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UARANT'ANNI or sono, nel febbraio 1924, 
quando venne fondato questo nostro quotidiano. non ' 
si puo certamente dire che fosse molto buona la si-
tuazione del nostro partito. La tirannide fascista 
faceva le sue prime prove di governo e noi eravamo 
ai margini, tra la illegality di fatto e la persecuziune 
Sanguinosa. La organizzazione di partito si stava ri-
prendendo, dopo il colpo sulla testa ricevuto con la 
* marcia su Roma ». Si sarebbe arrivati, entro qual-
che mese, ai ventimila iscritti registrati: tanti quanti 
ora, in periodi di tesseramento ben fatto, ne regi-
striamo, su per giii, in meno di una settimana. Lo -
stesso carattere del partito era pero assai diverso da 
oggi. Gli strumenti della propaganda erano agli inizi 
di una faticosa ricostruzione. Quanto aH'orientamen-
to generale, si stava uscendo da una durissima crisi. 
Si erano collocate le prime pietre miliari della stra-
da che ci staccava dal vecchio infantilismo e ci 
doveva portare alia costruzione di una valida linea 
politica. Si era pero ancora neU'incertezza, anche nel 
gruppo dirigente; ancora lontani dall'aver conqui-
stato a un indirizzo marxista e leninista tutto il 
partito. In quelle condizioni, la; fondazione stessa 
del quotidiano, con una oggi incredibile scarsezza 
di mezzi materiali e mentre tutta la stampa demo-
cratica languiva. fu un: superfco atto di fiducia, 
anzi, di certezza nelle sorti del partito e del movi-
mento operaio. Eravamo e saremmo stati presenti, 
ogni giorno e tra le masse del popolo, in qualsiasi 
situazione, noi.che tutti tendevano a considerare 
esclusi da ogni giuoco politico, avendoci concesso. 
dopo la scissione di Livorno, si e no qualche anno 
di vita! 

M A RICORDARE questo non basta. II momento 
di maggior peso e anche per oggi di maggior interes-
se e che il nostro nuovo quotidiano, non solo con 
la sua presenza, ma col nome stesso che gli volemmo 
dare' — VUnita — affermava una vigorosa linea 
politica, nella quale erano insiti sviluppi nuovi, 
mutamenti profondi, che investivano non soltanto 
tradizionali problem! del tnoyimentoi^ittoi^lhaTle^-
basi stesse di tutta la vita nazionale..,---; -u j .-,:_»'-, 

1 Forse qualcuno si meraviglid, allora, che sotto-
lineassimo in questo modo la causa e la necessita 
dell'unita proprio noi, quelli di Livorno. Ma la rottu-
ra di Livorno era stata nelle cose, prima che nelle 
decisioni dei congressL Era una necessita oggettiva, 
che si poneva come premessa e condizione di una 
lotta, per l'unita del movimento operaio, che doveva 
essere condotta da un partito il quale avesse supe-
rato la precedente coiifusione babelica e avesse un 
chiaro indirizzo di lavoro rivoluzionario. Non tutti ' 
s'impadronirono sin dall'inizio di questa verita e 
seppero sempre trarne tutte le possibili conseguenze. 
II problema dell'unita non si pose soltanto sul terre-
no nazionale, ma su quello internazionale, dove agi-
rono fattori negativi di varia natura, da alcuni dei 
quali anche noi fummo dominati. Non ostante cid, 
la causa dell'unita fu sempre la causa nostra ed 
ascriviamo a merito del nostro partito di aver lavo-

I rato e contribuito, e nel Paese nostro e su una scena 
| piii ampia, a farla progredire e trionfare. 

LTJnttd fu di fatto 1'organo,'nel 1924, non solo, 
| del nostro partito, ma anche di una parte che si 
[stava a sua volta staccando dal vecchio tronco so-
cialista ed e interessante ricordare come Antonio; 

[Gramsci ammonisse i compagni a vigilare a che 
[questa estensione del nostro fronte non si txadu-
Icesse in esasperazioni polemiche non necessarie e 
I dan nose. Parlando di unita, scrivendo questa aspi-
[razione sulla nostra quotidiana bandiera, noi dove 
[vamo guardare lontano, piu lontano delle proposte 
[di fronte unico elettorale che facemmo nello stesso 
(1924 a tutti i partiti operai, e anche di quelle che 
[presentammo, neU'estate, al blocco democratico 
javentiniano, per spingerlo a un'azione che sarebbe 
[con ogni • probabilita stata. risolutiva. Dovevamu 
[guardare a tutta ritalia, alia sua non unitaria strut-
[tura nazionale, alia lacerazione tra il Settentrione e 
[il Mezzogiorno e ai modo di superarla, con un'azip-
[ne politica nella quale la classe operaia prucedesse 
Iunita con le grandi masse contadine e lavoratrici 
[della parte organicamente piii arretrata del Paese. 
|A!Ia aspirazione e lotta per l'unita del movimento 
loperaio si univano in questo nu>do gli elementi fon-
Idamentali e decisivi di una politica di unita della 
jnazlone e rinnovamento di tutta la vita nazionale. 

UTTI sanno ed e superfluo ricordare come si 
svolse, dopo il 1924 e dopo il 1926. nella persecuziune 
luotidianamente affrontata con fermezza,'nei car-
iri e neH'esilio, il ntistro lavoro rivoluzionario. 
la come si spiega, come si riesce a comprendere 
>rche proprio noi, oomunisti, i piii perseguitati; 
liati e infamati, noi che, in sostanza, avevamo 

ivuto le piii ridotte possibility di crearci i oollega-. 
lenti e una base per la ripresa democratica, fum-
10 alia testa della riscossa nazionale e fu compito 
lostro scuotere gli altri dal sonno, indicar loro la 
ktrada della unita e della lotta per la rinascita della 
lazione? Certo, questo apparente miracolo si spiega 
inche con fattori di ordine internazionale. In quel 
ragico decennio fra il *30 e il '40. noi avevamo ben 
impreso che dovere essenziale di tutto cid che vi 

tra di sano e vivace nel movimento operaio e dem<»-
itico del mondo intiero era di stringers), ad ogni 
to e al di sopra di tutto, attorno alle grandi rin-

watrici conquiste della Rivoluzione d'Ottobre. Cer-
>, il sacrificio, I'abnegazione. I'eroismo di centinaia 
migliaia di militanti era un seme che non poteva 

,'.,;, v,:-v Mmiro Togliatti 
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N^ una; lira ne un soldato italiano 

per l'avventura imperialista! 
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GMAGGIO A GRAMSCI 
nel giorno natale •dell'Unita 
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Disegno di Corrado Cagli 

Sccmdaloso colpo di mano al Consiglio dei ministri 

Truffati i socialisti dalla D C 
sulla legge per la me 
Ferrari Aggrodi ho fatto approvare dal Consiglio un testo diverso da qoello 

concordato col PSI e gia pubblicafo dalla stampa — la legge limita le inno-

vaiioai al solo 5 8 % — Dkbiaraiioni di Colombi e di Francbconi 

i i 

Un clamoroso colpo di 
arena sulla legge per la 
mezzadria e sroppiato ieri 

• ID seno al governo: H le-
1 sto approvato dal Consi

glio dei ministri non e 
' quello concordato tra i 
' partiti del centro sinistra 
e che i ministri socialisti 
ctedevano di varare. Al 

. posio del testo che ogni 

.ministto aveva in tasca e 
che I'UnitA e stata in gra-
do di pubblicare ; nella 
version* integrate — init
io delle discussion! tra I 
partiti della coalizione go-

-vernativa — Ferrari Ag-

gradi ne ha fatto passare 
UD altro nel quale in pra-
tica rimane - soltanto la 
maggiorazione della quota 
di prodotti spettante al 
mezzadro. dal 53 al 5g«%> 

;, Quando giovedi sera,' al * 
le 18.15 inizio la seduta del 
Consiglio dei ministri si 
discusse ' in - primo - luogo 
dello scinglimento del mo-
.nopolio banane. - Ferrari 
Aggradi prese poi la pa-
rjola per preserftare le 

-quattro leggi riguardanti 
t ragricoltura, oasia quella 
sui' patti colonic), ' quella' 
sugli Enti di sviluppo, la 

legge sul ' riordinamento 
della proprieta coltivatrice 
ed mfine il provvedimento 
di sgravi fiscali. II mini-
stro si Umitd a ricordare 
che i testi^delle leggi era-
no stati appmvati dalle se-
greterie della DC, del PSI. 
del PSDI e del PR!, dopo 
una lunga trattativa e di 
sriisstnne in base agli ac-
cordi ' d e l quadnpartito 
Sembra che nessuno dei 
ttafnistri presenti si mise a 

; control la re il testo " pre-
sentato dal ministro so-
prattutto perche lo stesso 
Ferrari • Aggradi • affermd 

che tutte le osservazioni 
' fatte dai partiti ad una 
prima stesura del testo 
erano state accolte. . 

'-- Ieri ' mattina • erano ext-
minciati a sorgere i primi 
dujbi. perche si era diffu 
sa la voce che nel testo 
concordato fosse stato mo
di ficato il fondamentale 

"artic-In sulla dispnnibilita 
dei prodotti. nel senso che 
questo miglinramento sem-
brava scorn parso nel testo 

d. I. 
(Segue in ultima pagina) 

Londra e 
Nicosia 

rkorrono 
al/'ONU 

II governo cipriota chie-
de la riunione urgentis-
sima del Consiglio di 
Sicurezza - Si teme an
cora un attacco turco 

LONDRA, 15. 
' La jerma opposizione del 

governo cipriota, il: monito 
dell'Unione Sovietica e, infi-
ne, oggi, Vintenzione manife-
stata dal governo di Atene 
di rivolgersi all'ONU per tro-
vare una soluzione alia crisi 
di Cipro, hanno" indotto la 
Gran Bretagna e gli Stati 
Uniti a rinunciare, almeno 
per ora, all attuazione del lo
ro progetto di occupazione 
dell'isola da parte di forze 
militari della NATO. II go
verno di Londra ha dovuto 
ricorrere al Consiglio di Si
curezza dell'ONU adottando 
cost addirittura la tesi soste-
nuta fin dall'inizio con gran-
de fermezza dal presidente 
cipriota Makarios, 

Un'ora dopo che il delega-
to britannico all'ONU aveva 
presentato la richiesta di con-
vocazione del Consiglio di Si
curezza, anche il governo di 
Cipro ha presentato la stes
sa richiesta; ma lo ha fatto 
esprimendo Vesigenza che il 
Consiglio si riunisse in sedu
ta di emergenza e per « mo-
tivi urgentissimi ». oggi stes
so, dopo la fine della seduta 
odierna dedicata alia contro-
versia tra Vlndia e il Paki
stan. II governo di Cipro te
me infatti che la Turchia, cui 
gli Stati Uniti avevano chie-
sto di sospendere per 48 ore 
ogni iniziativa militare unila-
terale, attvi i suoi progetti di 
sbarco nell'isola alio scadere 
delle 48 ore, cioe stanotte o 
domani. Alcune ore dopo. tut-
tavia, una < precisazione > uf-
ficiosa da Nicosia Gffermava 
che a New York e'era stato 
* un malinteso» e che Ma
karios manteneva la richiesta 
di convocazione del Consiglio 
di sicurezza per lunedi. 

La decisione britannica e 
stata presa al termine di 
ventiquattrore estremamente 
drammatiche. La Turchia 
aveva gia fatto uscire in ma
re aperto, dirette a Cipro, di-
ciassette navi da guerra e da 
trasporto, cariche di soldali 
per occupare Visola e gettare 
le basi della sua spartizione 
fra le due comunita. II sotto-
segretario di Stato america-
no Ball, messo al correntc 
ieri sera della pericolissima 
iniziativa turca, si era preci-
pitato ad Atene e quindi a 
Londra. 

Mentre Atene poneva alcu
ne divisioni in stato d'allar
me, il governo greco e quello 
turco avrebbero avuto comu-
nicazione da parte americana 
che la Sesta Flotta USA, in-
crociante nel Mediterraneo. 
era pronta a intervenire « per 
rmpedire a Cipro qualsiasi 
iniziativa militare prove-
niente daTVesterno». 71 go
verno turco ha dovuto ordi-
nare alle proprie , nani di 
rientrare alle basi. Contem-
poraneamento a Londra, il 
governo britannico, messo di 
fronte a una situazione dive-
nuta inestricabile, decideva il 
ricorso aWONU, che e stato 
presentato stasera stessa, al 

(Segue in ultima pagina) 

Accertata 
la mobi-
litaxione 

degll 
alpini 

Una smentita poco per-
suasiva del ministro 

Andreotti 

Ieri sera, a tarda ora. in 
coincidenza con l 'annuncio 
della decisione britannica di 
efTettuare un passo al Con
siglio di sicurezza per la que-
stione di Cipro — passo che 
significa l 'accantonamento, 
almeno per ora, del piano di 
intervento della NATO — A 
ministero della Difesa ita
liano si e declso a d i ramare 
una smentita alle notizie r i 
guardanti 1'imminente par -
tenz a di reparti italiani per 
Cipro. 

Il comunicato del ministe
ro della Difesa dice: « La po-
sizione del governo italiano 
in ordine alia crisi di Cipro 
e stata i l lustrata con preci-
sione ieri al Senato dal mi
nistro deglj ArTari esteri. 
Nessuna decisione di invio 
di t ruppe italiane e stata a-
dottata e sono pertanto frut-
to di fantasia tut te le noti
zie messe al r iguardo in cir-
colnzione >. 

Per il modo come e venu-
ta e per il riferimento alle 
dichiarazionj di Saragat. 
questa smentita viene in 
realta a confermare le r ive-

(Segtie in ultima pagina) 

II PG di Belluno chiede 
I'apertura di un'istrut- , 
toria formale • Nume-
rose e gravissime le 
imputazioni ai dirigenti 
dell'ENEL - SADE e del 
ministero dei LL.PP. 

Dal nostro inviato 
BELLUNO. 15. 

