un esilio. Si 
disse allora che non era 
stato soltanto un serrato 
gioco politico ad estromet-
tere Montini dalla Segrete
ria di Stato ma anche la 
sua simpatia per le correnti 
piii vive del cattolicesimo 
francese, in particolare per 
le idee del filosofo Jacques 
Maritain. Le voci e le pole
miche si andarono ancora 
allargando quando, man ma-
no che passava il tempo, 
benche titolare di una delle 
archidiocesi piii importanti 
d'Jtalia, Montini non era ele-
vato alia porpora cardinali-
zia che sempre e spettata 
agli arcivescovi ambrosiani. 

Di qui, anzi,'- gli venne 
auella fama di uomo « di si
nistra », nella Chiesa, di 
Tfienfe aperta alia compren-
sione delle necessita del 
mondo del lavoro e delle 
esigenze di progresso socia-
le. II sospetto nei conserva-
tori • maluro anche per la 
stessa statura intellettuale 
del Preside, di gran lunga 
preminente nelV episcopato 
italiano, per i suoi interessi 
culturali vivi e vari. Baste-
rebbe confrontare la • bi-
bliografia » che Montini of-
fre in calce alle sue omelie 
e lettere pastorali con quel
la dei suoi confratelli per 
vederne lo stacco. Montini 
cita largamente la pubblici-
stica sociale piii moderna, 
in campo cattolico e no, se
gue tulta Vesegetica biblica 
piii impegnata di Francia e 
di Germania, passa con di-
sinvoltura da Sant'Agostinp 
all'esistenzialismo di sini
stra, dai giuristi romani an-
tichi a Guido Gonella, da 
Bossuet a Papini, da Fanfa-
ni all'assessore Bassetti del 

Comune di Milano. .11 suo „ 
personale sforzo di« adegtia-
mento» apparg attento so-
prdttutto p ricondurre tutta, 
la "prqblematica • del mon
do contemporaneo nell'alveo 
della'* dotttina sociale » del-
la Chiesa. •-.-, •. • • - • • . 
- Del' periodo - milanese si 
pud '-affermare 'che ven-
gono cqnfermate le caratte-
ristiche \ complesse e con-
trdddHtorie della personality 
del nuovo Papa. La politica 
monliniana registra iniziati-
ve massicce e spettacolari 
(come la «im'ssione Mila
no » del 1957) in direzione 
delle masse operaie ma al 
tempo stesso rivela — come 
prouano inolti episodi che 
vengono ricordati nel ser-
vizio da Milano che pubbli-
chiamo — la massima dif* 
fidenza per un'autonomia di 
iniziativa da parte delle cor
renti • di sinistra < democri-
stiane.La prudenza, I'uffi-
cialita, la componente rigi-
damente integralistka degli 
indirizzi di Montini sono le 
caratterisliche che piii i gio
vani cattolici •• progressisti 
milanesi hanno rimprovera-
to al loro arcivescovo in 
questi ultimi anni. Partico-
larmente dure ' sono • state 
alcune prese di posizione di 
Montini tutte le volte che 
egli ha intravisto il pericolo 
di una rcvisione della con-
cezione dogmatica ortodossa 
da parte delle forze cultu
rali cattoliche. Severo il suo 
richiamo a mantenere vaU-
da contro gli « errori marxi-
sti» la cosiddetta dottrina 
sociale cattolica. e veemen-
te la sua reprimenda contro 
« la tendenza a considerate 
ogni dottrina come proble
ma, antorizzaitdo tutti e cia-
scuno i a dubitare di ogni 
affermazione ». 
. •'-. Questo rigore dottrinario 
non impedisce certo a Mon
tini, nel suo periodo mila
nese, di spendere piii di una' 
parola contro Vinadegiiatez-
za e la crisi dell'attuale as-
setto sociale, contro gli egoi-
smi dei privilegiati, contro 
le tentazioni reazionarie piii 
scoperte, ma si . combina 
sempre con la preoccupa-
zione di « fare argine * con
tro ogni pericoloso scivola-
mento « ideate ». Tipica puo 
essere considerata la sua piii 
recente lettera pastorale per 
la quaresima del 1963, in 
cui piii pressante diviene la 
cura di conciliare « il capi
tate inteso come parte ge-
neratrice, strumentale del
ta trasformazione economica 
della nostra societa > con 
c il lavoro inteso come fat-
tore umano esecutivo e or-
ganizzato», d'illustrare ai 
fedeli che «il male non sta 
nella ricchezza bensi nel cat-
tivo uso che se • ne • fa», • 
d'invocare «il rispetto alia 
legalita economica » - come 
fondamento dell'armonia so
ciale. •• 

• Osservazioni analoghe si 
possono fare su alcune sue 
prese di posizione in poli-

.tica estera, come quella con-
tenuta nell'invito a Franco 
di usare clemenza verso i 
detenuli politici — che pure 
fu clamorosa, e acerbamente 
criticata dai fascisti spagno-
li — tosto accompagnata da 
una professione di fede anti-
comunista. 

Si viene cost alia condotta 
guardinga adottata da Gio
vanni Battista Montini nel 
Concilio Ecumenico: con
dotta che certo non ha ta~ 
gliato i legami che lo sirin-
gevano ai cardinali francesi 
e tedeschi ma che gli deve 
aver valso contemporanea-
mente la considerazione e 
Vappoggio di gruppi piii con-
servatori del collegio cardi-
nalizio, italiani e americani. 
Prima di partire per il Con
clave Montini ha tessuto un 
grande '• elogio del pontifu 
cato di Giovanni XXIll e 
conviene riferire il passo 
essenziale di quella comme-
morazione che fu chiamata 
un'autorevole autocandida-
tura alia successione e che 
dovrebbe impegnare le linee 

• principali della prossima 
azione di Paolo VI. «Gio
vanni XXIII — disse dun-
que • Montini il 6 giugno 
scorso nel Duomo di Mila
no — ha segnato alcune 
traiettorie al nostro cammi-
no • che sara sapienza non 
solo ricordare ma anche te-
guire ». E tra queste traiet
torie cito la maggiore com-
prensione dell' universalita 
della fede cattolica, la ri-
composizione delle tante fra-
zioni cristiane separate, la 
collaborazione del corpo epi
scopate alia responsabilita 
del governo delta Chiesa in-
tera, e la diffusione « quan
to piii larga e piii stabile 
possibile della pace tra i po-
poli e tra tutte le classi so-
ciali, della pace civile su 
tutta la terra ». 
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Secondo le piu autorevoli indiscrezioni, al blocco dei: cardinal. u innovatori » dell'Europa ; Occi
dental er si sono aggiunti molti « moderati» italiani e stranieri grazie soprattutto a I To per a di 
Urbani e Wyszynski — La sconfitta dei «tradizionalisti » — II Card. Suenens esprime soddisfazione 

e preannuncia la rapida ripresa del Concilio 
Ore 11,23: fumata blanca. 

II successore di Giovan
ni XXIII e Giovanni Batti-
sta Montini, arcivescovo > di 
Milano, che dopo l'elezione 
alia suprema cattedra della 
Chiesa ha scelto il nome di 
Paolo VI. II nuovo Pontefice 
e stato eletto al quinto o se
sto scrutinio. Sara incorona-
to il 30 giugno, data :;imbo-
licamente importante perche 
coincide con la festivita di 
San Paolo. La cerimonia si 
svolgera in S. Pietro. 

In un primo tempo si era 
pensato di tenere la cerimo
nia nella basilica - dedicata 
all'apostolo delle genti, sul-
la via Ostiense eretta pres-
so il luogo del suo martirio 
e sul luogo della sua sepol-
tura; ma, dopo un attento 
esame della basilica, si 6 do-
vuto rinunciare all'idea, non 
disponendo essa, come quel-
]a di - San Pietro, di una 
grande piazza per la folia 
che desideri . assistere alia 
cerimonia. -

La basilica di San Paolo, 
offlciata dai monaci benedet-
tini, ha infatti un quadripor-
tico che limita la visibility 
della facciata,! mentre un 
piazzale si allarga su un la-
to del tempio. 

La fumata bianca e s co-
minciata alle 11,22. Dappri-
ma il colore del fumo 6 ap-
parso alquanto incerto (la 
folia, in verita, ha gridato: 
« E' bianca! > prima ancora 
di esserne sicura). Poi il fu
mo ha continuato ad uscire 
sempre piu denso e sempre 

piit bianco. Gli incaxicati ng-
giungevano paglia umkla al
ia fiammata, per fugankogni 
equivoco, mentre i conhhi 
visti, uscendo nella loro lo_ 
gia, confermavano l'avvenu-
ta elezione con gesti e grida. 