: II primo atto formale per 
colpire pennlmente i respon-
sabili della catastrofe del i 
Vajont, 6 stato compiuto nel 
pomeriggio di oggi dal pro-
curatore della repubblica di \ 
Belluno. II dr. Arcangelo 
Mandarino, che sin dal 10 • 
ottobre scorso ha aperto le ' 
indagini sullo spaventoso di- ; 
snstro, ha chiesto al giudice } 
istruttore presso il Tribunale 
di Belluno che sia aperta la ' 
istruttoria formale < per di-
sastro colposo aggravato dal- ' 
la previsione, per inondazio- ' 
ne colposa e per omicidio e • 
lesioni colpose plurime > a ; 
carico di sette personalita di 
primo piano della SADE. • 
dell 'ENEL-SADE e del mi
nistero dei Lavori . Pubblici. 
• Si t ra t ta dell'ing. Umberto ; 

Biadene, gia vicedirettore • 
generale della SADE, respon-
sabile del servizio costruzioni ; 
elettriche, at tualmente vice
diret tore dell 'ENEL-SADE 
di Venezia; dell'ing. Mario '• 
Pancini. direttore dell'iifllcio ' 
lavori ENEL-SADE di Lon-
ga rone ; ' dell'ing. Luigi Gre
co, gia presidente della quar- • 
ta sezione del Consiglio su- . 
periore dei Lavori Pubblici; . 
del prof. Pie t ro Frosini gia 
presidente del Consiglio su-
periore dei Lavori PubMdi ; ' . 
dell'ing. Francesco SeIisiat^^, 

ni, ispettore generale del Ge- : 
nio Civile; del prof. France- '• 
sco Penta , componente il 
Consiglio superiore dei La
vori Pubblici ( tutt i e t r e , 
questi ultimi sono m e m b r i ' 
anche della commissione di 
collaudo in corso d 'opera) ; -

e dell 'ing. Curzio Batini di
ret tore del servizio dighe del 
ministero - dei Lavori Pub
blici. 

La notizia del provvedi
mento del Procuratore della 
Repubblica, diffusa in sera-
ta dalle agenzie di stampa, 
e tut ta qui. Estremamente 
laconica e stringata; e tut-
tavia una notizia che fa sen-
sazione, poiche conferma co
me le indagini del magistrato 
abbiano accertato responsa-
bilita che investono diretta-
mente la SADE. il potente . 
gruppo monopolistico vene-
ziano che ha voluto a tut t i 
i costi realizzare l ' impianto 
del Vajont, e i massimi or-
ganismi tecnico-amministra-; 
tivi dello Stato che hanno 
dimostrato, in tutta la tragi-
ca vicenda, la totale scon-
certante subordinazione ai 
voleri del monopolio.. j 

L'ing. Biadene non e sol
tanto I'uomo che nei giorni 
immediatamente precedent! . 
la catastrofe riceveva le al-
larmistiche telefonate dei 
tecnici mandati a sorveglia-
re la diga e la frana sul mon-
te Toe, senza prendere prov
vedimento alcuno; egli era* 
vicedirettore generale della 
SADE e responsabile massi-
mo del servizio costruzioni; 

Mario Passi 
(Segue a pag. 20) 
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In contraddizione col voto del PSI al Senato 

Moniti di Lombardi 

! II PSI i 
I la Cina 
I 
I 
I 

e Cipro 
L'Avanti! spiega in que

sti termini il voto contra-
rio dei socialisti al rico-
noscimento delta Cina po- I 
polare: « In guesta sttua- I 

I zione, la presentazione e il i 
mantenimento della mozio- | 

I 
I 

L'editoriale dell'<< A v a n t i ! » li invito a 
non cadere nella trappola di De Gaulle 
e sostiene che Erhard mira essenzial-
mente al possesso delle H - « N o n dob-

biamo essere schiavi degli USA» 

ne comunista, che trasfor 
mava un problema serio I 
come quello della norma-
lizzazione dei rapporti con I 
la Cina in un pretesto po- • 

I lemico contro il governo i 
di centro-sinistra, rischian- | 

I do di compromettere la so- , 
luzione del problema stes- I 

Iso, non poteva essere up-
provata dai senatori socio- I 
listi >. I 

I Orbene, una forza politi- i 
ca seria e in particolare \ 

I una • iorza operaia tutto . 
pud fare meno una cosa: I 

I non avere il coraggio del
le proprie azioni, nascon- I 
dersi dietro un dito, giusti- I 

Ificarsi con la bugia o la i 
forzatura polemica. \ 

I Si pud benissimo spiega-
re il voto contrario del PSI I 
al riconoscimento della Ci- • 

I na per cid che esso k: il i 
1 PSI si k impegnato in una | 

I determinaia azione di go- . 
verno, e legato da certi vin- I 

Icoli, ritiene di dover paga-
re certi prezzi in cambio di I 

Iun risultato generate post- I 
tivo ch'esso si attende dal- i 
la linea generate prescelta. \ 

I- E' una politico che noi rite-
niamo sbagliata, come Vha I 

Iritenuta sbagliata il 40% 
del PSI, ma k pur sempre I 
una politico, e come tale I 

I pud essere difesa se ci si t 
drede e si ha il coraggio | 

I delta coerenza. 
Quello che non si ptid I 

• fare k. il rigettare polemica- ' 
I mente su altri, su chi com- I 

I
* pie un'altra scelta e opera I 

coerentemente, le proprie • 
responsabilita. Cosa c'& di \ 

I:stmmentale nel fatto che il . 
~'-PCv sostenga, oggi come I 

I sempre, il riconoscimento ' 
delta Cina, si proponga di 
sottrarre H problema alia 
logica paralizzante dello 
atlantismo meccanico e ser
vile, stimoli governo e 
maggioranza a una soluzio-
ne nazionale e razionale del 
problema? 

Contro il governo di cen-
tro-sinistra non sta la mo- • 
zione del PCI, sta il rifiuto \ 
del governo di centro-sini-
stra medesimo di muoversi 
in nuove direzioni. E con
tro il PSI non sta la no
stra mozione ma sta la ri-
nuncia all'interpellanza Vit-
torelli presentata e contrad-
detta, sta il credito di fat-

I 

I to accordato all'atlantismo I 
globale > di Saragat, sta la • 

I rinuncia in questo caso i 
all'asserita autonomia del | 

IPartito dal Governo: quel- . 
Vautonomia che Lombardi I 

• riafferma oggi suit'Avanti! 
I con una polemica antiatlan- I 

(tea che tuttavia stona, nel- • 

I la sua astrattezza, con la 
concreta corresponsabilita 

Isocialista net negativi orien-
tamenti del governo. 

• E cid che vale per il pro-
| blema • delta • Cina puo a 

maggior ragione valere per 
I quello bruciante di Cipro: 
* k strumentale anche tl chie-

I dere che, conformemente 
ad impegni presi, il gover-

• no rifiuti Vinvio di truppe 
I nell'isola mediterranea, ri

fiuti di assumere la corre-

I sponsabilita in un interven- i 
to mtlttare cui la NATO \ 

I non ha diritto, che il legit- . 
ttm» governo di Cipro non I 

Idesidera, che solo I'ONU 
pud legittimamente delibe- I 
rare? O non sarebbe invece I 

Iassai grave se il PSI. adot- • 
tando sistematicamente lo | 

Iargomento •' Ticattatorio •' e . 
auto-ricattatorio escogitato 1 

I a proposito della Cina, si 
vincolasse anche in questa I 
nuova circostanza e via via • 

I tn ogni futura circostanza 
a tunc le peggiori conse-

Iguenze della logica ed ami 
delta « dogmatica * atlanti-

m ca e governativa? • 

C0NC0RS0 
peringegnerecomunak 

n Comune di Jesi (Anco-
n a ) ha bandito un concorso 
pe r Ingegnere Capo. Chie-
dere copia del bando alia 
Segreteria Generale del Co-
mime. 

EVITATE 
ABRASIONI 

se usate superpotv*-
re adesiva 

ORASIV 
FA L'ABITUDINE ALLA OENTIERA 

Problem! economic! «con-
giunturali >, politica estera e 
leggi regionali, saranno al cen-
tro della settimana politica en
t r an t s Al livello dei ministri 
economici, continueranno le 
riunioni rivolte a preparare 
i provvedimenti anticongiun-
turali (ritocchi al prezzo della 
benzina e auraenti di imposte 
automobilistiche, sui consumi 
di lusso e, forse, sulle vendite 
a rate). E' anche probabile 
che, a fine settimana, un altro 
Consiglio dei ministri possa 
aver luogo sull'argomento. 

Nella seconda meta del me-
se, a quanto si 6 appreso ieri, 
anche le tre lfcggi regionali 
varate recentemente dal Con
siglio dei ministri, dovranno 
essere presentate in Parla-
mento. Contemporaneamente, 
un comitato di ministri «ad 
hoc», del quale si ignora an-
cora la composizione, dovreb-
be cominciare a discutere la 
proposta di legge sul «refe
rendum ». 

Nel settore della politica 
estera, la settimana entrante 
vedra, dal 19 al 22, il viaggio 
di Segni e Saragat a Parigi. 
Alcuni giornali ieri, riferiva-
no di un passo «in extremis » 
della Farnesina per ottenere 
un rinvio dell'incontro, che ca
de, per il governo italiano, in 
un momento particolarmente 
difficile. Ma sia Parigi che Ro
ma hanno smentito che da par
te italiana fossero state avan-
zate proposte di rinvio. 

L'EDITORIALE DELL'AVANTI! 
Alia vigilia del viaggio di Se
gni e Saragat a Parigi, un edi-
toriale dell'AuanttJ di oggi, 
scritto da Riccardo Lombardi, 
torna a sottolineare alcune pa-
lesi contraddizioni nella poli
tica estera della maggioranza 
gia emerse nella vicenda che 
ha accompagnato il voto del 
PSI nel dibattito sulla Cina al 
Senato. " • -= - • -

Presentando molto scettica-
mente il prossimo incontro di 
Segni e Saragat con De Gaulle, 
YAvanti! ritiene < auspicabi-
le > che esso si chiuda «con 
un comunicato anodino» (e 
cioe con > un nulla di fatto) 
ammenoche non si giuhga in
vece a « una franca esposizio-
ne di mantenuti dissensi di 
fondo». Lombardi ricorda a 
Segni e Saragat che tali dis
sensi sono destinati a durare, 
c finche la linea del generale-
presidente rimarra incrollabi 
le, come e certo che rimarra » 

Dopo avere rammentato a 
Saragat che egli si e impegnato 
a mantenere le distanze con 
De Gaulle, - tagliandosi i pon-
ti dietro le spalle con le di-
chiarazioni rese alia commissio-
ne esteri della Camera ». Lom
bardi segnala il pericolo che 
< i nostri rapprescntanti si la-
scino attirare nella trappola 
ove il generale tranquillamen-
te H attende > e che ha al 
rondo il dilemma « o Europa 
autoritaria o niente >. In que
sto caso < meglio niente dovra 
essere la risposta >, afferma 
nettamente VAvanti! II gior-
nale del PSI ammonisce poi Se
gni e Saragat dal fare «trop-
po assegnamento » su Erhard, 
poiche, malgrado certi «alli-
neamenti formali >, per la Ger 
mania - 1'obiettivo di fondo ri-
mane la partecipazione al pos
sesso e al controllo del Karma 
nucleare, da raggiungere in un 
modo o nell'altro, con la "for
ce de frappe" franco-tedesca, 
come voleva Adenauer, o con 
la forza multilaterale. come 
vorrebbe Erhard ». 

L'editoriale delYAvanti!, a 
proposito di «false alterna
tive » che si vorrebbero im-
porre, chiarisce anche che 
« combattere la politica di De 
Gaulle non vuol dire idenli 
Gcarsi con la politica america-
na. La quale ha component! 
forse anche esigenze, di nalu 
ra imperiale. per le quali non 
si pud pretendere, ne giuri-
dicamente ne politicamente ne 
moralmente, 1'avallo degli al-
Ieati sotto il pretesto di una 
"difesa globale" del "mon-
do libero" >. Dopo avere sotto-
lineato che, per esempio, - la 
politica degli Stati Uniti nel-
l'Amcrica latina. a Cuba e nel 
Sud-est asiatico e politica de
gli Stati Uniti, non dei suoi 
alleati atlantici». il giornale 
del PSI conclude afferman-
do che « il nostro impegno di 
lealta aU'alleanza vale propnu 
per sollecitarne la trasforma-
zione da strumento della ra-
gion di stato am-ricana, o bri-
tannica o francese che sia, in 
mezzo di difesa della democra-
zia: non pud valere per il con
trario. Vogliamo cioe essere 
amici deU'America: ma appun-
to perche amici, non satelliti, 

concezloni francesl « opporiia-
mo con molta franchezza le no-
stre vedute, tanto piu che non 
si tratta di concludere un ac-
cordo per il quale non esisto-
no oggi le premesse, ma di 
confrontare pacatamente pun-
to per punto le rispettive idee». 

L'editoriale, evidentemente 
ispirato da Saragat, crespin-
ge il neutralismo», giudica 
« essenziali» i «legami con gli 
Stati Uniti» e difende una 
strategia nucleare fondata su 
un piano «collegiale e inte-
grato », cio6 1'armamento mul
tilaterale. 

Presentate in una lettera a Nennl 

CGILperlo 
.vj 

> ! • • ! ;( 

ECHI AL DIBATTITO SULLA 
CINA' Tra gl! echi provocatl 
dal voto del PSI al Senato 
sulla questione della Cina. 
l'ARI, ieri, segnalava dei pro-
nunciati malumori socialdemo-
cratici, richiamanti gli autono-
misti del PSI ad imporre mag-
giore disciplina ai senatori del
la « nuova sinistra » che han
no rifiutato di votare contro 
la mozione comunista per il ri
conoscimento della Cina. L'ARI 
confermava che tale voto ha 
messo a nudo una situazione di 
estrema diversita di opinioni 
nel PSI sulle questioni di po
litica estera, di cui anche l'ar-
ticolo sopracitato di Lombardi 
appare un chiaro sintomo. 

m. f. 

Proclamata 
"' '•} l " X •*"* ' ' "'f •' ' ' 

I'agitazione 
dei mutilati 

La Commlsslone esecutiva 
deU'Associazlone Nazionale Mu
tilati e Invalid! di guerra ha 
deliberato lo «stato dt agitn-
zione» della categoria, dando 
mandato al presldente, dottor 
Riccl, ' dl • promuovere l'azlone 
piu opportuna per Intavolare 
trattative ufflciali con gli orga-
nl responsabili di governo. 

La declsione e stata adottata 
in segulto al persistente atteg-
giamento negative del governo 
in merito alle principal! richle-
ste della categoria. Fra queste 
richieste. come si sa, le piu im
portant! riguardano la rivaluta-
zione generale delle pension! e 
la concesslone di un assegno ai 
mutilati e agli invalidi della 
guerra 1915-'18. che comportino 
un tangibile e sostanziale rico
noscimento del loro sacriflcio 
da parte dello Stato. 

Parte dopo Pasqua 

il 1° contingente 

di leva peril 1964 
La chiamata alle armi 

per il servizio di leva del 
primo contingente per il 
1964 e stata posticipata dal 
20-27 marzo al 2-9 aprile 
in considerazione della fe-
stivita pasquale che cade il 
29 marzb. 

Dichiarazione di Di Gioia 

«Gli industrial! chimici 
sanno cosa li aspetta » 

Sul nuovo sclopero contrattuale del 200 ml la - lavo -
ratorl della chlmlca e della farmaceutlca, che Inlzia 
mercoledl per la durata di t re glornl facendo segulto agli 
al tr l due dl 48 ore gla effettuatl, abblamo chlesto al 
compagno Ing. Angelo Dl Giola — legratar io A 6 " 6 ^ 1 , 6 

della F I L C E P - C G I L — un gludlzlo dope I'Incontro unl-
tario e la declsione assunta a Mllano dai t re slndacati 

« Questo nuovo sclopero, pia'masslcclo degli a l t r l , e 
stato proclamato — ha detto Dl Giola — dopo che le tre 
oraanizzazioni avevano espresso un parere unanlme-
mente posltivo sugli al tr l due. La situazione (questo 
hanno affermato le t re organizzazlonl) e totalmente cam-
biata dopo lo straordlnarlo eslto avuto dalle precedenti 
astensioni sia f ra gli operal che gli Impiegatl. Ta le eslto 
ha certo Influlto sul padronato, come dlmostra I ' lmba-
razzata nota dell'Aschlmlcl pubblicata su 24 Ore. Ten-
tando di smlnulre la eompattezza della partecipazione, 
essa finlsce addlrittura col confermare I'eslto senza 
precedent! dei primi due scioperi - . 

- Inoltre — ha prosegulto Dl Gioia — I'associazione 
padronale ricorre al solito mezzuccio: afferma che la 
rottura e avvenuta su questioni procedural!, mentre I 
lavoratori sanno che si * rotto sui diritti di contratta-
zlone, sulle qualiflche, sugll aumenti , suiravvlclnamento 
operal-impiegati, sugli scattl d'anzianita. sulla rlduzlone 
d'orario. Questioni serle, altroche procedurall, come s 
vede. Ed I sindacatl intendono marclare su questi punti 
di contenuto; II nuovo sclopero, plO pesante, potra ap-
punto servlre a far decantare le poslzloni Intransigent!, 
a far meditare il padronato. Dopo, nel caso che (come 
afferma II comunicato unitario) " perdurassero le pre-
clusioni della controparte che hanno determinato la 
rottura delle trattat ive " , I t re sindacatl sono gia orien-
tat i ad adottare forme dl lotta articolate, adatte al set-
tore chimico, per realizzare la masslma pressione e il 
minimo sacrificio per 1 lavoratori. Naturalmente, pro-
seguira la sospensione d! tutte le ore straordinarie, 
gia in atto ». 

. Gli industrial! chimici e farmaceutlci , insomma — 
ha concluso Di Gioia — sanno cosa li aspetta. Dipende 
da loro evitare il prolungarsl e I'inasprirs! dl questo 
conflitto. tanto plO che 11 loro settore, anche in questa 
congiuntura, rimane uno dei piu fortunati - . 

Adottare alcuni 
provvedimenti ur
gent! per la giusta 
causa nei licenzia-
menti - Garantire 
I'esercizio di tutti i 
diritti sindacali 

La CGIL ha inviato all'on.ie. 
Nennl una nota in cui e precisa-
ta la sua posizione sullo Statuto 
dei diritti del lavoratori Occor-
rono, secondo la CGIL, una se-
rle dl interveutl legislativi che 
mOdlflchino le nonne che attual-
mente mettono il lavoratore in 
condizione dl inferiorita rispet-
to al datore dl lavoro nelle 
aziende, escludendo dall'inter-
vento la materia che si rlferi-
sce al diritti del slndacato. 

Le misure dovrebbero essere 
prese in due tempi per due 
ordini di questioni: 1) misure 
Immediate per garantire I'eser
cizio dl diritti costituzionali; 2) 
misure successive per alleggeri-
re il peso che ricade sulla 11-
berta e personality del lavora
tore in seguito all'adozione di 
nuove tecnlche produttive. Le 
misure possono essere studia-
te sia attraverso un dibattito 
con la partecipazione dei sinda-
cati, partendo dalla base, sia in 
una conferenza governo-padro-
nato-sindacati per i probleml 
dell'organizzazione del lavoro 
(temp! e ritmi). la selezlone at-
titudinale, il medico in fabbrl-
ca, la prevenztone antinforrunt-
stica e l'igiene, i regolamenti 
internl 

La CGIL propone le seguentl 
misure immediate: 

1) giusta causa nei licenzia-
mentl con abrogazdone delle 
norme del Codlce che consento-
ho al datore di lavoro di licen-
ziare per motlvi ingiustLficati; 
qulndl rigorosa tutela contro i 
licenziarnenti di rappresaglia; 

2) regolamentazione dei li
cenziarnenti collettivi con pre-
ventiva discussione. present! 
rappresentanti del potere ese-
cutivo, anche per l'esame delle 
cause dei licenziarnenti e della 
attivita del datore di lavoro in 
relazione a credit!, esoneri, 
commesse, ecc...: 

- 3) diritto alia riqualiflcazio-
ne professlonale in caso di li
cenziarnenti tecnologici; 

4) abrogazione delle norme 
dl legge e contractual! che con-
senfono al datore di lavoro di 
non corrispondere le indennita 
di malattia e preawiso In deter-
minati casi di licenziamento; 

5) riconoscimento con legge 
delle CI con deflnizione dei 
compitl non concorrenti col sin-
dacato; 

6) garanzie agli iscritti ai 
sindacati per I'esercizio dei di
ritti di partecipare alle assem
b l e . pagare le quote, svolgere 
propaganda stndacal*, ecc... Ad 
esclusione, anche in questo ca
so. di una qualslasi disciplina 
dei diritti del sindacato. 

I singoli provvedimenti do
vrebbero contenere, in ogni ca
so, precisi obblighi per i dato-
r! di lavoro e sanzioni per la 
eventuale violazione delle dispo-
sizioni legislative. 

Sindacali 
in breve 

Sui diritti sindacali 

Tessili: rigidi 
f 

gli industrial! 

Appalti FS 
Ha avuto luogo ieri lo scio-

pero del quindicimila dipen-
denti delle imprese appaltatri-
ci di lavori ferroviari per il 
rinnovo del contratto. La par
tecipazione e quasi totale. 

La corrente 
PSI per 

rautonomia 
e Tunita 

della CGIL 
' La corrente sindaqale del PSI 
ha diramato la seguente riso-
luzione: :- .-•-..-

Nel corso delle ultimo settl-
mane il Comitato della corren
te slndacale sociallsta ha pro-
ceduto — In diverse riunioni — 
ad un attento esame 'della si
tuazione determinatasi ai vari 
livellt della organlzzazione sin-
dacale unitaria a seguito della 
costituzione di una nuova cor
rente sindacale, conseguenza 
della scissione verlflcatasl nel 
PSI. scissione che i sindacallsti 
deprecano ancora una volta per
che dannosa agli interessi del-
I'intero movimento operaio. 

E' stato constatato con soddi-
sfazione che la stragrande mag
gioranza del lavoratori e del di-
rigenti sindacali socialisti so
no rimastt fedeli al Partito ed 
agli ideal! ed alle concezioni 
delle quali i socialisti sono sem
pre stati e intendono conti-
nuare ad essere, nell'organizza-
zione slndacale unitaria, 1 con-
vinti e tenacl assertori. 

Ovunque e emersa unanlme 
la volonta del lavoratori socia
list! di moltlplicare il proprio 
impegno dl attivita nel sindaca
to e nelle lotte rivendicative 
nello spirito della piu ampla 
unita e della autonomia del 
sindacato. 

n sorgere di una nuova cor
rente ha alterato i rapporti di 
rappresentativita in seno agli 
organism! sindacali, creando 
una serie di problem! che la 
corrente slndacale sociallsta in-
tende siano risolti secondo un 
giusto criterio democratlco, per 
evitare nel modo piu fermo che 
la partecipazione dei lavorato
ri socialisti al sindacato non 
possa esprimersi nella pienezza 
dei suoi diritti e delle sue re
sponsabilita. 

La corrente sindacale socia-
lista — one e una componente 
essenziale del sindacato unita
rio — dovra pertanto continua-
re ad avere la sua effettiva 
rappresentativita in ogni istan-
za e ad ogni livello della CGIL. 
anche in rapporto al contri-
buto insostituibile che easa ha 
sempre dato alia elaborazlone 
ed alia attuazione della politica 
autonoma ed unitaria del sin
dacato ed alle lotte dei lavo
ratori dalla ricostituzione della 
CGIL ad oggi. 

L'effettiva rappresentativita 
di ognuno e condizione irrinun-
ciablle della dignita e de! di
ritti demooratici di tutti I mili-
tanti del sindacato e della sua 
unlta. 

Sulla base di questi prlncl-
pi la corrente sindacale sociall
sta, nella pienezza dell'autono-
mia del sindacato. intende ri-
solvere in collaborazione con le 
altre correnti. i problemi aper-
ti. al fine di assicurare ai lavo
ratori socialisti la pienezza dei 
loro diritti di rappresentativita 
nella convinzione di portare co-
sl un ulteriore contributo alio 
sviluppo dell'unitS e della auto
nomia del sindacato ed alle lot
te nelle quali esso e attualmen-
te impegnato. 
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IMPORTIAMO IL MEGLIO IN | 

I DA PARATI 
DA TUTTO IL MONDO 

Angela ^ MAAA CU\/\f\ 
NOSTRE UNICHE SEDI 

r.l. 

Torre Argentina 74-75 
telef. 651782 

* ~ 

Porta Caitello 32-34 : 
tel. 652124 - 6569671 

R O M A 
NaskaaU 184 ( E H m ) 

telef. 462861 

V 

PARATI da L. 100 a rotolo di mq. 3,50 
81 8PEDI8CONO OVUNQUE CAMPIONABI A RICHIESTA 
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VIAGGIO 
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U.R.S.S. 
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Statali 
La direzione della Federsta-

tali per l'esame della vertenza 
e convocata per domani lunedi 
a Roma. I direttivi dei sindaca
ti Ferrovieri e Postelegrafonici 
(CGIL) si riuniranno martedi 
mattina. 

Elezioni Lebole 
La lista della FILA-CGIL e 

passata dall'84.4% all'87.4 % 
nelle elezioni di CI alia Lebole 
di Arezzo. I voti sono passati 
da 1868 a 1930 (la CISL e see 
sa da 330 a 252; la UIL ha avu 
to 25 voti). Le ragazze delle 
confezioni, alia vigilia della 
battaglia contrattuale, confer 
mano cosl la loro maturita. 

y -

I Tr»*p«rU FMiMbrl Inttrnmtlwian I 

700.70(M 
' 8ML SXA.P. m*X i ^ 

non servi». 

UN EDITOR ALE Dl «ESTERI» 
Sull'incontro di Parigi si sof-
ferma anche l'uf/iciosa rivista 
« Esteri » che in un editoriale 
improntato all'esigenza di «ri-
portare le cose alia realta dei 
fatti» dopo le «voci piu di
verse* circolate intorno alio 
awenimento, afferma che alle 

MILANO. 15. 
Sono • proseguite stamane. 

presso la sede Alta Italia del
la Confindustria. le trattative 
per il rinnovo del contratto dei 
450 mila tessili. La dkcuatfone 
e proseguita attorno ai grossi 
problemi riguardanti il ricono
scimento dei diritti del sinda-

gionti 

di sciopero 
alloRai-TV 

Dalle ore 14 alle ore 
18 di o$g1, domeniea, i 
lavoratori della Rai-Tv 
effettneranno uno sclope
ro indetto dai sindacati 
della categoria (Uls-Cgil. 
Fnls-Cisl, Vil-Spettacolo e 
Snater). Un altro sciopero 
generale e stato procla
mato dalle stesse organiz-
zaiioni sindacali dalle ore 
22,30 di martedi flno al ter-
mine dei turnl serali di 
domenka prossima. 

Tesseramento 

Prato al 

cento per cento 
La Federazione dl Pra 

to ha ragglunto 11 cento 
per cento degli iscritti del 
1963. 

Roma: 

reclutamento 

fra le donne 
Sezione I tal ia: 20 reclu-

. ta le ; sezione Montesaero 
10 reclutate; sezione bor-
gata Fidene 12 recluta
t e ; lezione Valmelaina 20 
reclutate. 

•4 
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AEROMOBILI *r g - - -

DC 8 Jet dell'ALITALIA ' 
TU 104 B dell'AEROFLOT ' 
TU 114 dell'AEROFLOT 

DATE Dl PARTENZA 

Tutte le domeniche dal 14 giugno 
al 27 settembre 1964 

ITINERARIO 

ROMA - MILANO - MOSCA - LENINGRADO 
MOSCA - MILANO ROMA 

DURATA DEL PROGRAMMA 8 giorni 

PREZZO PER PERSONA L. 198.600 

A6ENTE Dl VIAGGIO Dl FIDUCIA 
oppure presso 

ITALTURIST S r I 

a q e n z i a d i v i a g g i e t u n s m o m \..-, IV *i-,cmtrc ' ' 2 T f l *)51T21 6 8 7 ^ 7 
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cato airinterno delle aziende. 
e precisamente sulle questioni 
riguardanti i diritti aLTassem 
blea, ai pennessi, alia tratte»{ 
nuta delle quote mediant* re* 
ferendum, all'albo e alia ele-
zione delle sezioni sindacali 
aziend.il:. 

L"atteg?iamento della delega-
zione industriale appare abba-
stanza rigido sulle questioni in 
discussione. di cui i sindacati 
chiedono una soluzione -testl-
Ie». Per quanto concerne. ad 
esempio, la questione delle trat-
tenute. la • delegazione padro
nale ha lasciato intendere dl 
essere disposta per il cosiddet-
to sistema degli assegni — cosl 
come e stato concordato per 
i metalmeccanici — mentre / 
sindacati chiedono il tratteni-
mento 'delle quote dei contri-
buti sindacali mediante re/e-
rtndum. 