Applausi si sono levati 
dalla piazza, dove sostavano 
migliaia di sacerdoti, di suo-
re, dl turisti di molte nazio-
ni (americani, soprattutto. e 
tedeschi, francesi, spagnolt). 
I cineoperatori avevano mes-
so in moto le loro macchine, 
all'ombra di ombrelli multi-
colori. Le radio accese e sin-
tonizzate sulla stazione - va-
ticana trasmettevano parole 
di esultanza. Poi, sotto un 
sole caldissimo e luminosis-
simo, e cominciata la lunga 
attesa di quasi un'ora., 

NeH'ombra fresca dplle 
stanze vaticane, si svolgcva-
no le cerimonie e i riti del
la consuetudinc secolare. 
Tutti i baldacchini dei seg-
gi dei cardinali, tranne quel-
lo dell'eletto, erano stati ab-
b.ssati in segno di umile 
omaggio. Jy 

I tre cardinali capi d'or-
dine, Tisserant, Cerejeira e 
Ottaviani, si avvicinavano a 
Montini, per la domanda di 
rito,.che e toccata al france-
se di pronunciare, nella sua 
qualita di decano del sacro 
collegio: < Acceptasne elec-
tionem de te canonice fac-
tam in Summum Pontifi-
cem? », cioe: « Accetti la tua 
elezione a Sommo Pontefice 
avvenuta canonicamente? >. 
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1 8an Paolo Paolo I I I Farnese 

GLIALTRI 
PAOLI 

I primi commenti e le prime supposizioni circa i motivi 
per i quali U nuovo Papa ha scelto il nome di Paolo VI 
si sono avuti, si pub dire, non appena la radio e la teleei-
sione hanno dato rannundo delta fumata bianca. II nome 
di Paolo fu asmnto da altri cinque pontefici, in epoche 
oscure della storia della Chiesa e della storia deWumanith; 
ma e opinione generate che Giovanni Battista Montini 
abbia voluto unicamente richiamarsi airapostolo Paolo. 
della cui opera e del cut insegnamento il nuovo Pontefice 
e stato assiduo ed impegnato studioso, 

II primo Papa che scelse il nome di Paolo era un 
diacono delta Chiesa romana, fratello del Pontefice S/e-
fano II; eletto il 26 aprile del 757, Pooto I viene ricordato, 
soprattutto, per la forxa con cui riusc* a consotidare il 
dominio papale e T'mdipendensa della Chiesa dot Pranchi.' 

Paolo 11, Pietro Barbo venexiano, divenne Papa il 
30 agosto del 1464. Regno soltanto per 7 anni, durante i 
quali dene impulso ad opera e studi unumistici, facendo 
costruire, fra taltro, quello the oggi viene chiamato 
m Palazzo Venezia ». 

// nome di Paolo fu assunto per la terza volta da Ales-
sandro Farnese, salito al soglio pontificio il 13 ottobre 1S34 
(h nolo to stupendo aspro ritralto che ne fece Tiaano). 
11 Farnese viene ricordato per la sua vasta cultura, ma 
soprattutto per raccanimento con cui combatte ogni rifor-
ma. A tut si devono Tistituzione della a Santa Romana e 
Universale Inquisizione * contra gli eretici e la nomina a 
cardinali dei prindpali mrtefid del Concilio di Trento, come 
Contarini, Carafe, Pole, Morone, Sadokto. 

Vopera restauratrice del Farnese fu portata avantl, 
con piu forsa, da Paolo IV, dan Pietro Carafe, fandatore, 
insieme a San Gaetano Thiene, deWordine dei Teatini ed 
ordinatore delta controriforma cattolicm contro it prole-
stantesimo. Quando Paolo IV venne eletto Papa il concilio 
di Trento era sospeso, ma egli si rifiutb di riconvocarlo^ 
perche anon axeva fiducia nei concilia e portb innanzi 
["opera controriformatrice agendo direttamente con m ter-
ribile autorila*. 

Paolo V, Camilla Borghese, eletto il 16 maggio /ftO.», 
fu soprattutto un capo severo deirinqnisizione, « piu rigido 
che diplomatico». Viene ricordato, fra taltro, come il 
Papa che scomuntcb fra' Paolo Sarpi, reo di aver difeso 
il diritto della Repubblica di Venezia, contro la quale 
Paolo V lancib Tinterdetto a giudicare due preti accusali 
di reati comuni. 

Ancora sotto Paolo V si ebbe la prima condanna delle 
tcorie di Galileo, che, accettando e perfesionando le sea-
perte di Copernico, rivohvuonavano le pin diffuse credenze 
sulla Terra centra deiruniverso. Galileo allora non venne 
costretto ad abiurare, ma gli si ordinb di non diffondere e 
non pubblicare i risultati dei suoi studi. 

Ed e a quesfultimo Papa che fOsservaJore Romano « 
richiama, con una valutazione certo autorevole mn forse 
affretlala. m Ed Egli — ha scrilto infatti ieri il giornate vati-
cano nella sua cdizione straordinaria — si chiama Paolo Vis 
con un salto di tre secoli ci ricollega ad un grande Ponte
fice. a un Casato romana celeberrimo, quello dei Borghese, 
a una storia illustre, quella di Paolo V, che governb la Chie
sa dal 1605 at 1621; a direi la perpetua unite, noviti, conti-
nuita, Ireschezza e armonia della Chiesa». Dm ultra fonti 
si faceva infine notare che proprio sotto it pontificato di 
Paolo V acquistb forma e imporlanza un orgmnismo come 
lm Segrcteria di Stato tmticana, nella quale il nuovo Papa 
km smmkm, Mtto Pio Xlt, un'otlivita particolarmente intense, 

Secondo la cronaca pubbli-| 
cata poche ore dopo clall'Os-
servatore Romano, .Montini 
ha .5* risposto di accettare, 
« pur ritenendosi indegno di 
•accedere a tanta altezza, di-
nanzi alia manifestazione 
deHa volonta divina >. Si di
ce, ynoltre, che abbia pro-
nuncialo anche le parole < in 
nominexpomini» (ne! nome 
del Signo^e), che sono scrit-
te come mbito sul suo stem-
ma cardinaliiuo. - " l 

'• Quindi Tissterant gli ha 
chiesto: « Qupmbdo vis ' vo-
cari?» (Come vooi esse re 
chiamato?). E Months ha ri
sposto: « Paolo ». 

Subito dopo, il prdfetto 
delle cerimonie ha steso\il 
rogito, cioe l'atto nofari 
dell'avvenuta accettazione; £ 
due cardinali diaconi hanno 
accompagnato l'eletto nella 
sagrestia della Cappclla Si-
stina. Qui il nuovo Papa ha 
scelto fra gli abiti pontiflca-
li gia preparati dal sarto va-
ticano Bonaventura Gamma-
relli, quello che piu si at-
tagliava alia sua statura e 
alle sue proporzioni e lo ha 
indossato: sot tan a e calze 
bianche, scarpe 't rosse con 
croce, rocchetto, mozzetta, 
stola rossa e zucchetto bian
co (e forse a questo punto e 
opportuno ricordare che una 
delle vesti papali fu model-
lata su un manichino coel 
smilzo, che sembrava fatto 
su misura per I'arciv&scovo 
di Milano...). 

Rientrato nella Cappella 
Sistina, Papa Montini ha be-
nedetto i cardinali; .quindi, 
salito sulla sedia gestatoria, 
gia recata sulla predella del-
l'altare, e stato cadorato* 
dai porporati, che ad uno 
ad uno gli hanno baciato la 
mano e lo hanno stretto nel 
rituale "abbraccio. ̂ Subito do
po/ Tisserant gli ha posto 
al dito l'anello piscatorio, e 
a questo punto," preceduto 
dalla croce papale recata da 
uno dei maestri delle ceri 
monie e accompagnato da 
tutti i membri del sacro col
legio, l'eletto si e awiato 
verso la loggia maggiore del 
la basilica di San Pietro, per 
impartire la sua prima be-
nedizione < Urbi et Orbi > 

Nel frattempo, 11 cardinale 
protodiacono, Ottaviani, ave-
va annunciato alia folia il 
nome del successore di Gio 
vanni XXIII. Erano le 12,12, 
quando la grande" porta a 
vetri si e spalancata. Con 
voce robusta, e con un for 
tissimo accento romanesco, 
Ottaviani ha detto: « Annun-
tio vobis gaudium magnum: 
habemus Papam...». La fol
ia lo ha interrotto con grida 
ed applausi. Poi Ottaviani 
ha cosl proseguito: «...emi-
nentissimum ac reverendis-
simum Dominum Joannem 
Baptistam...». Nuove grida, 
rumori e applausi. Ottaviani 
e stato udito mormorare: 
« Hanno " gia capito ». Poi, 
sempre fra le grida di una 
folia piu eccitata che emozi<> 
nata, il protodiacono ha con-
cluso la formula: <... Sanctae 
Romanae Ecclesiae cardiiia-
lem MontinL.. qui sibi nomen 
imposuit Paulum sextuin >, 

Dopo aver impartito la be-
nedizione «Urbi et Orbi >, 
Paolo VI si e ritirato iii prc-
ghiera nella sua cella. Alle 
13, si e recato a colazione in
sieme con tutti i cardinali, 
nella grande mensa/allestita 
nello appartamento' Borgia. 

Sull'andamento del concla
ve, le informazioni che sia-
mo riusciti a raccogliere si 
riferiscono alia /formazione 
di una larga maggioranza di 
«innovatori» e ^ « modera-
ti> o c non-impegnati > in
form) al nom« di Montini, 
maggioranza forse lievemen-
te superiore f. quella neces-
saria di due; terzi piu uno 
(54). A determinare il defini
tive convincimento dei « non-
impegnati >•' italiani e stra
nieri, avrebbero contribuito 
attivamente < — sempre se
condo la nostra fonte di in-
formaziojfi — i cardinali Ur
bani, che era egli stesso fino 
alia vigilia uno dei papabili, 
e Wyszvnski. primate di Po-
lonia. / • -

Secondo un'altra fonte di 
infornazione, anch'essa mol-
to attendibile (trattandosi di 
un sacerdote-giornalista su-
dam«ricano corrispondente 
di una grossa catena di quo
tidian! a larga tiratura) a-
vrelbero votato spontanea-
merke per Montini anche i 
caidmalr americani di lin
gua spagnola e portoghese 
che hanno un orientamento 
favorevole • alia linea Ron-
call! nelle question! religiose 
e politkhe. 

Secondo il parere degll os-
servatori da noi consultati, 
Telezione di Montini equi 
varrebbe quindi ad una chia 
ra sconfitta del gruppo ol 
tranzista capeggiato da Otta 

viani, e sul piano immediato 
dei ' rapporti internazionali 
rappresenterebbe inoltre o-
biettivamente un duro colpo 
al prestigio del governo fran-
chista. Nessuno ha infatti di-
menticate le parole di aspra 
polemica pubblicate dalla 
stampa spagnola e la sprez-
zante risposta del ministro 
delle Informazioni di Ma
drid, al telegramma con cui 
Montini, sollecitato dagli stu-
denti miianesi, chiese la gra-
zia per lo studente • antifa-
scista spagnolo Jorge Conill, 
condannato a morte da un 
consiglio di guerra. Con que
sto non si vuol dire affatto 
che il nuovo Papa' sia un 
anti^franchista, ne che i rap-

orti fra lo Stato del Vati-
o e Madrid siano desti-

na*U a peggiorare; e nemm<s-
no \ h e certi fermenti anti-
franchisti del basso clero e 
della gtoventu cattolica spa
gnola det^bano ricevere nel 
prossimo luturo nuovi im-
pulsi. Ricoraando l'incidente 
scoppiato intorno al « caso * 
Conill, e il c veto > di Fran
co contro Montini, di cui si 
e vociferato conNinsistenza 
nei giorni scorsi, si vuol sem-
plicemente osservare>che la 
scelta del sacro collegio. an
che involontariamente, anzi 
forse a dispetto delle inteh^ 
zioni di una parte dei votan 

»'w. 
ti, arreca danno alia trabal-
lante dittatura franchista. 

Gli sconfitti sono Ottavia
ni (irriducibile e fiero av-
versario della linea Roncal-
li); il • franchista Antoniut-
ti; il « crociato *• anticomuni-
sta Rufflni; l'arcivescovo di 
Genova Siri, e poi molti altri 
porporati meno noti, ma al-
trettanto oltranzisti, fra cui 
alcuni latino-americani ••' e 
probabilmente tutti gli spa-
gnoli,' tranne uno. i Ancora 
ieri mattina, si diceya che gli 
« ultras > erano decisi a tut-
to pur di impedire l'elezione 
di Montini, facendo conver-
gere i loro voti prima su 
Rufflni, poi su' Siri, e solo 
in extremis, come ultima ma-
novra politica, su un «mo
derate* », possibilmente vec-
chio, poco noto, di non gran
de prestigio - ' / 

Qualcuno ha osservato, non 
senza malizia, che per il car
dinale Ottaviani non deve 
essere stato piacevole annun-
ciare l'elezione di un Papa 
contro il quale si era acca-
nitamente battuto. Ma le esi-
genze del rito non gli per-
mettevano altra scelta, -ed 
egli lo ha fatto — in verita 
— con voce iri cui non e'era 
la minima ,traccia di emo-
zione... / ' ' 

La cronaca della giornata 
egistra ihflne un autorevole 

pubblico commento all'ele-
zione di Montini. L'arcive
scovo ' di Malines-Bruxelles, 
cardinal Suenens, una delle 
figure piu in vista del grup-, 
po « innovatore >, dopo aver 
lasciato il Vaticano verso'le 
17, si e recato presso il col
legio belga in Roma, ove ri-
siede, ed ha rilasciato ad al
cuni giornalisti > belgi una 
breve dichiarazione. II por-
porato ha detto,the la Chie
sa e content^' di avere . un 
Papa, ma ancor piu contenta 
di un Papa,che ha nome Pao
lo, perche 'il nome scelto da 
Giovanni' Battista Montini, 
che richiama espressamente 
la memoria di San Paolo, 
apostolo delle genti, significa 
apertura al mondo, predica-
zione e dialogo. 

cVoi mi chiederete — ha 
aggiunto il cardinale — 
qualcosa sul Concilio. Ebbe-
ne, posso dirvi che il Conci
lio avra una magnifica con-
tinuazione». II card. • Sue
nens ha detto anche che il 
Concilio < ha influito — in 
qualche modo — sulla sorte 
del conclave stesso., , 

Nel corso della sua breve 
intervista, il card. Suenens 
ha anche fatto l'elogio di 
Papa Montini, dicendo che 
si tratta di una forte perso
nality e di persona di parti-
colare intelligenza >. 

'^ ^ ^ t^^ 
• ^ ^ 

Ore 12,12: l'annunclo del card. Ottaviani. 

Tra I'eredita di Schuster e il neocapitalismo 

II solenne arrivo a Milano nel 1954 — « L'arcivescovo dei lavoratori» nel discorso pronun-
ciato/a Sesto San Giovanni —"I/attivita sviluppata con la «missione» del 1957 — La lunga 
attesa della porpora — Le prese di posizione politiche sull'apertura a sinistra in Italia e 
sul regime di Franco in Spagna -\La spppressione di «Adesso» — La pastorale della 

Quaresima e la cohunemorazione di Giovanni XXIII 
Nel pdmeriggio del,4 gennaio 1955 il lungo corteo 

di macchine che accompagnava il nuovo arcivescovo 
di Milano, Giovan Battista Montini nel convento di 
Rho per la tradizionale veglia, prima del solenne in-
gressp nella metropoli, si arresto sul ponte del Lam-
bro./confine dell'archidiocesi ambrosiana. Monsignor 

'Montini scese dall'auto, s'inginocchib e bacid Vasfal--
5 to fnevoso. II gesto commosse i tntlonesi che attende-
vano con grandi speranze il Presule, preceduto nella 
capitate lombarda dalla fama di uomo aperto e rin-
novatore, in netto contrasto • col Cardinale Schuster, 
inorto il 30 agosto dell'anno precedente. -., 

J Schuster — rigido pacelliano, aristocratico compro-
I'messo col fascismo dalle visite al covo e alia scuola 

di Mistica, dalle benedizioni di gagliardetti e dalle al-
.locuzioni in Duomo a favore della guerra abissina — 
non si era mai adattato ai tempi nuovi. La Liberazio-

\ne era statu per lui Vinizio di una nuova crociata con
tro le forze che volevano proseguire la lotta antifa-
scista sul terreno delle trasformazioni sociali. Nel re
ferendum istituzionale • aveva preso posizione contro 
la monarchia. Nei primi movimenti contro il caro-

' vita ero intervenuto stigmatizzando <i cortei, le adu-
'. name, gli scioperi e magari le violenze contro le auto-

rita ». Gli stessi cattolici piit avanzati, come don Zeno, 
don Primo Mazzolari, padre Turoldo dei Serviti, era-
no stati duramente colpiti. Su questa scia Vintervento 
aperto ed esasperato nelle elezioni del '53 — quelle fa-
mose della «legge truffa» — si era risolto in una 
sconfitta della Curia con inevitabile perdita di presti
gio e profondo disagio nel mondo cattolico. 