Le questioni fetituzionali re
lative ai cottimi, alia contrat-
tazlone del macchinario. degli 
organic: e delle qualiflche non 
sono state ancora affrontate. 
SiiH'importante questione dei 
diritti del sindacato. le orga-
nizzazioni del lavoratori hanno 
chiesto alia delegazione padro
nale di esprimere il suo pen-
siero in merito nel corso della 
prossima sessione di trattativa, 
mercoledl e giovedL 

LASILCAD- C0HCESS10HARIA ESCLUSIVISTA Dl VENDITA PER L'lTAUA 
VIA TIBURTINA 141 ^ TELEFONO 49.50.614 

ha il piaeere di annunciate agli automobilisti HalianL the desiderano arere la 

propria macchina in perHtta efiicfcnzo, di arer messo in vendita il rhroHuztonario prodotto amerkano: 

LA CAPSULA 

ANTI-SMOG 
CNE FA MSPARMARE 
IL CARIQRARTE 
SIA BENZINA 
CNE NAFTA 

Per la campagna ANTI-SMOG 1964 la capsula CELATRON - CHE DURA 1 ANNO - verra messa in vendita a L. 6.000 

IL PRODOTTO ? GOPERTO DA UNA POLIZZA Dl ASSICURAZIONE PER STATI UNITI ED EUROPA PER 1.000.000 Dl DOLLARI 
IL CELATRON E' IN VENDITA PRESSO I MI6U0RI NEG0ZI Dl AUT0ACCESS0RI 
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dichiam: 

Genco Russo in auto viene condotto in tribunale 

II sesto congresso dell'ANPI i » 

Proposte per I'unita 
di tutto il 

movimento partigiano 
Gli inlervenfi di Parri, Secchia e di don Luigi Tomassini - Rendere 
giuslizia a Moranino — Oggi la manifestazione conclusiva 

ANCHE UN MINISTRO IN CARICA 
HA TELEGRAFATO PER GENCO RUSSO 

Si sono apprese alcune battute dell'interrogatorio: « Sono una vittima delta politica» — « Non 
ero il solo a portare II cordone ai funeral! di Cal6 Vizzini» — « Ho sempre tirato avanti con le 

cambjalj» — « Come? Mi davano fiducia» 

Dal nostro inviato 
CALTANISSETTA, 15 

' Ma, insomma, chi c'e da-
vanti ai giudici del Tribuna
le di Caltanissetta: un capo-
mafia male in arnese o un 
influente uomo politico della 
Democrazia cristiana? I di-
fensori di Genco Russo, infat-
ti, mentre si fanno in quattro 
per tentare di dimostrare che 
Peppe Jencu non conta nul
la, e pieno di debiti, fa anzi 
letteralmente la fame, conti-
nuano a digrignare i denti e 
a minacciare tuoni e fulmini 
contro quei grossi personaggi 
dolla DC che abbandonano, 
proprio in questi delicati 
frangenti, il loro uomo, dopo 
che, per anni, ne hanno sol-
lecitato i favori sino a dover-
gli una parte certo non tra-
scurabile delle loro fortune 
politiche. Ieri sera uno dei le-
gali di Genco Russo aveva 
minacciato, come sapete, di 
tirare fuori trentasei tele-
grammi - di noti - personaggi 
democristiani che ringrazia-
vano il capomafia per gli ap-
poggi ottenuti nel corso della 
campagna elettorale degli ul-
timi anni, e di rivelare il no-

Martedi 

Ingrno 
Corbi e 
Puccini 

parleranno 
su Cuba 

Su invito de irAs-
aociazione di ' ami-
cizia Italia-Cuba, il 
compagno on. Pic-
tro Ingrao, il dottor 
Gianni Corbi e il 
prof. Dario Puccini 
parleranno martedi 
prossimo (ore 17) 
al Ridotto del Tea-
tro: Eliseo sul loro 
recent c viaggio a 
Cuba. Presiedera la 
manifestazione il 
prof. arch. Luigi 
Piccinato. . 

me dell'ex Presidente della 
Regione, che '• fece avere al 
boss di Mussomeli la nomina 
a cavaliere ufficiale della Re-
pubblica. Stamane 1'altro le
gale ha rincarato la dose con 
espressioni assai pesanti e 
minacciose. Parlando del fa-
scio di telegrammi che rap-
presentano una formidabile 
arma di ricatto verso gli «in-
grati > amici di Genco Russo, 
Tavvocato Salerno ha detto: 
«Ce n'e" persino uno di un 
ministro in carica. Dico mi-
nistro in carica; ci pensa? ». 

Giornate 
bollenfi 

La frase era buttata 11, non 
a casaccio unita a viva rac-
comandazione di tacere sulla 
cosa. Ma un avvocato, il di-
fensore addirittura di Giu
seppe Genco Russo, non par-
la con Tinviato de I'Unitd 
perche queste cose restino 
una cbnfidenza tra « amici >. 

Ormai fuori dei gangheri, 
l'avvocato Salerno continua 
con. le , minacce, preannun-
ziando — « se le cose si met-
tejanno male * — la distribu-
zione di pacchi di fotocopie 
dei document! ancora gelosa-
mente custoditi. 

Giornate bollenti, insom
ma, si preparano per la DC: 
e d . e chiaro che le minacce 
hanno uno scopo molto pre-
ciso: ottenere, appunto, che 
«le cose> non si mettano ma
le per Genco Russo. Le vie 
della provvidenza, in questo 
caso, non sono infinite, e ano-
nime, ma hanno un nome e 
un cognome. * Rumor ha in-
carieato il Segretario regio
nal della DC, Verzotto, di in-
dagare su eventuali compro-
messi tra •. uomini 'democri
stiani e Cencq Russo. Ma non 
mi faccia ridere...! Rumor do-
vrebbe cominciare con Vin-
dagare sui "compari" dello 
stesso Verzotto. per esempio 
a Riesi. Mi si dice, per esem
pio, che proprio il Segretario 
regionale della DC, Vispetto-
re di turno, conosca molto 
bene la famiglia Di Cristina, 
il cut maggiore esponente fu 
indtcato. lino alia morte, co
me il capomafia del paese. 
Vn liglio di "Cicco" Di Cri
stina I'hanno spedito al con-
fino per quattro anni pochi 
giorni fa. Mi sembra che 
Verzotto lo conosca molto 
bene...». '* 

Un fatto e certo: per venti 
anni i rapporti della questu-
ra e dei carabinieri di Calta
nissetta sono sempre stati as
sai benevoli con Genco Rus
so. Troppo benevoli. Chi ha 
ottenuto questo? E perche? 
Una allncinante spiegazione 
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I'hanno fornita i difensori del 
mafioso, rivendicando a tito-
lo di onore per Genco Russo 
il contributo che questi a-
vrebbe dato « per I'ordine e 
la sicurezza dello Stato >.' A 
questo punto a nessuno inte-
ressa piu stabilire se Peppe 
Jencu sia davvero a capo di 
una assai improbabile orga-
nizzazione gerarchica della 
mafia. Quello che ci interes-
sa — e che interessa l'opi-
nione pubblica italiana — e 
sapere perche Genco Russo e 
stato tanto protetto, e soprat-
tutto chi sono stati i suoi pro-
tettori. 

Con una malaccorta difesa, 
gli avvocati di Genco Russo 
stanno infatti dimostrando 
che la vera potenza del boss 
di Mussomeli non sta soltan-
to nelle sue imprese piu o 
meno sul filo del codice pe-
nale, ma nei suoi collegamen-
ti, nei suoi rapporti con la 
classe politica dirigente sici-
liana e di oltre Stretto Per 
questo il processo a Genco 
Russo pud essere una prezio-
sa chiave di interpretazione 
di tutto il fenomeno mafio
so; per questo 6 sempre piu 
urgente e piu atteso il seque-
stro d'autorita della sconcer-
tante documentazione che 
oggi fa tremare piu di un no-
tabile d.c. e almeno uno dei 
ministri in carica del gover-
no di centro-sinistra. Del re-
sto, le stesse dichiarazioni re-
se ieri sera da Genco Russo 
ai giudici che lo interrogava-
no sulle sue imprese recenti 
e passate, forniscono una di-
mensione assai sconcertante 
del ruolo e del c prestigio» 
del capomafia di Mussomeli 
Quella di ieri sera, insomma. 
non e stata l'autodifesa di 
un delinquente sia pure ria-
bilitato, ma l'autoesaltazionr> 
di una v'ta spesa al servizio 
del partito dc, dei governi 
regional! d.c., delle banche. 
di ogni e qualunque autnrita 
che fosse espressione del po-
tere politico, economico e so-
ciale imposto nejl'isola e 
fuori. • • • 
- Sentite qualche • brano di 

questo interrogatnrio. come e 
«=tato faticosamente ma fedel-
mente nrostruito nella not-
»ata sulla base dellp mez^p 
frasi dp; suoi difpnsori. dei 
figli di Genco Russo e di al-
tri attendibili informatori. 
• — L'opinione pubblica vi 

indica da tempo — ha detto 
il Presidente del" Tribuna 
le Palazzolo — come il ca 
pomafia piu autorevole del
la Sicilia: e il successore di 
Calogero Vizzini. Che ne 
pensate? 

— Nnn e vcro niente. 
'' — Ma non reggevate i 
cordoni della bara ai fune-
rali di * Don Calo > ? 

— Si. ali cro molto amico; 
ma quanti esponenti politi-
ci, quante note personalitA. 
quanti parlamentari e'erano. 
con me, dietro quella bara? 

**%4%A\^ 'Ve&u*&* 

+<su 5aa^H%^£aLn^l 

^nww^^ 

I\ON SIATE 

SORDI! 
Ritagliafe questo comunicato 
Se aflrete lainediaUnentc. 
avrete dlrllto a ricevere GRA
TIS aoa prexloss pabblicmxUne 
cbe potrebbc trasforasare la no
stra vita nel (Irs dl 24 ore. 
Questo llbro potrebbc eosUtai
re la rlsvoata alle »reghlere COD 
le quail rbiedevate di poter sea-
tire dl naovo cosl chiarmaiente 
da cooipreadere anchc I blsblf II. 
Qaesta apsasslonante pabblica-
slone lllnstrata descrlTe I aae-
todl sclentincl ideatl da Am-
plifon appositaaieate per colo-
rn che wlUno a portare • • ap-
parecchlo arnstico per tlaaore 
di essere noUll dalla geate. 
Essa pntrebbe portare. a TO! 
persotialifiente, ana naova feli-
rita.- a casa rostra, al lavoro. 
In chlesa e con (II aalcl. 
Per rlcevere Kratnltamente qne-
sto llbro meravlflloso. senxa 
alcan Impegno da parte vostra, 
acrlTete ogfl ateaaa alia Socle-
U Amplifon. Reparto UN-4, 
Via Darial X*, Ml; 

— Quali cariche pubbli-
che avete ricoperto negli ul-
timi anni? 

— Sono stato assessore 
prima e consigliere comu-
nale poi, per la DC, a Mus
someli; componente prima e 
presidente poi dell'Ente co-
munale di assistenza del 
paese. 

— Ma come avete fatto a 
fare tanti soldi, anche se ora 
piangete miseria? 

— Ho sfruttato il piccolo 
patrimonio lasciatomi dui 
miei genitori e un giro di 
cambiali; anzi, ho passato 
tutta la vita a firmare cam
biali e a contrarre mutui: 
pago, rinnovo, decurto; e an
cora pago e poi rinnovo c 
decurto... 

— Come mai trovavate 
cosi facilmente credito pres-
so le banche? 

— Sard perche le banche 
sanno che sono un uomo 
onesto, preciso negli impe-
gni e puntuale nei paga-
mentt. 

— Perd siete riuscito ad 
ottenere persino un • mutuo 
per migliorie fondiarie su 
un feudo che ancora non 
possedevate. Non vi sembra 
un po' troppo? 

"Sono una 
vittima » 

— Mi avevano fiducia... 
— Delle amicizie con i 

gangsters itaio-americani e 
con Lucky Luciano; e delle 
riuniom con loro, sino a due 
anni fa. per il traffico sugli 
stupefacenti, c o s a potete 
dire? 

— Nulla, non conotco que-
sta genie, non mi sono visto 
mai con loro, e non ho mai 
toccato un grammo di droga. 

— Ma i rapporti della 
Questura e della Finanza di-
cono il contrario... 

— lo sono un galantuomo 
e se mi trovo qui e perche 
sono una vittima, soltanto 
una vittima della sporca po
litica. 

— Che volete dire? 
— Niente, signor Presi

dente, ne parliamo un'altra 
volta... 

Se ne pari era venerdl ? 
Chissa. Certo 6 che il Tribu
nale, con una scelta sinto-
matica, ha gia respinto tutte 
le richieste dei difensori tese 
ad ammettere testi a discol-
pa e a far tes t imonia l i 
prefetti, i questori e i co-
mandanti del gruppo cara
binieri che si sono succeduti 
a Caltanissetta dal '44 al-
l'anno scorso e che. senza 
molte eccezioni, parlarono e 
scrissero molto bene di Pep
pe Jencu. 

A proposito di chi ha 
scritto molto bene del boss, 
i vigili urbani Giuseppe Sor-
ce e Giovanni Cirino ci pre-
gano di precisare che non si 
sono per niente interessati 
della sottoscrizione degli at-
testati di benemerenza a fa-
vore di Genco Russo. Su 
questo - i carabinieri stanno 
indagando. 

Ma certamente dell'affare 
si parlera a.f ine mese, qui 
a Caltanissetta, anche al 
congresso provinciale della 
DC. C e aria di battaglia con
tro il doroteo on. Volpe, che 
ha retto le fila della segre-
teria democristiana in quest) 
ultimi tempi senza dar conto 
alle accuse contro i mafiosi 
di casa d.c. 

Stasera, infine. la segrete-
ria della Federazione comu-
nista nissena ha annunciato 
(contemporaneamente alia 
diffusione di un documento 
del direttivo della sezione di 
Mussomeli. nel quale si riaf-
fermano la continuita e il 
valpre della lotta contro la 
mafia e contro Genco Russo. 
portata avanti dai comunisti 
in • tutti •: questi anni) - che 
prendera in esame la situa-
zione locale alia luce delle 
presunte 'dichiarazioni rila-
sciate' all'inviato di un quo-
tidiano torinese dal segreta
rio della sezione comunista 
di Mussomeli. • 

G. Fntca Polara 

CHI DEVE PAG ARE? 