Tutfaltro personaggio • appariva invece • Monsignor 
Montini Si citava di lui la lettera inviata a La Pira 
in solidarieta con gli operai della Pignone in lotia; si 
ricordava la sua lotta per la direzione dell'Azione Cat
tolica in cui aveva preso posizione contro la corrente 
reazionarin capitanata da Gedda; si esaltava la sua 
amicizia con De Gasperi (scomparso anch'egli pochi 
giorni prima di Schuster) e si dava per certa la sua 
ostilita alia destra pelliana. Da tutto questo si traeva 
la convinzione che la nomina di Montini a Milano co-
stituisse una specie di esilio imposto all'ex segretario 
di Stato vaticano, < colpeoole di dissentire dalla ten-
denza conservatrice ad oltranza di Pio XII e dell'onni-
potente *Pentagono>. . . - « . - - . 

Per Milano questi erano titoli d'onore. Se non per 
tutta Milano, almeno per le decine di migliaia di ope
rai da cui la Democrazia Cristiana traeva una sua base 
elettorale, per i medi ceti che auspicavano una poli
tica piu attiva e dinamica, per i gruppi cattolici anti-
conformisti che andavano agitandosi nelle ACLI, nei 
circoli di < base > e nella stessa Azione Cattolica deci-
samente antigeddiana. In questi settori, si ripetevano 
con soddisfazione le parole con cui Mons. Dell'Acqua 
aveva salutato in Montini Vuomo « profondamente sen-
sibile ai problcmi sociali*, destinato a passare alia 
storia come « VArcivescovo dei lavoratori». Ben altra 
eco sollevava invece questa fama negli ambienti del-
I'Assolombarda di cui si facevano servilmente eco i 
nostalgici del Borghese coniando per il nuovo Arcive
scovo le opposte definizioni di * Badoglio di Milano», 
e di € palafreniere della sinistra democristiana >. 

In tal modo, vituperato dai fascisti e applaudito da 
tutto lo schieramento democratico, VArcivescovo Mon
tini entrava in cittd e, il giorno dopo il solenne inse-
diamento, si recava a Sesto San Giovanni (gia descrit-
ta dalla stampa schusteriana come base delle * orde 
bolsceviche*) per annunciarvi solennemente: «piti di 
una volta, e da piu parft, si e detto che to sarei stato 
l'arcivescovo dei • lavoratori. Ma finora non ho mai 
risposto a questa affermazione. Ebbene, qui, oggi, vo-
glio sciogliere il mio riserbo, dichiarando che, con la 

• grazia di Dio, far6 tutto il possibile per cercare di es
sere l'arcivescovo dei lavoratori*, 

Qualche mese dopo,^nel gennaio del '55, recatosi di 
nuovo a Sesto per consaerare la Magneti Marelli a 
Santa Chiara, patrona delta televisione, VArcivescovo 
rinnovava Vimpegno in unaiscorso che, significativa-
mente, venne censurato dalla\direzione delVazienda. 
«Non diciamo piu — dichiarava\tt Presule — che la 
religione e Voppio del popolo e cospira a spegnere in 
esso le energie e le speranze di elevuzione; e la luce, 
e la forza: e la gloria del popolo. Esso\non e alleata 
del capitalismo oppressore del popolo; i V i m i a sfac-
carsi dalla religione non furono i lavoratori, ma i 
grandi impresari e i grandi economisti del secojo scorso 
che sognarono di fondare un progresso, una^civiltd, 
una pace.... la Chiesa cattolica ogni giorno difenae in-
segnamenti sociali atti a sollevare le sorti di chi\of-
fre e ad aprire giusU sentieri alle buone aspirazionj 
del popolo lavoratore...». . - •- -• - t 

' A questi annunci segui, come prima atto concreto, la 
grande missione Milano, destinata alia riconquista cri
stiana delle masse che Vapostolato di Schuster aveva 
allontanato dalla Chiesa. Essa avrebbe dovuto sanare 
la lacerazione provocata da un'azione politica e sociale 
identificatasi nel gesuita padre Lombard^ > esaltatore 
della « riscossa > degli industriali con conseguente liqui-
dazione dei grandi complessi miianesi dioenutt passivi. 
— Dal 4 al 23 novembre 1957 si tennero, durante la 
missione, ben 7.000 prediche e conferenze in cui com-
parvero anche noti predicatori allontanati da Schuster 
— don Primo Mazzolari e do Davide Turoldo —; si or-
ganizzarono centinaia di incontri differenziati con tutte 
le categorie, dai soci del Rotary Club agli artisti del 
Luna Park, dagli agenti di borsa ai tranvieri; si visi-
tarono fabbriche e aziende.' II costo della colossale 
operazione si avvicino al mezzo miliardo e i risultati 
furono proporzionalmente scarsi, anche perche la 
preoccupazione religiosa mise in- secondo piano quelle 
istanze sociali annunciate nei discorsi di Sesto San 
Giovanni. Lo stile restava comunque ben diverso da 
quello delta campagna schusteriana della Madonna pel-
legrina condotta con gran sostegno di invettive contro 
gli avversari polttici e gran concorso di polizia a pro-
tezione dei < microfoni di Dio». 

E' da qui tuttavia che parte la gran polemica sulla 
figura del Presule. Che nonostante i lacrimosi addii ro-
mani (Pio XII si fece chiaramente udire mentre sin-
ghiozzava), VArcivescovo Montini rimanesse sgradito 
in Vaticano non e dubbio: prova ne sia che il cappello 
cardinalizio, tradizionalmente legato alValta carica am
brosiana, non gli venne mai concesso da Papa Pacelli. 
E invano lo sollecitarono i miianesi con filiate rispetto, 
o in termini polemici, come nel discorso del marchese 
Cornaggia-Medici, o addirittura in termini ultimativi 
come nelVallocuzione del presidente dell'Assolombar-
da Furio Cicogna. L'essere sgradito a destra non por-
tava pe.ro automaticamente Mons. Montini suite posi-
zioni di sinistra (dando a questi termini il valore re-
lativo che possono assumere nell'ambiente della Chie
sa). Al contrario, pur dimostrando una certa simpatia 
per U movimento aclista, egli non nascondeva la sua 
avversita per il movimento democristiana di « base > e, 
soprattutto. al ribollire di idee nuove, ai progetti auda-
ci, opponeva un freddo distacco che i montiniani giu-
stificavano come < necessitd di riserbo > in attesa delle 

? randi trasformazioni che la scomparsa di Pacelli avreb-
e inevitabilmente portato. -
Questa fiducia si rafforzd dopo il Conclave del '58 

— in cui Montini figurd come il « grande assente > — 
quando Giovanni XXIII gli dlmostro la sua predile-
zione ponendolo in testa alia prima serie di cardinali 
da lui nomlnatL Egli apparve cosl come il primo dei 
e roncalliani > e quasi come il successore designato dal-
lo stesso Papa cui era toccato il seggio che, secondo la 

' voce pubblico, Montini avrebbe certamente occupato 9* 

non gli fosse stato ingiustamente negato il galero. Tan-
to che — quando si presento H suo nome per la Se-
greteria di Stato di Papa Roncalli — esso venne esclu-
so onde non porre ostacoli alia sua futura assunzione 
al soglio. 

A questa straordinaria predilezione parve tuttavia 
a molti che il nuovo Cardinal Montini opponesse un 
riserbo eccessivamente diplomatico. Mentre il nuovo 
Pontefice apriva le porte alle nuove idee ponendo il suo 
al tissimo prestigio al servizio della pace e della coe-
sistenza, Montini, a Milano, bloccava di autorita le 
candidature al parlamento degli esponenti piit qua-
lificati della «sinistra» democristiana, come Granelli, 
e si esponeva, nel giugno del 'SO, in un durissimo at-

'tacco contro i progetti di apertura a sinistra. < -
' c II turbamento degli animi — proclamava in una 
lettera al clero — e la difformita dei pareri che tuttora 
riscontriamo in' campo cattolico - a motivo delle deli

neate ctrcostanze attuali, ci induce a ricordare ai no-
slri sacerdoti che riteniamo, in conformiUt ai ripetuti 
avvertimenti della sede apostolica ed alle istruzioni 
emanate dall'episcopato • lombardo, non doversi favo-
rire ULCOsiddetta apertura a sinistra nel momento pre-

' sente e^ nella forma ora prospettata, ed impegnamo 
percio la loro obbedienza filiate ad attenersi a que
sto giudizio con pronta e leale coerenza di spirito, dt 
parola, di scrttto e di azione *. 

Dalle generose enunciazioni del gennaio del '55 si 
scende cost vin_ via alle generiche enunciazioni della 
pastorate per la^ scorsa Quaresima • in cui la difesa 
delta propricla privata e appena ammorbidita dal ri-
chiamo alia pubblica utilita: « nella nostra societa, in-
camminata verso una^piu equa distribuzione della ric-
chezza, verso una piu estesa e complessa organizzazio-
ne dell'economia moderha in funzione delta comunitd 
sociale, e verso una adeguazione tra lo svlluppo eco-
nomico ed il progresso sociale, e opportuno riaffer-
mare il concetto di proprieta^privata, rivedendone le 
forme di applicazione e ricordaftdo > «uc confini estre-
mi del concetto stesso: ogni uomo^ha diritto di posse-
dere qualche cosa in proprieta; ogni^.proprieta deve 

' avere un qualche riferimento alia pubblic^r utilitd. Per
cio tutti hanno il dovere di rtspettare la proprieta al-
trui e di concorrere al bene comune. Ne le critiche »ov-
versive alia proprieta, ne Vevoluzione del suo concet
to, della sua funzione, possono togliere all'istituto della 
proprieta ed al suo fatto morale la sua legittima forza 

• c la sua provvida funzione >. 
Del pari, quasi a confermare il'difficile equilibria 

di' una posizione distaccata, che deluse fortemente i 
cardinali francesi in Concilio, troviamo negli ultimi 
mesi due atti singolarmente opposti: da un lato la 
condanna del franchismo (durante il famoso episodio 
del rapimento del console spagnolo a Milano) e, dml-
Valtro, Vabolizione del quindicinale « Adesso >, fondato 
da don Primo Mazzolari e diretto da Mario Rossi: il 
medesimo che nove anni or sono Mons. Montini soste-
neva per la presidenza dell'Azione Cattolica come ele-
mento aperto e progressiva contro Gedda. 

Partendo da Milano per il Conclave, il Cardinal Mon
tini reed quindi con se un bagaglio di contrastanti ere-
dita: per gli uni, Vottennato milanese aveva visto la 
progressiva involuzione del cardinale arcivescovo, da 
posizioni rinnovatrici a posizioni moderate; per gli altri 
egli era ancora Vultimo del roncalliani che, con con-
sumata abilita diplomatica, aveva saputo mantenersi 
al di sopra delta mischia, riservandosi cost la possibi
lity di una piu ampia e decisiva azione dalla massi-
ma cattedra, Il futuro dira quale, delle due, sia Vesattm 
interpretazione o se — come si addice adun perso
naggio cosl sottilmente complicato — non ve ne sia 
per avventura una terza sinora insospettata. 

Rubtm Tadeschi 
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Lucania: sparse lungo la strada litorale jonica Y: 

Sono s/afe improvvisate dagh ? 

< ' i 

:^; 

assegnatari delit Metapontino 

per vendere direttamente le 

pesche ai passqnti: sperano in 

fa/ moc/o c/i sfuggire alia rap/-

na dei grossisti ma il problema 

investe la politico agraria ;io 

L'< appalto 
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Si chiedera la ri-

Contadinl del Metapontino si improwisano venditor! dl frnttl. 
Basta, in molt! cost, ana cesta e una bilancia. , 

-U: 
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La grand* tv«ndita deUa pesca e cominciata in questi giorni 
nelle ^ terre del Metapontino. Lungo la strada litoranea • jonica, 
che attraversa per p i u : d i - cinquanta chilometri i ; comprensori 
d e l l a • r i forma agraria, ' mig l i a ia d i ; contadin i assegnatari hanno : cominc ia to 
a e f fet tuare la v e n d i t a al de t tag l i o d e l l e p e s c h e « m o r e t t i n e » c h e co l t ivano 
n e i loro poderi . L a m a g g i o r p a r t e deg l i assegnatari si rifiuta di v e n d e r l e ai 
grossisti e agli speculatori 
che piombano sulle terre 
metapontiney per accapar-
rarsi il prodotto imponen-
do prezzi molto bassi. Sui 
mercati della citta e nelle 
botteghe dei fruttivendoli 
il prezzo delle pesche rag-
giunge le duecento lire al 
chilo; agli -• assegnatari i 
grossisti impongono prezzi 
di irenta lire e — ftel pier 
no della raccolta -^ anche 

•a 10 lire al chilogrammo. 
I contadini assegnatari 

cercano di arginare la spie-
tata rapina dei grossisti, e 
per lottare contro, di loro 
si or^anizzano .per proprio 
conto, individualmente, nei 
modi piu impensati, persi-
no costruendo baracchelle 
di legno al limite dei loro 
poderi e improvvisando 
ogm giorno vendite al det
taglio ai turisti e alle mi
gliaia di viaggiatori che 
transitano sulla 'grande ar-
teria jonica che passa pre-
cisamente nei cuore del 
metapontino .in mezzo ai 
comprensori della rif orma. 
Al t i i sono riusciti a : com-
prarsi piccoli motofurgoni 

In tal modo - reaJlzzano 
qualche decina di l ire in 
piu al chilo, ma anche que-
sto • espediente non riesce 

-f * •» t ' '•: • t i t •• i • • -. . .- , 

a compensare i contadini 
che sono" costretti — alia 
fine — a cedere ugualmen-

- te gran parte del loro pro
dotto agli speculatori o ad-
dirittura a buttarlo quan-
do la •• maturazione ' della 
pesca entra'hella sua fase 

• piu attiva. A ..!•••- '•:. ;_.-. 
"•' Questa storia dura ormai-
da molti anni senza che i 
dirigenti dell'ente di rifof-
ma — che pur si preoccu-
parono all'inizio di trasfor-
mare una parte delle quote 
da assegnare imponendo la 
coltivazione della ;' pesca 
— ' abbiano preso alcuna 
misura per difendere il 
prodotto degli assegnatari 
dalla incertezza e dalla in
stability del mercato non-

- che dalla rapina dei gros-
a8it>tspeculatori.•• Anche lev 

-xooperativ^ dello stesso ehV:: 

- t e r i formanon hanno fat-; 
to mai una politica negli 
interessi degli assegnatari 
e per la difesa di queslo-

.nuavo ^prodotto- che n e i , 
m e t a g o n t % ^ e ^ i n c w i a.; 
trovare una sierra molto 
fertile; Incredibile a dirsi 
ma cjueste "cooperative:~r~. 
divehute ormai uno stru-
hiento di priessione politica 

. dell'EJt. - ^ fino a questo 

Catania 
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aumentano 
Manca Tacqua 

la carne 
Dal nostro corrispondente 

CATANIA. 21 " 
' AlTindomani delle elezioni 
regionali. in alcuni settori del
la vita cittadina si e detemni-
nata una situazione grave sella 
quale emerge vistosamente la 
indifferenza e la quasi estra-
neita dell'Amministrazione co-
munale democristiana. • 

All'aumento — - imposto il 
giorno dopo le elezioni — dei 
biglietti filoviarii si e aggiunta 
la serrata totale delle macel-
lerie dove la carne h scomparsa 
del tutto, la sospensione del-
l'erogazione dell'acqua in vaste 
aone della citta, l'aumento del 
prezao del latte. Ecco un pa
norama per settore. 

F1LOBUS. L'Azienda filovia-
ria catanese. non essendo riu-
scita ad ottenere dalla Regione 
Siciliana le contribuzioni re-
clamate, ha deciso di mettersi 
in liquidazione. La municipa-
lizzazione del servizio sembre-
rebbe, pertanto, una realizza-
zione prossima ad attuarsi. fi-
nalmente dopo anni e anni di 
lotte sostenute dalle sinistre. 
Ma gli amministratori comunali 
d-c. (eon una azione che ap. 
pare perfettamente concordata 
con la stessa SCAT) vanno g:a 
proclamando che il Comune 
Hon sarebbe in condizione di 
assumere la gestione diretta 
del servizio. La prova di questa 
turn «incapacity » sarebbe for-
nita dalla pessima gestione di
retta del servizio di nettezza 
urbana. per cui addirittura si 
proporrebbe il ripristino della 
gestione privata. in appalto. 