Lo sciopero e il 
caos nel traffico 

La paralisi dei trasporti pubblici ed ur
bani, verificatasi venerdi per lo sciopero 
dei centomila addetti, ha posto in evi-
denza — come afferma il sindacato uni-
tario — rinsostituibile funzinne del Ira-
sporto collcttivo, e Vimprorogabile est gen-
za di risolverne t problemt, che coinvoU 
gono 15 milioni di persone al giorno. 

Tutti hanno visto, infatti, il caos indc-
scrivibile che la motorizzazione privata ge
nera quando nei grandi centri mancano 
quei mezzi di cui nessuna concorrenza 
automobilistica polra sminuire la funzin
ne. Anzi, gia adesso e piu conveniente 
andare in centro con il tram, rautobus o 
il fitobus. Cib dimostra che i trasporti 
pubblici, benche opprcssi dal traffico e 
compressi dalla motorizzazione, sono sa-
cri; che le aziende pubbliche di trasporto 
sono intoccabilL 
• La congestione ctlladina, , delerminata 

dallo spopolamento delle campagne, dalla 
speculazione edilizia, dai ritardi net Piani 
regolatori e dalVideologia tJc/futilitaria. 
pub essere alleviata proprio e soltanto dai 
trasporti pubblici. Mctropolitane, vie di 
scorrimento. sopravrie e sottovie non can-
celleranno mai il fatto che, con un ingom-
bro 5 volte superiore, un autobus ha una 
capienza di trasporto 50 volte maggiorc 
di un automobile. 

Qtiindi bisognm difendere e valorizzare 

il trasporto pubblico. Ma le aziende sono 
in deficit (26 miliardi nel '62 solo le 30 gia 
municipalizzate, gia soltratte alia mafia e 
alia speculazione privata); i loro bilanci 
gravano sulla collettivita; i loro servizi 
peggiorano; la loro politica pesa sui lavo-
ralori, che insieme ai passeggcri pagano 
di persona tutto questo, nella btisla e 
nella salute. Gli aumenti delle tariffe (ul
timi quelli di Torino, Milano c Bologna) 
non sanano i deficit, £ quali dipendono 
sia dai criteri di gestione sia dal fatto che 
le aziende non possono oggi cssvre autn-
sufficienti. Naturalmente, non c offrendo il 
5?° dailmento ai tranvicri che il deficit 
terra sanato, poiche allora la lotta si rende 
inevitabile, con tutte le conseguenzc. 

Chi deve pagare, dunque, visto che non 
sono ne il conduccntc ne Vutcnte a par-
tame le colpe, ma soltanto le pene? Chi 

. guadagna o specula sui servizi pubblici 
senza cacciarc una lira: da una parte i 

' proprietari delle aree valorizznte dalle linec 
di trasporto che le servono; daWaltrn i 
padroni delle fabbriche riempite ogni gior
no dalle linee normali e speciali che le 
toccano. Da qui non si senppa. Del rcsto, 
non lo chiedono soltanto i comunisti, e 
questo govemo, se ne avesse la volonta 
politica, lo potrebbe fare. Altrimenti, altro 
caos, allri rincari.. 

a. ac 

A Pisa nel quarto cenffenario della nascita 

Celebrate Galileo 
Dal nostro corrispcideate 

PISA, 15. 
Stamane, alia presenza del 

Presidente della Repubblica, 
dei rappresentanti del Senato 
e della Camera, del govemo, 
del presidente della Corte 
Costituzionale Ambrosini, so
no state aperte a Pisa le ce-
lebrazionj per onorare Gali
leo Galilei, che vide i natali 
nella citta toscana il 15 feb-
braio di 400 anni fa, da Giu-
lia Ammannati e .Vincenzo 
Galilei. 

Le celebmzioni ufftciali so
no state aperte dal sindaco 
di Pisa, il quale, in un bre
ve discorso di ringraziamen-
to rivolto al presidente Segni 
e alle autorita, ha messo in 
evidenza . la partecipazione 
ideale di tutta la nazione a 
questa manifestazione. 

II prof. Polvani, presidente 

del comitato nazionale per le 
celebrazioni ha quindi illu
strate il vasto programma 
che si dovra portare avanti: 
< n Comitato — ha detto — 
vuol fare rivivere la polie-
drica figura di Galilei*. II 
programma tracdato dal pro
fessor Polvani e cosi artico-
lato: 26 aprile, a Roma, com-
memorazione tenuta daU'Ac-
cademia dei Lincei, alia qua
le saranno invitate le rappre-
sentanze delle Accaderaie e 
delle societa scientifiche di 
tutto il mondo; dall'8 al 20 
maggio, a Firenze, il con
gresso del Comitato mondia-
le delle ricerche spaziali, che 
sari intitolato a Galileo. II 
17 giugno. a Pisa, sara con-
ferito il premio di un milio-
ne indetto dalla amministra-
zione comunale per uno stu
dio storico inteso a individua-
re l'ubicazione della casa na-
Ule di Galileo; dal 9 al 12 

settembre, avra Iuogo un 
convegno internazionale sulle 
< macchie solari >. Dal 14 al 
16 settembre, a Padova, si 
avra un convegno interna 
zionale sulla cosmologia, men
tre nello stesso periodo a Ro
ma se ne svolgera uno sui 
cCampi magnetici solari e 
spettrografia ad alta risolu-
zione> e a Pisa, Firenze e 
Siena uno su «Galileo Ga 
lilei nella storia e nella filoso-
fia delta scienza >. Ancora a 
Pisa si avranno un convegno 
internazionale e il conferi-
mento del premio Galileo di 
4 milioni indetto dalla loca 
le « Domus galileiana > per 
un lavoro avente lo scopo di 
illustrare sotto 1'aspetto sto
rico critico 1'opera di Gali 
leo. Le manifestazioni saran
no chiuse nell'autunno del 
'64 a Roma. 

AVassandro Cardulli 

I problem! dell'unlta della 
Resistenza e della funzione delle 
organizzazioni partiglane, sono 
stati ripresi nel dibattito che si 
e svolto venerdl pomeriggio e 
per tutta la giornata dl ieri al 
VI congresso dell'Assoclazione 
nazionale partigiani d'ltalia che 
tiene i suoi lavori nella sala 
dei congress! dell'EUR. II Con
gresso conclndera i suoi lavori 
questa mattina con una pub
blica manifestazione che si svol
gera al teatro Adriano nel cor
so della quale parleranno gli 
onli Giorgio Amendola e Ric-
cardo Lombardi e i senatori Lui
gi Lussu e Ferruccio Parri. 

II tema dell'unita dei partl-
glanl ha suscitato momenti di 
particolare commozione fra i 
presenti quando hanno preso la 
parola il sen. Ferruccio Parri 
e don Luigi Tomassini, invalido 
partigiano e i delegati dell'AN-
°I di Bologna. II popolare -Mau-
rizio*. dopo avere rilevato come 
la Resistenza trov6 la sua unith 
qualche volta anche faticosa
mente, durante la lotta arniata 
contro i nazifascisti, si e dichia-
rato favorevole alia proposta 
avanzata da Boldrini di costitui-
re una federazione unitaria che 
raccolga tutte le organizzazioni 
partigiane. Egli si e dichiarato 
favorevole anche alia modifi-
ca della legge di PS proposta 
da Boldrini nel corso della sua 
relazione, Parri si e poi soffer-
mato ampiamente sulle funzioni 
delle organizzazioni partigiane 
le quali. egli ha detto. non sono 
un'associazione d'arma ma orga
nizzazioni politiche che non de-
vono invecchiare nei ricordi ma 
devono tenere vivi nelle nuove 
generazioni gli ideali della Re
sistenza. 

II problema delle nuove gene
razioni e stato ripreso nel po
meriggio del senatore Secchia 
il quale ha afTermato che la 
Resistenza deve trovare I'unita 
coi giovnni. Non dimentichia-
mo — ha detto l'oratore — che 
quelle forze economiche e po
litiche che malurarono il fasci-
smo, sono ancora oggi vive e 
vegete. Noi dobbiamo trovare 
I'unita con i giovani per batte-
re e spazzare via definitivamen-
te queste forze se vogliamo da
re al nostro paese un vero re
gime di liberta e di democrazia. 

Anche Don Tomassini si e 
dichiarato favorevole alia fe 
derazione unica. 

Altro tema che ha suscitato 
profonda emozione al Congres 
so e stato il problema delle per-
secuzioni contro i partigiani per 
le attivita di combattenti della 
liberta. L'on. Tempia di Biella. 
tra gli applausi dei congressisti. 
ha chiesto che nei ventennio 
della Resistenza sia cancellata 
la vergogna delle condanne ai 
partigiani. Egli ha ricordato che 
oggi il fatto piu clamoroso e 
quello deiron. Franco Moranino. 
condannato all'ergastolo. E' tem
po che si renda giustizia al po
polare -Gemisto-, ha detto lo 
on. Tempia. fulgida figura di an-
tifascista e di democratico. 

Sullo stesso argomento ha an
che parlato 1'avv. Filast6 di Fi
renze, difensore di Mora-nino. D 
quale ha chiesto la revisione del 
processo, tenendo presente che 
la tremenda condanna all'erga
stolo e stata il frutto di un cli-
ma che ha impedito una serena 
valutazione del comportamen-
to di - Gemisto- durante i gior
ni terribili della lotta clan-
destina. 

Nella seduta pomeridiana di 
venerdl aveva parlato anche la 
partigiana Lidia Baldini. di Lon-
garone, la quale ha comunicato 
che 75 partigiani di Longarone 
e di Erto sono scomparsi nella 
sciagura del Vajont. la medaglia 
d'oro Dal Pont di Belluno. Jo 
on. Enrico Minio. Enza Oliva. 
R3ggi di Firenze. prof. Gaetano 
Veroni di Resgio Emilia e 
Giorgio Trentin di Venezia. 
Nelle due sedute di ieri hanno 
parlato anche I'ax'v. Andreis di 
Roma, il prof. Cantoni. Casoli 
di Milano. il giovane Cabibbe a 
nome di Nuora Resistenza, De 
Barbieri di Genova, Villon di 
Llvorno. la M.O. Vatteroni e il 
sottosegretario agli Esteri .<=en. 
Banff. Infine hanno portato 
il saluto al congresso tutte le 
delegazioni straniere. 

Alia presidenza sono pervenu-
ti intanto altri messaggi di sa
luto e di adesione. Tra questi i 
messaggi dei ministri Pieraccin: 
e Bosco: di Alcide Cervi padre 
dei 7 fra t el I i caduti: dei sottose-
gretarl Gatti. Malfatti. Misari 
e Lucchi. dell'ex ministro degli 
esteri della Repubblica popo
lare spaenola Dei Vajo e del 
Premio Nobel Salvatore Qua
simodo. Alia seduta pomeridia
na di ieri e intervenuto anche 
il ministro on. Giolitti. 

II congresso ha approvato 
ieri sera la mozionc conclusiva 
cd il nuovo statuto dell'Asso-
ciazione. 

Taddeo Cone* 

II compogno 
sen. Voccoro 

in gravi condizioni 
Le condizioni del compagno i 

sen. Nicola Vaccaro. ricoveratoj 
la scorsa notte all'ospedale di 
Monterotondo per una emorra-j 
gia cercbrale. sono tuttora molto 
gravi. Ieri mattina al capezza-
le deH'infermo si e recato il 
prof. Lentini del Policlinico di 
Roma 

L'attacco del male ha colto 
il compagno Vaccaro mentre 
viaggiava sul treno Roma-Fi-
renze alia volta di Arezzo per 
rientrare in famiglia. II capo-
treno ha fatto fermare il con-
voglio alia stazione di Monte-
rortondo. Subito ricoverato nel-
1'ospedale civile di questa cit-
tadina il compagno Vaccaro 
e stato posto sotto la tenda ad 
ossigeno. 

il dolce 
purgante 
per adulti 
e bambini 

VI DA 
LA 
GARANZIA 
Dl 
UNA 
GRANDE 
FIRMA 
perche 6 una ricetta 
del Grande Medico 
Prof. Augusto Murri 
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Faticoso > rodaggio » nclla zona della stazione Termin i : i sensi unici dedal dal Comune hanno creato ierl piu di un 
problema, specialmente nelle ore dl punta. Gil Ingorghi non sono mancati. Tutta colpa della nuova dlscipllna del traf
fico? Difficile dirlo. La pioggla, la giornata dl sabato — di solito assai convulsa — possono avere aggravato la situazlone 
In alcuni « nodi ». Nel prossimi glorni comunque potremo avere un'idea piO esatta del difetti e delle Insufficienze del 
piano deciso dal Comune. Uno del puntl pld delicati si e dimostrato, anche nelle ore piu tranquille, I'incrocio via Cap-
pelllnl, via Tura t i , via Principe Amedeo, In piazza dell'Esquiltno, all'inizio, i semafori non hanno funzionato a dovere. 
Per II reato, pol, disordlne un po' dovunque. Solo In via Cavour il senao unico e sembrato non creare moltl problem!. 
NeUa foto: Auto ferme In doppla flla, in via Cappellinl, aotto II cartello del divieto dl sosta. 

inchiesta sul traffico: le r/sposfe dei /effort 

Ultima speranza per tutti: 
il metro > 

Come provvedere ai trasporti col 
b/occo della spesa ? — te tariffe 

**• Nelle risposte dei lettori al nostro referendum, 
in questi ultimi giorni, si avverte un riverbero dei 
problemi e delle polemiche che si sono accompa-
gnate alio sciopero di ventiquattr'ore che ha para-
l izzato i servizi pubblici. Molti ci scr ivono del l 'ATAC e 
della STEFER, de l le difficolta i n cui le due aziende si 
s tanno dibattendo. Si e trattato, anche questa volta 
— com'era da prevedersi — di un colossale «esperi -
r imento > del traffico: tolti 
di mezzo i tram, i f i lobus 
e gl i autobus, la citta e ri-
mas ta soffocata dalle mac-
chine, che si sono aggrovi-
g l iate ne l le strade, senza 
tuttavia . com'e ovv io , riu-
sc ire a soddisfare l e esi-
g e n z e di mobi l i ta di due mi-
l ioni di persone. Domenico 
Del Monaco (un «professio-
nista del volant e» ) ci ha 
scritto una lunga lottera, ric-
ca di considcrazioni assai in-
teressanti, che partono dal- -
l'esigenza di - alleggerire » il 
centro della citta dal traffico 
e dalla massa delle auto in 
sosta (regolarmente e no) . 
JEgli in sostanza propone il 
ripristino di tutti i dlvieti di 
sosta oggi non rispettati (at-
traverso un aumento dei vi-
gili impegnati nel controllo), 
l'estensione della -zona di
s c o - a tutto U centro della 
citta con la riduzione a mez-
z'ora del tempo di sosta, l'e
stensione del divieto assoluto 
dinanzi agH alberghi e agli 
ingressi delle case per evitare 
le fermate in doppia flla (oggi 
talvolta inevitabili). 11 divie
to di accesso a certe zone da 
parte degli invadenti pull-
man dei turisti. Infine, ritie-
ne che occorra nel centro 
della citta un grande par-
cheggio sotterraneo,' insieme 
a un eccezionale rafforzamen-
to dei servizi di trasporto 