. Sicche la incapacita personale 
degli amministratori dc. do-
vrebbe costituire la prova de-
cislva che un Comune non pud 
gestire direttamente un servi-
xio pubblico. Mentre, intanto 
con il primo luglio la SCAT 
dovrebbe lasciare la gestione 
del servizio, gli amministratori 

. d c non sanno o fanno finta 
di non sapere quale dovra es-
sere la nuova gestione. , 
. In un colloquio avuto oggi 

con il sindaoo Papale il capo 
gruppo consiliare comunista. 
eompagno Colosi, e il compa-
gno onorevole Pezzino. in rap-
presentanza dei parlaxnentari 
del PCI, hanno riproposto la 
soluzione costantemente soste-

dai eomunisti: la muni-
Jont. 

i ' 
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Calabria 
* « • - " * y 

la popolazione 
e l a produ-

. momento si sono limitate a 
: guardare gli •-• assegnatari 
! assaliti dalla rapacita dei 
grossisti e a fornire ai con-

, tadihi delle cassette in le-
- gno per la raccolta della 
pesca comprandole ! a 15 
lire e rivendendole a 70-80 
lire. -.,.-•• ,.. • ' •.-;"•'••• 

Ma ora, ' accanto\_ alia 
grossa speculaziohe dei tra-
dizionali grossisti sta sor-
gendo una nuova e piu pe-

' ricolosa categoria di spe
culatori, i piu sistematici, 
piu organizzati, piu vicini. 
Sono i vecchi conti. baro-
ni, marchesi, grcssi pro-
prietari terrieri, che nei 
metapontino e hel matera-
no si sono riorganizzati in; 
aziende capitalistiche e che; 
ora-— con i favolosi con* 

;tributi dello Statp — stan-
:^no rafforzandesie organiz-
-zandbsi anche nei settore ; 

della commercializzazione 
dei prodotti ortofrutticoli.'; 
Si hanno infatti le prime 

MACELLERIE. I macellai ca. 
tanesi hanno sospeso la ven
dita della carne, seguiti dai 
macellai della provincia. Essi 
respingono gli aumenti gia ac-
cordati dal CPC e cbiedono 
aumenti maggiori. In quests 
situazione • gli amministratori 
d.c. ritengono di non avere 
potere di intervento. U sindaco 
rifiuta la proposta ' apertura 
temporanea di spacci comunali 
di vendita e si rifugia dietro 
la difilda data ai macellai di 
ripristinare la vendita, pena fl 
ritlro ' della licenza. Vedremo 
I'emcacia di questa diffida, se 
non sara intervenuta nei frat-
tempo telegraflcamente la con 
sueta doccia fredda da Roma 
da parte delVonorevole Magrl. 
a raggelare il uuovo furore del 
sindaco." - > • • • . 
1 ACQtJA. Quest'anno la Ca-

salotto — nonostante la Sicilia 
sia stata ben altro che parca 
di pioggia — ha cominciato per 
tempo ad assetare i catanesi: 
l'acqua incanalata verso gli 
agrumeti rende infatti molto 
di piu di quella incanalata ver. 
eo le oiare degli utenti i quali, 
peraltro, pagano lo stesso an
che se l'acqua non Vhanno 
usata. . !••: ••:••-• .- i 

In diverse zone l'acqua man-
ca da piu eettimaiK.'. La Casa-
lotto diffonde un - comunicato 
con il quale informa che, due 
o tre giorni fa. una certa frana 
ba travolto una certa condut-
tura d'acqua. 

GU amministratori, d.c. assi-
curano poi che il problema 
dell'approwigionamento idrico 
continua ad essere oggetto dei 
loro studi e delle loro preoc-
cupaziont e che, entro- il 1970, 
sara risolto. 

LATTE. ' Sull' aumento del 
prezzo del latte, infine, il sin-

Dai nostra eorriinniulMite ^ niiliardi di lire. E cio non wu nonro comiponaeme p u o e s s e r e a t t r i D u i t o s o i a m e n-
" CATANZARO, 21. 

Nelle campagne calabresi e 
nelle citta piu importanti han
no avuto luogo pubbliche ma-
nifestazioni di protesta contro 
la ' politica govemativa > della 
DC e contro il tentativo cle-
ricale di eludere il significato 
del voto del 28 aprile. 
• Queste manifestazioni trova-

no il loro punto di riferimento 
nella gravita della situazione 
che si e venuta a determinare 
in questi ultimi anni, nei corso 
dei quali dalla Calabria sono 
emigrati circa 480.000 lavora-
tori, interi paesi si sono spo-
polati e le campagne sono sta
te abbandonate. Circa un quar
to della popolazione e emi-
grato. 

Lo dimostrano i dati rilevati 
da alcune pubblicaziont della 
Camera di Commercio di Ca-
tanzaro. - ' • '-> 

In soli due anni la popola
zione della • provincia di Ca 
tanzaro e scesa di circa 10.000 
unita malgrado l'incremento 
naturale dei nati vivi sui morti 
di 12.000 unita nei 1962, mal 
grado le immigrazioni, sia pu
re di lievi entiti, verificatesi 
in questo periodo. 

AU'origine di questa • situa 
zione stanno molti fattori e in 
primo luogo l a . crisi che da 
dieci anni travaglia la piccola 
e media proprieta agricola per 
lo squilibrio esistente tra costi 
di produrione e prezzi di rea-
Uzzo, nonche per l'esosita fisca-
le. Da cid ha engine il grande 
esodo dalle campagne, che di 
colpo si e riversato negativa-
mente sulla produzione e sul-
l'intera economia. . 

In agricoltura, nei 1962 si e 
i a i W . - 1 B^,„ J , _„^ _-;•„.«. «" avuta una forte diminuzione 
? . a J ^ ^ f ^ ! i i n ° ^ *i£?J£ ?eUa produzione. II frumentc, 

la segala, l'orzo hanno avuto 
una diminuzione che oscilla 
dal 18 al 25 %, il pomidoro 
I'll <%, mentre addirittura la 
barbabietola del 38 % e le 
olive del 74 %. Impressionante 
il calo della olivicoltura che 
rappresenta una delle mag 
giori fonti di ricchezza per l'a-
gricoltura della provincia (cir
ca un terzo del reddito). In 
fattl si e avuta una perdita 
di 1.120.840 quintal! A pro
dotto per un valore di circa 

tervenire preaso la Centrale, 
trattandosi di privata azienda. 

Questa la situazione in alcuni 
importanti settori della vita 
cittadina catanese. alVindomani 
delle elezioni. Per il prosslmo 
28 e convocato il Consiglio co-
munale; e certo che i problem!, 
con tanto dilettantismo trattati 
dagli amministratori della DC, 
torneranno all'esame in tutta 
la loro serieia. n , , 

Lorenzo Maugori 

te alia biennalita del raccolto, 
ma vi sono altri fattori (arre-
tratezza nella conduzione, di-
sinteresse perche viene consi-
derata rendita parassitaria ec-
cetera) i quali incidono forte-
mente sui raccolto. ' - ' 

Per le barbabietole, invece, 
la diminuzione e da attribuirsi 
alia limitazione deH'area col-
tivabile voluta dal governo per 
favorire la politica del mono-
polio zuccheriero. In provincia 
di Catanzaro, la perdita - di 
barbabietola nei 1962 si ag-
gira intorno al mezzo milione 
di quintali. : 

Un altro impressionante calo 
nella produzione hanno avuto 
gli agrumeti 

I/unico settore a ' resistere 
e a subire un aumento di 
306.520 quintali, pari al 30 To, 
e stato quello della viticoltura. 
Ma questo non apporta alcun 
beneficio per la difficolta di 
imrnettere sui mercato a prez
zo di realizzo il prodotto, e 
provoca la giacenza di decine 
di migliaia di quintali nelle 
botti. A Sambiase e a Nica-
stro le giacenze superano 
150 mila quintali, ancora oggi 
a tre mesi dalla vendemmia. 
E cid ha creato disagi e mal-
contento. «• 
' Di qui le proteste dei con
tadini (U 15 e il 16 us . ) e gli 
scioperi del braccianti che 
terranno domenica 23 a Nica-
stro un convegno per recla-
mare nuovi indirizzi program-
matici contro la politica del 
monopolio che soffoca l'eco-
nomia regionale, una program* 
mazione regionale democrati-
ca, l'Ente regionale di svi-
luppo agricolo, nuovi salari e 
mlgliori contratti, ecc. 

La stessa Camera di Com
mercio non ha potuto non ri 
levare che < Tattuale program-
ma di opere pubbliche e tutte 
le altre prowidenze in atto 
non hanno provocate azione 
stimolatrice ne nei riguardi 
della capacita produttiva ne 
sono stati sufflcienti ad incre-
mentare il reddito e doe fl 
potere di acquisto del settore 
agricolo ». 