Aldo Montanari, bigliet-
taio della metropolitana. ha 
scritto a lungo sulla priori-
ta che bisogna accordare ai 
trasporti pubblici, - parlando 
delle sue personali esperien-
ze: - L a metropolitana — af-
ferma — e l'unico mezzo mo-
d e m o (e rapido) che pub ga-
rantire. insieme a un'enorme 
capacita dl trasporto; una ve
locity elevata e costante, sen
za ingombrare il suolo pub-
blico. Da Termini alia Lau-
rentina — dieci chilometri 
e dieci fermate — il tempo di 
percorrenza e oggi di appena 
un quarto d'ora; - i convogli 
viaggiano con una frcquenza 
di sei minuti. A queste con-
dizioni. e chiaro, anche chi 
possiede la macchina pu6 ser-
virsi senza sacriflcio — anzi. 
forse con un guadagno netto 
in tempo e quattrini — del 
meszo pubblico» 

Luigi D'Amato (via Sannio) 
si chiede come potranno esse-
re rinnovati i trasporti pub
blici — cosl come la non lio-
ta realta irapoae — col Moc-
co della spesa deciso dal f o -
verno; -sperano — si chiede 
— di cavare tutto dal proget-
tato aumento delle tariffe? -. 
Sugli aumenti del prezzo dei 
biglietti sono in molti a chie-

' derci chiarimenti e informa-
zioni (tra gli altri Franco 
Salvatore, Antonio Rizzi, Ma-
risa Durbei: rispondiamo che 
non v i e ancora una decisjo-
ne, ma che sia l'ATAC sia 
l'assessore comunale Pala 
hanno espresso in linea di 
massima parere favorevole al 
rincaro. 

Romolo Benelli (via Gio-
litti) parla delle pene inflit-
te agli abitanti della zona 
deH'Esquilino pid a contatto 

' «ol grande corpo della stazio

ne dei convogli STEFER del
la Roma-Fiuggi: - N o n dico 
tutto questo — precisa — per 
togliere un cosl importante 
servizio pubblico; al contra-
rio. anzi, vorrei che venisse 
sistemato, nell'interesse di 
tutti, in modo piu soddisfa-
cente. Bisogna convincersi 
che il servizio pubblico non 
pub assolutamente cammina-
re insieme a quello privato». 

- Essendo Roma una gran
de metropoli — scrive Bruno 
Donati (piazza Donna Olim-
pia) — ha bisogno come il pa
ne di una metropolitana. Oc-
corre togliere pero anche i 
ministeri dal centro storico*. 
Salvatore Leuzzi (via Ziglia-
ra) sostiene che e necessario 
«potenziare la rete dei tra
sporti mettendo mano in pa
ri tempo alia costruzione di 
una rete di sottovie e trail-
siti sopraelevati riservati 
esclusivan.ente ai pullmann 
e ai filobus-. Assai laconico 
il giudizio di Cipriano De Fi-
lippis (via dei Casser): - II 
decentramento e l'unico ri-
medio- . «Priorita ai mezzi 
pubblici — scrive Luigi Sar-
tori (Cavalleggeri) — ri
pristino dei tram (all'estcrno 
del centro> e della c:-colare 
esterna-. Mario Alere (via 
dei Larici): - Per conto mio. 
occorre far circolare le auto 
solo in periferia .». 

I 

Referendum 

Le proposte 

dei lettori 
Rai Fautomobile? 

I • Qual & la tpeaa metuite? 

I • Quanto tempo impieghi in media per andare 
a tornare dal lavoro? Qual e la dUtansat 

I famitiari quail me**i tuanot SI tervono 
della macchina privata o dei trasporti pub
blici? Qual e la spesa mensite? 

Quali proposte intendi formulare per U 
traffico? Come si possono miffliorare i *er» 
visi delPATAC e della STEFER? 

| _ _ _ _ - L: •— 
I NOME e COGNOME, INDIRIZZO, LUOGO Dl 

LAVORO: 
I 
I KIUK l larc • spedlr* a.- «11JBlta» 
• Via del TaariBL I * - B * « M 

Dispostq dal minisfro: finalmente! 

» « Laffi speciali 
• — — P * ^ ^ I I ^ ^ • • • • • • M > M ^ W M . ^ M « M » M » ^ ^ M i a ^ J 1 f c » ^ J W M » » M M M M M » M » M M M , ^ , M « » » » M « » » » a W - I l l l l II 

soiio inchiesta 
i . ; . 

. > . \ 

Vermi nel la bottiglia di un'industria privata 
Inchiesta sul «lat te speciale»: l'ha disposta il ministro della Sanita on. Mancini affidando l'in-

carico alia commissione igienico-sanitaria per il sett ore lattiero-caseario da lui nominata in precedenza. 
II ministro — precisa una agenzia di stampa — ha raccomandato che l'indagine sia svolta con la mas
sima urgenza. E' il caso di dire: finalmente! I produttori dei «latti speciali» hanno goduto e godono 
tuttora dell'appoggio governativo: nonostante le ripetute richieste dei sindacati, ancora non 6 stato fissato il loro 
prezzo. Vengono venduti a 130 e persino 160 lire al litro, malgrado il loro scarso potere nutritivo (1,8 per cento 
di grosso), -mentre il prezzo del latte della Centrale e di 110 lire al litro (3,5 per cento di grasso). II ministro ha 
preso le sue decisioni ieri mattina, dopo avere ricevuto dall'ispettore generate medico prof. Gaetano 1 

| II giorno , | 
* Oggi, domenica 16 
| febbralo (47-319), 11 

•ole sorgc alle 7,26 e 
( tnuuonta alls 17,30. 

Luna, primo -quarto 
11 20. 

y ' - : - - J 

picco la 
i cronaca 

Cifre della citta 
Ieri, sono nati 68 mnselil e 

69 femmine. Sono morti 42 ma-
schl e 30 femmine, del quali 5 
mlnorl di 7 anni. Sono statl ce-
lebrati 45 matrimonl Tempe
rature: minima 8, massima 14. 
Per oggi i meteorologi preve-
dono un aumento della tempc-
ratura. 

. Istituto Gramsci 
L'Istituto Gramsci comuni-

ca che domani non avrfl luogo 
la lezione del prof. Cerroni. , 

Cuba 
Domani, nei local! della se-

zlone Esqullino (via Cairoli 13), 
alle ore 18, avra luogo la prole-
zione del documentario « Cuba 
o morte». Interverra il com-
pagno Arminio Savioli. Segul-
ra un dibatUto. 

Dibattito 
Domani alle 20 si svolgera 

nei locall del circolo soclalista 
a Largo Goldoni 47 un dibatti
to sul tema: « Le condizioni dl 
lavoro nol Mezzogiorno». Par-
teclperanno il sottosegrctario 
al Lavoro Slmone Gatto ed 11 
prof. Domenico De Masi del-
l'Univeraita di Napoli. • Avra 
luogo anche un'esposizione dl 
fotografie di Arrigo Amaduzzi. 

Autoemoteca 
Oggi 1' autoemoteca della 

CRT sostera per tutta la gior
nata in piazza della Chiesa 
Nuova. La donazione del san-
gue pud essere effettuata in po-
chi minuti e non provoca il mi-
nuno dlsturbo o dolore. Come 
e noto il sangue si pu6 donare 
dal 18 al 60 anni 

- < i . • 4 P nata 
Nadia Pardoni 

E" nata Nadia Pardoni, fi-
glia del compagno Celestino, il 
guardiano notturno della sede 
della CGIL morto tragicamen-
te negli scorsl glorni. Alia ve-
dova Vera Villa, al familiar! 
tutti. in queste ore che, tanto 
attese, avrebbero dovuto es
sere solo dl gioia, giungano le 
espressionl dl solidarieta del 
compagni della CGIL, della se-
zione Alberone e dell'Unita. 

Farmacie 
Acllla: Via Saponaro, n. 203. 

Boccea: via AureDa n. 413. 
Borgo-Aureito: via della Concl-
liazione 3-a, Cello: via Cell-
montana 9. Centocelle-QuarUo-
cloto: piazza del Mirtt 1: piazza 
Quarticciolo 11-12: via Tor del 
Schiavi 281; via PrenesUna 423 
Esqullino: via Cavour 63: via 
Giobertl 13: piazza Vlttorio 
Emanuele 118: via Emanuele 
Filiberto 143; via dello Statu
te 35-A. Piumlcino: via Predo 
Missaie. Ftamlolo: via del VI-
gnola 99-b. GarbatelU-8. paolo-
Cristofor« Colombo: piazza Na
vigator! 30: via Giacomo Bl-
ga 10. Mtgliana: via del Trul-
lo 290. Marconi (8Ui . Traste-
vere): viale Marconi 180 Ma*-
zlnl: via Broiferlo 53: via Eu
clid e Turba 14-18; Circonvall • 
Clodia Url3. Medaglle d'Oro: 
via Cecillo Stazlo 26. Monte, 
Mario: via del Mtllesimo 5 
Monte Saero: Corso Semplo-
ne 23: viale Adriatico 107: 
piazzalp Innio 51 Montr V'rde 
VeeehJo; via A. Poerio 19. Mon
te Verde Nuuvu: via Circonv 
Gianlcolense 188 Monti: via Ur-
bana 11; via Nazlonale 245 
Ostla Lido: piazza Delia Rove-
re 2: via delta Stella Polare. 
Ponte Mllvlo-Tordlnii!nto-Vl-
gna Clara: Ponte Mllvio n. 19. 
Porturnse: via Portuense 425 
Pratl-Trloofale: via Andrea 
Doria 38; via Scipionl 69: via 
Tibullo 4: via Marianna Dioni-
gi 33: piazza Cola dl Rienzo 1! 
Frenestlno - UWetno: Via 
del Pigneto n. Tt; Largo Pre-
neste n. 22. Primavmlle : via 
Federico Borromeo 13 Quadra-
ra-Cinecltta: via degli Arvall 5: 
via Tuscolana 1258 Regola-
Campltelll-Colonna: via Tor 
Millina 8: piazza Famese 42: 
via Pie dl Hanno 38: via S. 
Maria del Pi an to 3 Salarlo-
Nomeatano: via Po 37: via An-
cona 38: via Bertolon] 5: viale 
Gorizia 56: via G. B. Morga-
gni 38: viale XXI Aprils 31: 
piazzale delle Provlncie 8: via 
Tripoli 2; via Salaria 238: via 
dl Prttcilla 79: via Tonim«?o 

Pretorlo-Ludovlsl: via XX Set-
tembre 47; via S Martino della 
Battaglla 8; via Castelfldar-
do 39- piazza Barberini 49; 
corso d'ltalia 43. S. Basllio; via 
Casale S Bastlio 209 8. Bustac-
chio: piazza Caprantca 96 Te-
siacclo-Ohttcnsc: piazza Testac-
clo 48; via Ostlense 137; via 
Cndnmosto 3-5-7 Tiburtlno: via 
Tlburtina 40 TorplRnattara: via 
Casillna 439 b. Torre Spaccat* 
e Torre Gala: via dei Colombi 1. 
Trastevere; via S Francesco a 
Rlpa 131;. via della Scala 23: 
piazza in Piscinula 18-a. Trevl-
Campo Mar/lo-Colonna: via Ri-
petta 24; via della - Croce 10: 
via Tomacelll 1; piazza Tre-
vi 89: via Tritone 16. Tusco-
lano-Applo Latino: via Taran-
to 50: via Britannia 4; via Ap-
pia Nuova 405; via Amba Ara-
dam 23; via Numitore 17: piaz
za Ragusa 14: via Tommaso da 
Celano 27-c. 

Officine 
Feroli (elettrauto). viale Re-

gina Margherita 247-a, tel. 
866 146; Antonelll (riparazloni -
elettrauto), via Llvorno 59. tel. 
425 376; salberg (riparazloni -
carburatori e elettrauto), via 
Olevano Romano 5 (angolo via 
Prenestina 362), tel. 252 552; 
Prolt'tti (riparazloni - elettrau
to e carburatori). via Ca
vour 302 (ang. via Fori Impe
rial!), tel 688 714; Supergarage 
Aurello (riparazloni - elettrau
to e carrozzeria). via Baldo de
gli Ubaldi 113 tel. 620.602; Al-
blni (riparazloni - elettrauto) 
via San Giacomo 23. tel. 675.169; 
Volkswagen Service (riparazio-
ni). viale Asia 5 (EUR) viale 
dell'Arte 36. tel. 595.450; Manzo 
(riparazloni - elettr.), via Be
nedetto Bordoni 18 (Marranel-
Ia), tel 295.930: Cesaronl (ripa
razloni auto-moto). via Val di 
Lanzo 57; Tlbertl (riparazloni), 
via Voghera 73. 

parti to 
Convegno Latina 
Questa mattina si svolgera 

alle 9, nel salone della Camera 
di Commercio di Latina, il con
vegno operaio della zona in
dustrial* Roma-Latlna. II dl-
scorso conclusivo sul tema del 
convegno, « L'azione della clas-
se operala contro la politlca 
del blocco del salarl. per la 
programmazione democratlca », 
sara tenuto dal compagno Glor-

?io Amendola La relazione ln-
roduttlva sara svolta dal com

pagno Mario Bertl. 

presidente della commis
sione di studio della Cen
trale - del latte, una rela
zione nella quale si afferma 

• la necessita che siano pre- ( 
sto realizzate nuove cen-
trali di raccolta secondo il 
programma stabilito dalla 
commissione amministra-
trice dell'azienda munici-
palizzata. L'on. Mancini, inca-
ricando la commissione degli 
accertamwiti sulle aziende 
che producono latte speciale. 
ha inoltre disposto che il nu-
cleo anrisoflsticazioni del mi-
nistero indaghi anch'esso sulla 
produzione dei latti speciali 
avendo ravvisato — dice an
cora l'agenzia di stampa — 
indispens-iblle e urgente un 
severo controllo in questo 
delicato settore. i 

Nel frattempo. in merito ai 
recenti atti di sabotaggio ai 
danni della Centrale di via 
Giolitti (sigarette e semi di 
mandarino in tre contenitori 
tetra-pak e una lametta da 
barba in una bottiglia), ieri 
e Inizlata l'inchiesta della 
polizia amdata al commissa-
riato deH'Esquilino. Nei pros
simi giorni. gli agenti. saran-
no afhancati da carabinieri 
del Nucleo antisoflsticazioni 
del ministero della Sanita, 
diretti dal colonnello Naso e 
dal tenente Tomassini, che 
gia si occuparono nell'autun-
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il polio 

Del Vecchio , 

Comizi 
Marranella, ore 10.30. comi-

zio In piazza Marranella (Di 
Glulio); Montespaccato, ore 16, 
assemblea donne (Mirelia D'Ar-
cangeli): Quarto Migllo, ore 16. 
assemblea donne (Ottaviano): 
Borgata Prenestina, ore 10,30. 
comizto (Javicoli); Cervara, 
ore 12. comizio (Bianca Brac-
ci Torsi) 

Comitato federate 
Domani. alle 17, rn via delle 

Botteghe Oscure e convocato II 
Comitato federale AU'ordlnc 
del giorno: « La llhea e l'azio
ne unitaria dei comunlsU dl 
fronte all'attuale crlsi deiram-
mlnlstrazlone comunale ». Re-
Iatore II compagno Aldo Natoll. 

Nuova sede 
1 Questo pomeriggio, alle ore 
17. awerra la inaugurazlone 
dei nuovi local! della sezione 
Torre Maura, alia quale par-
teciperft 11 compagno Edoardo 
Pcrna. 

Atac 

Salvlrd 47-49. Sallnsttano-Castm I flnl). 

Domani alia sezione Tusco
lana e convocata la cellula sti-
pendiatt (impicgati controllorl 
e capilinea) Presiedera Ubaldi 

Convocazioni 
TIVOLI. ore U. assemblea 

operal comunlsU (Mossi-O. 
Mancini); ARSOL1. ore It, rlu-
nione. mandamentale del se-
greUri dl sezione <F. Capas-
(o); S. LORENZO, ore It. 
congresso cellula GATE (Fred-
duzzl); CAVE, ore l»Jt. con-
frrrnza d*organizzazlone Cluf-

£ MEGLIO 
Dl QUALSIASI 
POLLO RUSTICO 

perche il polio 

no scorgo ' dell'epiaodio del 
-latte alia nafta*. consegnan-
do successlvamente un rap-
porto al sostituto procurato-
re della Repubbllca 

Al momento le indagini 
della polizia sul «latte al 
tabacco>> si sono limitate ad 
alcuni accertamenti, all'ester-
no della Centrale. Risultato 
che e pressoche impossibile 
che i ~ corpi estranei •» pos-
sano essere stati immessi nei 
contenitori durante la lavo-
razione del latte che a w i e n e 
in circuito completamente 
chuiso (il prodotto passa 
inoltre attraverso numerosi 
flltri). 1'ipotesl piu attendibile 
e quella che il sabotaggio sia 
avvenuto, dopo 1'inscatola-
mento e 1'imbottigliamento. 

Un altro episodio, ierl po
meriggio. ha fatto accorrore 
gli ispettori dell'ufficio Igie-
ne in una latterla. La signora 
Elvira Paluzzi, che gestisce la 
rivendita di via Costantino 
Beltrami 18, ha trovato in una 
bottiglia da un litro alcuni 
vermi. Questa volta perd, non 
si tratta dl latte della Cen
trale: la bottiglia era chiusa 
con una capsola color 
verde con sopra stampigliato 
il nome di una azienda pri
vata. La bottiglia e il suo con-
tenuto sono stati sequestrati 
dagli ispettori dell'Ufflcio dl 
Igiene. 

I Inaugurate! ( 

I la mostra I 
l«Omaggio allal 
' Resistenza- ' 

I 
Raramente Vapcrhtra di | 

una mostra d avvenimento 
che cotnmuove. L'csposl- I 
zlono * Omaotiio alia Resi-

I stcnza -, organizzata dal- • 
VUDI e-allestita nella gol^ I ' 
Jeria d'arte * La colonna " 

IAntonlna*, ha. suscitatoA . 
nel vasto pubblico interve- I -

I n u ( o Ieri alia inauoutazlo-'. 
ne. ehe ha vtsto il susse- I 
guirsi dl bruclantl testimo~ • >• 

I n f a n t e stigli cplsodi dcUa | 
lotta cltindestina contro i \ 
nazl-fascisti, vwvienti di 

I viva e profonda partccipa- I 
zione. • -I 

I Alle parell delle sale, di- ; 
pinti c disenni di Attardi, I 
Blrolli, Cafllf. Colabrla. I 

ICfarrocchi. Enofrio, Guttu- i 
so, Lconcillo, Leri, Macca- I 

Irl, Mafal, Manzii. Mazzacii-
rati, Mazzullo. Mtrko, Muc- I 
chi, Murer, Niki, Omicclo- \ . 

Ill, Orslni, Pizzlnato, Puri- t 
flcato,' Raphael, Reoniani, | 
Treccani, Tnrcato, Vespi- I 

IgnartfrZancnnaro. Zifmino, I > 
esepuitt, quasi tutti duran- |, 

I t e la Resistcuza; su. fawolf, 
sotto vetro, decitic dl do- I 
cumentl storici sull'attivlta I 

I del Gap. delle forze di li- *( 
berazlone, ptornati clande- I -
stinl, tesscre e foto di ca-

Idutl per la libertd. Nell'at- I 
mosfera creata da questa \ 

Idocutncntacione hanno pre
so la parola Ferruccio Par- I 
ri, Rotetta Loiujo. Vas^es- • 

I sore Di Scnni, Camilla Ra- • 
vera, Lucia Corti, Zocchf, | ! 

Carla Capponi, Carlo Levi. 

I Erano prescnti, oltre a 
quasi tutti i pUiori le cui 

IopcVe erano e.sposte, le .' 
mcdaglie d'oro Cina Bo- I 
reliini e Ciardi, la vedova " 

1 della tnedaplfa d'oro Al- I 
berto Marlasl, Paola della | 

IPerooIa, Vassessore alia 
Provincia Riccardi, il dott. I 
Vola^, il compagno Mario I 

IAUcata, Amerigo Terenzi, • 
e tanti altri. I 

Teleoramm! sono stati 
Iinviati dall'on. Moro, dal I 

ulce presidente del Consi- | 
Iglio Nenni, dal ministro 

Corona, dal ministro Pie- I 
raccinl, e dal compagno ' 

I Luigi Longo. t 

E PIU CURATO 

MEGLIO ALIMENTATO 

PIU PULITO E 

MEGLIO DISTRIBUITO 
in condizioni di 
genuina e naturals 
freschezza 
fino alia tavola 

IL POLLO ITALIANO 
PRONTO A CUOCERE 

F i l i a l * di Roma T«|. 4 3 0 6 9 3 

COMUNICATO 
PER LA MESSA IN 

LIQUIDAZIONE 
della «TESSILE BOTTEGHE OSCURE» S.r.L 

d a LUNEDI ' 17 corr. 
in VIA DELLE BOTTEGHE OSCURE N. 14 

Grandiosa vendito eccezionale 
ALCUNI;'ABTICOLI E P B E Z Z i r 
TELERIE:' • ' •-' 
Tela grezza, puro cotone cm. 75 . da tu 
Osplti spugna colorati . . . . » » 
Servizio cotone fantasia per 6 . . » » 
Asclugaraanl spugna, baiadera . . » » 
Lenzuola cotone 2 postl • » 
Federe puro cotone . . . . . » • 
LANERIE: ' ' '. ' 
Scozzesl Iana, doppla altezza . . > • 
Tessutl raodernl per tallleurs . » » 
Barre Iana cm. 140 » » 
Pettlnati melange cm. 140 . . . » » 
Flanella pesante, scozzese . . . » » 
8TOFFE PER UOMO: 
Pettlnati Iana atodernl . . . » » » 
Vlgogna Iana eta. 150 . . . . » » 
Tessutl pura Iana per glacche . . » ,v » 
Follatl moderni Iana pura . . . > • 
Granite «Lanerosal» cm. 150 . . > > 
TAPPEZZERIE: 
Reps puro cotone cm. 130 . . . » » 
Gobellne pesante fantasia em. 130 ' » » 
Scozzesl per coperture «svedesl» » » 

OFFERTA SPECIALE 
Canticle che non si stlrano . . » » 
Pigiama flanella pesante . . . » » 
Tendlna cotone con volan . . . » » 

DA LUNEDI' 17 CORR. ORARIO: 9-12,30-15,30-19,30 

VIA DELLE BOnEGHE OSCURE N. 14 

260 a 
210 > 

2.200 > 
500 • 

2.400 • 
420 > 

1.700 -
2.200 » 
1.690 > 
1.600 > 

375 -

4.900 -
2.300 > 
2.900 > 
4.900 > 
5.200 > 

1.350 » 
1.950 » 
1.400 » 

3.500 > 
4.400 > 

390 -

L. 
a> 

a> 

» 
> 
a> 

» 
m 
m 
m 
» 

B> 

a> 

» 
9 
m 

m 
m 
a> 

m 

» 
a> 

145 
125 

1.390 
500 

1.690 
• 260 

975 
1.290 

890 
790 
195 

2.500 
1.450 
1.640 
2.400 
2.500 

' 850 
1.100 

790 

1.990 
2.950 

275 

«01 grande corpo aeua surzio-
m ftormiai dalla penetrazio-

Pr«r Paolo Pasollni ha visltato la sede provvisoria dell'a Editrice Srrittori d'Avan-
rnmrdia », dove e state fesiejfgiato. Lo ha prescntato af molti intervennti il regista-
scrittore Giovanni Bruno Solaro. (Nella foto. rasoltait, Solaro e l'attrice Lea* Lia) 

C O M U N I C A T O T E T I 
La Societa Telefonica Tirrena e lieta di informare i 

Signori Abbonati del Distretto di Latina cne a decorrere 
dalle ore - 0 - del giorno 16 febbraio 1964 potranno svol-

Sere comur,:cazioni dirette interurbane (teleselezione 
'abbonato) ancbe verso le centraii automatiche dei di-

stretti sottoindicati, premettendo al numero del corri-
spondente desiderato sl relativo prefisso r.portato a fianco 
di ciascun distretto: 

flreme 
Arezso 
Ctaiaaclano -
Empoli 
Montecatini 
Pistola 
Prate 

955 
c #515 

0562 
o>:i 
0572 
ttK 
0574 

.- Siena 
Pisa 

, Llvorno 
Locra 

r Massa Carrara 
Viarexgio • 

. Grosseto 

0561 
050 

05K6 
05S3 
0585 
05R4 
0594 

' Tali' nuove direttriei saranno tassate con 11 sistema 
• a tariffa ciclica * ed 11 relativo traffico sara rilevato 
mediante scatti del contatore di abbonato (a L. 10 ca-
dauno) secondo le modalita e le tariffe precisate a pag. IS 
dell*Elenco AbbonatL 

LIQUIDAZIONE STRAORDINARIA 
PER CHIUSURA INVENTARIO 
PER SOll 10 GIORNI saranno posti in vendifa imponenti. assortimenti di tes-
suti (sfoffe per uomo estere e nazionali): Lanerie - Seferie - Broccafi - Pizzi -
Cady - Chiffon • Georgette - Macrame - Laminafi - Biancherie - Telerie • Tova-
gliafi e servizi - Tralicci - Camicie - Velluli - Rasi - Tendaggi e centinaia dl 
alfri articoli a 

PREZZI ECCEZIONALI 
che non POTRANNO ESSERE MAI PIU' PRATICATI. F una occasione unica. VIS*-
TATECI. Ecco alcuni esempi di articoli e prezzi: 

Sfrofinaccio p. cot. 
Mantili puro cotone 
Asciugamani p. cot. 
Tela misto lino 240 
Federe puro cotone 
Lenzuolo I posto p.c. 
Scozzese cm. 130 
Unifi Iana cm. 130 
Pied de Poul p i 130 
Paletot donna p.l. 130 
Paletot uomo p.l. 
Lana e seta cm. 130 
Broccafi cm. 90 
Reps p. cot. 60 
Meraclon cm. 130 
Chanfoung cm. 260 
Cretonne p.c. cm. 130 
Impermeabili uomo 
Camicie «Non Sfiro» 

S.I.M. - Via del GesO, 63 -64 
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290 at. 
130 » 
390 » 

1680 » 
390 -

1570 -
900 » 

1980 -
2100 » 
3300 » 
5500 » 
2900 » 
1500 » 
990 » 

2450 n 
4400 » 
590 » 

5900 n 
3300 » 

195 
70 

210 
990 
245 
990 
295 
590 
950 
990 

1990 
1890 
390 
750 

1500 
2900 
295 

2500 
1925 
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G R A N D E SUCCESSO 
I N ESCLUSIVA AL 

SUPERCINEMA 

CHECOSA 
HANNO VINTO? 
CHE COSA 
HANNO 
PERDUTO? 