Antonio GigliotK 

projJrie aziende per 
.serVazione del loro prodot
to e rper\ raccaparraniento 
dei prodotto degli assegna
tari a prezzi. di svendita. La 
prima vitt^ma .di ^ questa 
speculazione e la pesca, e 
f arne le spese sono appun-
tp i contadini pdyeri e in-
difesi, e la piccola e media 
azienda coltivatrice che 
non ha mezzi, non trova 
difesa, e non viene minima-
mente tutelata da queste 
speculazioni. s •"• • 

- Uh recente convegno per 
la ortofrutticoltura che ha 
avuto luogo a Matera sotto ; 
il patrocinio dell'organismo 
internazionale OCDE. ' e 
prima ancora, due anni fa, • 
il ministro Colombo inau-
gurando la costruzione di 
una centrale ortpfrutticola ; 
a Metaponto, avevano crea
to l'illusione ingenua che 
stesse per essere a w i a t a 
una •' nuova l politica •"-] 

A parte il fatto che in 
piu di due anni questo sta-
bilimento per - la " conser-
vazione e per la trasfor-
mazione dei prodotti orto
frutticoli non riesce anco
ra a essere realizzato, ma 
il problema della difesa del 
prodotto rimane e rlmarra-
aperto in ogni caso sia'per 
la limitatezza della inizia-

- tiva sia anche per la strut-
tura che la centrale di Me
taponto ha acquistato. " . 

Del resto basta guardare 
ai'suoi consorziati: Ente di 
Rif orma, Camera del-Com
mercio, ~ Consorzio di bo-
nifica, Ente Irrigazione, e 
altri • enti burocratici. Di 
rappresentanze democrati-
che neppure 1'ombra. Sia-
mo di fronte a una scelta 
monopolistica, ed e legitti-
mo dedurre che, mentre la 
centrale ortofrutticola di 
Metaponto finira col favo
rire gli interessi dei gross! 
agrari che vi sono larga-
mente rappresentati, il 
problema della grossa spe
culazione sui prodotto, so-
prattutto sulla pesca degli 
assegnatari restera aperto 

D. Notarangelo 

soluzione del con-
tratto con la clinica 

Salos 

'; Dalla nostra redazione 
'• = ,-/• l-CAGLIARI. 21 ' 

La Glunta provinciate cenr 
trtsta di Cagliari e stata iso
late e clamorosamente battuta 
nei . dibattito sull'dffare . dei 
:<pazzi in appalto* che si e 

svHuppato nei Consifjlio per al~ 
cune sere a segulto di una for
te denuncia dei eomunisti e dei 
socialists La Giunta, con' alia 
testa U presidente prof. Meloni. 
nei tentativo di evitare una 
frattura all'interno del gruppo 
di maggioranza, aveva chiesto, 
dopo un intervento del compu-
gno Andrea Raggio, la sospen
sione della seduta. Successiva-
mente si riuniva il gruppo dc, 
che decldeva di modificare Vat-
teggiamento iniziale, di coper-
tura dell'operazione Salus, e di 
accogliere la proposta delle si
nistre di adire le vie leg all per 
una immediata risoluzione del 
contratto. Si tratta, obfettira-
mente, di una sconfessione del~ 
I'operato della Giunta di centra 
umtamente al deputato dc on. 
Befretta, dello scandalo del 
pazzi in appalto. : • -"-' '••'••• 

Come • e noto, nei'' 1961 la 
Giunta fece ratificare dalVAs-
semblea, con un colpo di mag
gioranza, una delibera con cui 
si cedevano in custodia alia cli
nica privata Salus 350 dementi 
stabilizzati per una retta men-
sile complessiva di circa 15 mi-
lioni. Al momento della stipula-
zione del contratto la costitu-
zione della societa Salus (dellq 
durata di otto anni, tanti quanti 
ne prevede la convenziohe con 
la Provincia) no»,;era^staia.;<i'n 
cora iperfezionadk,*-*,.">''.'l~'i$ 

1 eomunisti c&tiiestafono 'fin 
dali'rnizio la legittimita dell'o
perazione, sostenendo che U pro
blema - deWaffoUamento delVO-
spedale Psichiatrlca non andava 
fiiWto cdrt to-parrfqie smobi-. 

avyisgglie d^celle frigori 
ferio' che qU#sti. capitalists •' 
«gr«f) vaiuHfcfornendo -«lle f fitaztone., del rdelicato servUfto, 
proftrie aziende p e r i a c o n - m&'/con la costruzione di un 

Somo: protesta 
dei pensionati. 

••-ftj.n.- r> SARNO. 21 
Da alcuni giorni migliaia di 

pensionati sono in agitazione. 
La protesta e stata originate 
dal disservizio deirUfficio po-
stale di Sarno che e incapace 
di sbrig&re il lavoro mensile 
del pagamento delle pensioni. 
Lunghe e interminabili file di 
pensionati che sono costretti 
a sostare per ore ed ore, e 
talvolta per giorni, sotto il sole 
o sotto la pioggia per riscuotere 
l'assegno. Un solo impiegato o, 
al massimo, due impiegati non 
possono owiamente disimpe-

?iare un lavoro come questo. 
i6 e stato segnalato nella pro

testa inviata dai pensionati alia 
Direzione provinciale delle Po
st* 

nuovo grande complesso ade-
guatb alle esigenzedell'Isola. 

I dc e i loro alleati liquida-
rono le esatte argomentazioni 
eomuniste sotto I'accusa di d«-
magogia e di opposizione pre-
concetta. La convenzione con 
Berretta venne quindi defini-
ta net minimi particolari: i 350 
pazzi deWOspe&aie Psichiatrico 
passarono a Scianas, nei locali 
di una coUmia marina per ZOO 
bambini, realizzata con i fondi 
del Ministero degli Interni, con-
cessa in affitto per un milione 
al mese alia societa Salus dal' 
I'Istituto dei salesktni. 

I fatti hanno dato ragione ai 
eomunisti: Voperazione di 'ap
palto dei pazzi, realizzata dai 
responsabUi dc della Provincia 
di Cagliari si e r'welata fatli-
mentare ed ha assunto le di
mension! di una grande specu
lazione nata all'insegna del sot 
togoverno. Le prove sono state 
portate dalla Commissione Bi 
lancio che, nei corso di un so-
praltuogo. ha scoperto nella cli
nica dei fatti impressionanti 
risvltati deWinchiesla sono con-
tenuti in una relazione che ha 
tuxitato -- grande . scaloore • in 
tutta I'lsota. 

Mentre la Giunta si tiene m 
una posizione di equidistanza 
con Vintento di coprire, sia pu 
re in termini motto cauti, ben 
definite responsabllitd, Vonore-
vole Berretta respinge I'operato 
della Commissione accusandola 
di * incompetenza » J di * ma 
novre a seopo di vendetta po
litica ». Sono gli stessi suoi com-
pagnl di partita a smentire le 
accuse: U dc Gallus in pieno 
Consiglio ha detto che 'la re
lazione e stata obieitipa e in 
un certo senso generosa -; il 
capo gruppo democristiano, co-
stretto dal forte malcontento 
popclare, ha dovnto ammettere 
che 'la relazione delta Com
missione rispecchia in modo 
blando una-realtd ben piu tra-
gica'. •-'•-••• 

Invece di prendere atto delle 
denunce precise del Consiglio 
e presentare di conseguenza le 
dimissionl, la Giunta centrista 
tenta con U silenzio di scagio-
nare Berretta da ogni colpo, 
dopo aver imposto Voperazione 
Solas. Questa politica e da re-
spingere perchi getta discredi-
to suWente, provoca sfiducia 
tra i cittadini, copre responsa-
bilila morali e trascina ancora 
* Vaffare dei pazzi > nil terreno 
delle manovre e delle lotte tra 
correnti. 

tl nostro partito — ha di-
chiarato il compagno Raggio, 
nei corso di un incontro cm 
hanno partecrpato i due com 
missari eomunisti incrtminati. 
Sanna e Urrai — si battera 
fino in fondo, com'* suo costu
me perchi si prendano indi-
spensabtti misure di moralizza-
zione e si adottino decisioni che 
permettano una svolia nelVat 
tivita delta Provincia. ET sulla 
base di una politica di profon-
do rinnovamento che la crisi in 
atto nelVAmministrazione pro
vinciale pud essere superata. 

Non si dimentichl — ha ag-
giunto ii compagno Raggio — 
che Vaffare Soianas e Vaspetto 
piu clamoroso ed evidente del
ta politica centrista nella Pro
vincia di Cagliari. Al di la del
le responsabUtta piu dirette, che 
deuono essere ricercate e per
secute, Vaffare dei 'pazzi in 
appalto* sollecita la fine di un 
indirfezo anwninistratipo in net-
to contrasto con i compitl fon-
damentali deU'Istitulo. . 

;. Ghisoppo Podda 
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i si apre 
di Ancona 

11 settore delllstituto italiano per rAfrlea e il padigllMie motor!, In allestimento 

Bari: M i ' . i . 

degli 
autoferro-

£• tranvleri 
Dal nostro corrispondente 
•:- : i ' : " - ' '•' !- ; ' 'BARt 21.' 
1 D VI Congresso provinciale 

degli autoferrotranvieri si tie
ne a Bari sabato 22 e dome
nica 23. AlTordine del giorno 
la pubblicizzazione dei servizi 
per la soluzione dei problem! 
relativi ai trasporti operai ed 
fl miglioramento • delle condi-
zioni di vita dei lavoratorL •* -

Quello della pubblicizzazione 
dei servizi e uno del problemi 
cardine di Bari e della provin
cia, e per quello che.concerne 
i trasporti urbani nei capo-
luogo e per fl. trasporto di 
viaggiatori e merci della pro
vincia la cui rete.-se si ec-
cettua quella oarte in mano al
io Stato. e affidata a gestione 
privata e monopolistica. £' il 
caso della Ferrovia del Sud-
Est e quello delle Ferrovie Ca-
labro-lucane, piu nota questa 
ultima sotto il nome della fer
rovia della morte.. • 

Piu di 100 sonp i morti nei 
dopoguerra. - • 

La municipalizzazione dei ser
vizi di trasporto riguarda an
che e soprattutto la citta di 
Bari il cui servizio e affidato 
in gestione ad un gruppo mo-
nopolistico. del Nord ed e del 
tutto inadeguato alle esigenze 
della citta e al suo svfluppo. 

Insieme alle lotte per il mi
glioramento delle condizioni di 
vita dei ferrotranvieri su que
sti temi si soffermera il VI 
Congresso provinciale della ca
tegoria. ..! --.;..; • \£ ij:i .: t 

Lecce: sciopero 
dei dipendenti 
delle autolinee 

•••••- LECCE. 21 
I dipendenti delle autolinee 

urbane di Lecce sono stati co
stretti a scendere in sciopero 
dalla intransigenza dell'Asso-
ciazione degli industriali che 
sino a questo momento rifiuta 
di trattare per la soluzione del 
la vertenza. - • 

Lo sciopero indetto dalla Fe 
derazione degli autoferrotran
vieri aderente alia CGIL con
tinued per altri quattro giorni 
con un andamento « a singhioz-
zo» e si effettuera nei modo 
seguente: sabato 22 dalle ore 
7.30 alle 9; domenica 23 dalle 
ore 13 alle 14.30: lunedl 24 dalle 
15.30 alle 17 e martedi 25 dalle 
ore 19 alle 20.30. La categoria 
si batte per le seguenti riven-
d!cazioni: riduzione dell'orario 
di lavoro. aumento della corrt-
petenza accessor] a. indennita 
sostitutiva di mensa. aumento 
del premk) aanuale e la tassa 
par la bollatuxa della patent* 

i'V? sulCArno 
che non serve 

a nulla ^ 
-'•• ^ :;; - •'.? -.-iit ? • - \ . • 

Dal nostro corrispondente 
•".-••' PONTEDERA, 21. 

Alia periferia di Calcinaia e 
stato costruito un ponte sull'Ar-
no per iniizativa del Ministero 
dei Lavori PubblicL .V 
~ I comuni di Calcinaia e di 
Pontedera avevano piu volte 
fatta presente la necessita di 
vedere coflegati i due centri 
con un nuovo ponte dato che 
tale costruzione avrebbe sicu-
ramente smussato gli angoli del 
campanflismo e favorito il pia
no di unificazione dei due co
muni che si dibatte da anni. -

•Un piano di unificazione che 
avrebbe permesso alia Valdera 
di avere come suo principale 
centro di vita economica, poli
tica, amministrativa e cultura-
le un grosso comune con oltre 
30 mila abitanti e con un ter-
ritorio rispondente alle previ-
sioni di svfluppo del centro ur. 
bano di Pontedera e dei suoi 
sobborghj; artigiani . e indu
striali. ' 
^ Tuttavia ' (era " allora mini
stro dei LL.PP. l*on. Togni) il 
ponte fu progettato e costrui
to senza che le amniinistrazioni 
comunali di Pontedera e di Cal
cinaia esprimessero il loro mo. 
tivato parere sulla ubicazione. 
Si trattd di un ponte che costo 
molti milioni. 

Fatto il ponte, per collegare 
Calcinaia con- la Statale '67 e 
con Pontedera. era necessario 
tracciare un tratto di 'strada di 
circa un chilometro. od alme-
no sistemare ed asfaltare - il 
tratto che dal ponte andava al
ia Statale. Invece, sono passati 
degli anni. e detta strada non 
se ne parla. 
- Cosl, per non spendere qual

che milione, li lascia il ponte 
praticamente inutilizzato per fl 
traffico pesante e per le neces
sita della popolazione che ' si 
trova sulle due rive dell'Amo. 

Non sappiamo a chi compete 
I'onere di sistemare la strada. 
anche se e chiaro che si tratta 
di completare le opere di ac-
cesso al ponte sull'Arno per da
re al ponte ' stesso una fun-
zione. 

Qualcuno.J monnora che la 
strada verra fatta dopo che sa
ra finito lo •• Scolmatore». Se 
quesripotesi fosse valida sa
rebbe proprio il caso di dire 
• campa cavallo... ». - '' '•' . * 
: Sarebbe proprio il caso che 
le amminiitrazloni comunali di 
Pontedera e di Calcinaia pren-
dessero liniztntiva d: cor.voca-
re un convegno. al quale lnvl-
tare Tamministrazione provin
ciale ed il genio civile, per pa
ter dire nnalmente una parola 
chiara suU'argomento. .. 

Dal nostro corrispondente 
.«;•_. MI. . , - ANCONA,111. 

- I cancelli della Fiera in
ternazionale - della : Pesca' e 
degli Sport Nautici, giunta 
alia sua 23.ema edizione, si 
apriranno sabato 22 per ri-
chiudersi il 7 luglio. . >.; >.> 

L'Edizione di quest'anno si 
presenta - notevolmente po-
tenziata sia come capienza, 
sia per le rappresentanze di 
nazioni. straniere che sono 
ufficialmente presenti in nu-
mero di oltre 30. Uno dei 
motivi di maggior interesse 
viene, a questa edizione, pro
prio < dalla presenza (per la 
prima volta ufficialmente) 
della delegazione jugoslava 
la quale esporra attrezzature 
e prodotti della pesca indu-
striale ••. illustrando,' inoltre, 
quanto essa ha compiuto per 
la propria flotta pescherec-
cia per i suoi conservifici e 
per l'industria alia . pesca 
collegata. >>. .•.=.vn-̂ -.. ,.-., x . 

1 Presente ' come sempre la 
Federazione deile Coopera
tive che illustra la grande 
importanza che la coopera-
zione riveste nella nostra 
economia. '"'""', " " 

Numerosi saranno i con-
vegni e gli incontri per i 
quali non dovrebbe mancare 
la partecipazione degli in-
teressati. Primo, in • ordine 
di tempo, e il convegno dei 
giornalisti specialjzzati in 
question! marinare, il 25 e 
26 giugno, dal quale prende-
ra il via <L1Jnione Stam-
pa Marinara » con il fine di 
mettere a disposizione, di 
coloro che trattano appunto 
questi problemi, un'adegua-
ta organizzazione in modo 
di essere in grado di sensi-
bilizzare maggiormente - la 
opinione pubblica sui gros-
si problemi che assillano tut- . 
t o , il settore peschereccio. 
Per una maggiore divulga-
zione della piscicoltura, nel
le zone a carattere pretta-
mente agricolo, si incontre-
ranno, il 3 luglio, i troticolto. 
ri e gli agricoltori. L'< Assise 
Azzurra », il giorno 4, ripren-
dera la discussione, sospesa 
durante l'edizione del '62, ri-
guardante principalmente le 
funzioni della pesca italiana 
nell'ambito del MEC. 

' La fine dei convegni coin-
cidera con la chiusura della 
23. edizione e vedra il con
gresso dei comuni pesche-
recci italiani, costituitisi in 
associazione - nazionale. . I 
rappresentanti, dei comuni 
adercnti ' discuteranno sui 
problemi per i quali i pe-
scator; f d a sempre» anela-
no la loro soluzione, e cioe: 
assislenza sanitaria, prote-
zionc del commercio dei pro. 

idotti na/ionali, pesca ocea-
mica. impoata sui mercati a 
. carlco dei comuni. ecc. 
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