VWWTfWRROS AlttRIfWO 6BKQEHAMU0N 
ItirWWIXMIJyMMOflAlJGfOWPffWI) 
M̂ MMWfPOSANNASOJWFWOPOtf/Ĉ WDaR 
[IKtSOMUU WWALUWtUMIMJ\N^«ElI)Rl^ 
« » • PHEA rOMM tMMCS MfTCUUM - $CNTA BC6GEA ' 
Itt »OUU»0<AL£IANMB BUS* Ui«A 01 BXUKJUt ' 
anaFGCWnOIOIfflKMCttlFORfUAN. • 

II grande dramma della guerra scritto, prodotto e 
direlto da CARL FOREMAN, lo stesso autore de 
« l cannoni di Navarone», Mezzogiorno di fuoco» 

«ll camplone» 

La colonna sonora originate e incisa su dischi COLPIX 
- ORARIO SPETTACOLI : 14-17 ,10-20-23 

Rinviato il processo per concuss/one 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a 

ROYAL. 

via emanuele fi l iberto 

HENRY FONDA 
. uno dei protagonist! de 

LA 
CONQUISTA 

DEL 
WEST 

r-

1 V I 

in 

C I N E R A M A 
WETRO-GOLDWYN MAYER 

II processo ai vigil i urban] Vincenzo Brandi e Renato Antinori, accusal! di coiicorso in roncussione aggravata, e 
stato rinviato al 10 febbraio. II tribunale, infatti, ha accoito la richiestn formulata dagli a w o c a t i difensori di un 

rinvio per potcr studiare gli atti del processo. Oltre trecento pcrsone afTollavano ieri I'aula dell'ottava sezione. 
Ma la loro attesa e andata deltisa: l'udienza e durata appena due minuti . I due vigili sono accusati di aver pro-
posto ad un automobil ista, che guidava privo di patente. di s'racciare il verbale della contravvenzione dietro 
compenso di diecimila lire. In precedenza interrogati dal sostituto Prueuratore della Repubblica, dott. Mario 
Bruno, i due vigil i si sono protestati innocenti . Nel la foto: i due vigil i durante I pochl minuti dell'udienza. 

Davanti alia so re I la 

Siimpicca 
i . • 

nella baracca 

Un giovane buttatosi dal ponte 

Scomparso 
. s • • -:t 

wr-

airARISTON e NEW YORK 
GRANDE SUCCESSO DE 

nmocuvunio 

Ooveva e s i ere ricuverata .lomani neH'ospedale ps ich ia tnco Santa .Maria della 
Fieta: terrorizzata da questa prospettiva si e uccisa. impiccandosi con u n . g r o s s o 
spago. alia manigl ia della finestra del la sua abitazione, al Borghetto Latino, accan-
tn alia sorella. immersa nel sonno. Irene Tassi di 55 anni e la vitt ima deiral luci -
nante tragcdia. La sua e una storia fatta di solitudine. di miseria. di sofferenza. vissuta in uno 
squallido ambiente. Vedova da molti anni. senza figli. viveva in una catapecchia al 260 del 
Borghetto Latino con la sorella Bianca di 45 anni. dividendo con lei anche il Ietto Nell'al-
tra stanza della baracca. infatti, dormono due nipoti. SofTerente di nervi era stata ri cove rata 
diverse volte nell'ospedale psi- • ' « • • • 
chiatrico e avrebbe dovuto 
rientrarvi domani. Ha prefe-
rito uccidersi. 

Bianca Tassi si e svegliata 
ieri mattina poco dopo 1e 8: 
ha visto confusamente la fi-
gura della sorella stagliar-i 
contro il vetro della finestra. 
Poi. con un tonfo sordo. il 
corpo e piombato a terra. 
Quando la donna si e preci-
pitata accanto alia sorella si 
e accorta che un grosso spa-
go ne awolgeva strettamente 
la gola. cerchiata da un gros
so livido nero. Urlando. Bian
ca Tassi. si e precipitata fuo-
ri dalla baracca e in breve 
una piccola folia si e radu-
nata davanti alia catapecchia. 

Poco dopo. fendendo la cal-
ra. sono giunte le auto della 
polizia. Le prime indagini. 
condotte dal capo della squa-
dra omicidi dott. Luongo e dal 
dott. Squicquero dirigente dei 
rommissariato Appio Nuox-o. 
hnnno accertato che la donna 
ha legato il robusto laccio al
ia maniglia della finestra. e 
dopo esserselo stretto al col-
lo. si e lasciata sofTocare. F 
caduta al suolo quando lo 
spago si e spezzato. . -

Un giovane, sotto gli occhi 
di un gruppo di studenti si c 
lanciato nell'Aniene, dal 
ponte Tazio. a Montesacro. 
Sconvolti i ragazzi si sono af-
facciati alia spalletta del 
ponte e si sono precipitati 
lungo la scarpata, fino alio 
acque limacciose del fiume. 
Ma il giovane era gia scom
parso. inghiottito dai gorghi. 

Sulla balaustra del ponte. 
gli agenti del commissariatn 
Montesacro hanno trovato 
una cartella piena di fogii 
dattiloscritti. Sopra ognuno 
di essi era scritto un nomc 
e un : indirizzo: Gaetano 
Lojaconi via delle Isole Cur-
zolane 18. Gli agenti allora 
si sono recati in casa del 
giovane: non vi e stato tro
vato nessuno. Tuttavia per 
bocca dei vicini gli agenti 
hanno appreso che Gaetano 
Lojaconi, uno studente di 18 
anni, soffriva di attacchi di 
epilessia e che gia alcune 
volte non aveva fatto ritor-
no a casa . . 

Un edile 
precipita 
e muore 

Ancora un - omicidio bian
co -! Un altro edile che e 
precipitato da una impalcatu-
ra ed e morto a tarda notte 
dopo una straziante a.aonia al
ia clinica San Carlo. Michole 
Napolitano. un mnnovale di 
49 anni. lavorava per la so-
cieta - Masini e De Santis -
in un cantiere al largo Boc-
cea.' Ieri. poco dopo le 15. 
mentre si trovava in bilico 
su una impalcatura sospesa 
ad oltre cinque metri da ter
ra, e scivolato 

Nella foto: II luogo dslla tra-
gedia al Borghetto Latino — 
In alto, nel riquadro, Irene 
Ta»»l 
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Apertnra ore . II - Initio film ore U.I5 - 18.30 - »,3<> 

II film «per tutti» trionfa al C0RS0 CINEMA 

, . ..i "• , • au(iiii>.>i<ia:uiiLi>ui.i::iiai i::ii«.aii'4 liitfii 

Data I'enorme affluenza di pubblico oggi gli spellacoli avranno initio alle ore 15 

' IL FILM NON r VIETATO 

J 

GRANDE SUCCESSO m iA i /A r n i n C M 
IN ESCIUJIVA At N U 0 V 0 GOLDEN 

UN FILM AUDACf ECORflGGIOSO 
DIUNREQISTA 5PREQIUDIGPT0 

un lilm di O T T O P R E M I N G E R 
ORARIO SPETTACOLI : 15 - 19 - 22.30 

I M M I N ENTE 

un VITTORIO GASSMAN 
- piu comico che mai 

• i t i i i i i i i i i i i t i i l i l l l l i i i i i i i i i i i i i i i i i l l l l l l i i i i i i i i i i i l K l l l l i l l l l l l i i l i l l l i 

S T R E P I T 0 S 0 S U C C E S S O 

al F IA 

SEDOftrV 
E flBBflNMncUfl 

Un film di 

RETRO GERMI 

>•*••*•••••*•*!' ••••#• ••••••*•••« t • • * • * • * * • • • • 

ATTENZIONE! SONO IN ARRIVO 

EASTMANCOLOR 
.. TOTAL5COPE 

UNA COMOPUUONE 
PEA. ROMA 

CCNTAUP.C~:LMS.MAMi0 

.-» -tiuwz. imm i - i,. IL A . •>i'y<.'-V-'w;V-- ..*->.i't'--T,.^-X: U iwi'viri1'V«u75L^ifaiiJ-<. / 
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controcanale 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Uno show polpettone 
- Centosessanta attori e cantanti, 1500 comparse, 

quattrocento canzoni, 150 scenograjie sono le elf re 
che hanno fatto gridare al kolossal: con queste cifre 
e con il richiamo, nel titolo, a una serie di spetta
coll che furono in passato sinonimo di successo, e 
stato presentato il nuovo < show » del sabato sera, 
deatinato a tenere occupato il video per otto setti-
mane come spettacolo principale di varieta. Falqui 
e Sacerdote anche con questa Blblioteca di studio 
uno hanno fatto le cose con eleganza, mantenen-
dosi, come stile, fedeli alia formula fortunata di 
Studio uno: coreografie e scenografie raffinate, nomi 
di grande richiamo (basta pensare a quelli di ieri, 
a Walter Chiari, Antonella Lualdi, Lina Volonghi, 
Franco Volpi), orchestrazloni moderne (di Bruno) 
Canfora, anche questa volta) e quei quattro mat-
tatori tutto fare del Quartetto Cetra. 

La formula di Studio uno non era del tutto 
nuova e i riferimenti stilistici alia moderna corn-
media musicale erano evidenti: tuttavia Studio uno 
rompeva con lo show tipico televiswo, imperniato 
sut quiz e su battute legate al vecchio avanspet-
tacolo. • < 

C<»n Biblioleca, pero, si c spostato I'accento dallu 
quulita alia quantitd; il coptone che m Studio uno 
forse aveva tl difetto di essere quasi inesistente, 
qui c tomato m primo piano, non per imporre una 
soluzione nuova di spettacolo televisivo, ma per far 
giostrnre a piacimento tutto quel po' po' dt forze 
impegnate. L'idea base di Biblioteca non ha in se 
nulla di nuovo e ct riporta purtroppo ai p iu confor-
TTiistici show passati sul video. L'idea insomma di 
tradurre un Ubro celebre tn una girandola di sketch 
parodistici era un'idea che poteva anche valere se 
limitata a un singolo sketch, da wsertre nell'in-
terno di uno spettacolo composto di numeri e di 
attraziom diverse. Cost era avvenuto del resto pro-
prio m Studio uno I'anno scorso: ora invece lo 
sketch si e dilatato al punto da costituire tutto I'tn-
tero spettucolo. 

In questo caso Vunica possibilttd di non scivolare 
nel banale era la capacitd di fare dell'autentica iro-
nia, di fare un gioco con intelligenza: ma stando 
alia prima puntata da un romanzo polpettone, 
II conte di Montecristo, si e tratto uno show pol
pettone. 

Con cid non vogliamo negare alia prima pun
tata di Biblioteca di avere avuto alcuni momenti 
buom: ma questi sono apparsi casuali, legati a una 
buttuta o a una carattertzzazione di qualche inter-
prete. Del resto tn uno spettacolo dove e apparso 
evidente che il troppo stroppia, git stessi intcrpreii 
— se si escludono i Cetra, a loro agio nelle storiellc 
sceneggiate — hanno avuto scarsa possibilttd di 
esprtmersi: perstno Walter Chiari e passato quasi 
inosscrvato, completamente sacrificato. 

vice 

vedremo 
Seconda puntata 

della <( Cittadella » 

Alle 21 sul primo canale 
va in onda la seconda pun
tata de La cittadella, di A. 
Cronin. nella riduzione, sce-
neggiatura. dialoghi e regia 
di Anton Giullo Majano. 

Dopo aver sposoto Cristi-
na (Anna Maria Guarmeri), 
Andrew Manson (Alberto 
Lupo) raggiunge la sua nuo
va sede di Aberlaw, per con-
tinuare la sua missione di 
medico dei mlnatori Le 
condizioni di lavoro ora so
no migliorr Aberlaw 6 una 
vera cittadina dotata persi-
no di un ospedale Ma, anche 
qui, per Manson la vita non 
e facile- i suoi moderni me-
todi di cura non sempre ven-
gono accolti con soddisfazio-
ne dagli a^sistiti. e i contra-
sti non mancano Fra i po-
chi amici che egli nesce a 
farsi e Con Boland (Luigi 
Pavese). un dentista che 
stenta a sbarcare il luna-
rio e la cui flgha maggiore, 
Mary (Laura Ephnkian). 
ma'.ota ai polmoni, viene 
amorosamente curata da 
Manson 

Malgrado l'lntensita dei 
suoi impegni professiomh, 
Manson non tralnscia i suoi 
studi. in particolare le n-
cerche sulla silicon Sprona-
to da Cnstina. si prepara 
anche per un difTicile esame 
da sostenere a Londra per 
consegulre un importante ti
tolo di specializzazione: la 
sua preparazione e tale da 
consentirgli di superare tutte 
le prove a pieni voti Dopo 
1'esame. Manson e ansio<=o di 
port are la bella nntizia a 
Cristina. che tanta parte ha 
avuto in questo successo Ma 
alia stazlone lo aspettano i 
dirigenti della miniera per 
dargli una tremenda noti-
zia* una frana ha sepolto In 
una galleria alcuni minato-
rl. uno dei quah 6 nmasto 
imprigionato fra le macerie 
Tutti sperano nell'intei-vento 
di Manson. che si fa condur-
re subito alia miniera per 
prestare soccorso al mina-
tore. 

Raiv!/ 
programmi 

radio 
NAZIOHALE 

Giornale radio: 8. 13. 15, 
20. 23. 6.35: li cantagallo; 
7.10: Almanacco. 7.20: U can
tagallo 7.35; Un pizzico di 
fortuna 7-40: Culto evange-
Uco. 8.20- G. Intra al pia
noforte: 8.30: Vita nei cam-
pi; 9: L'mformatore dei 
commercianti: 10.30: Tra-
smtssione per le Forze Ar-
mate: 11.10: Passeggiate nel 
tempo. 11.25: Casa nostra: 
circolo dei gemtori; 12: Ar-
leechino. 12.55- Chi vuol es-
ser heto. . . 13.15: Carillon-
Zi.a-Zag. 13.25: Voci paral-
lele, 14: Musica da camera; 
14.30: Domenica insieme; 
15.45: Tutto il calcio minu-
to per minuto: 17.15: A r a 

di casa nostra. 17.30 Concer
to smfonico; 18.35: Mus'ca 
da ballo: 19: La giornata 
sportiva: 19.30: Motivi in 
Riostra: 19.53 Una canzone 
al giorno; 20.20: Applausi 
a..: 20.25: Col fuoco non si 
scherza Romanzo di E De 
Marchi; 21- Rad.ocruciver-
ba: 22- II puntaspdli. 22.15-
Musiche di W A Mozart; 
22.45- II Ubro piu beUo dei 
mondo. 

SECONDO 
Giornale radio: 8 30. 9.30. 

10.30. 13.30. 18.30. 19.30. 20.30. 
21.30. 22.30. 7: Voci d'ttatianl 
ali'estero: 7.45: Musiche del 
mattino. 8.35: Musiche d«l 
mattino. 9: (1 ginmale del-
le donne: 9.35: Motivi della 
domenica: 10: Disco volant*: 
10.25- La chiave del succes
so. 10.35: Musica per un 
giorno di festa: 11.25 Rad.o-
telefortuna 1964. 11J5 Voci 
alia nbalta: 12: Anteprima 
•port: 12.10: I dischi della 
settimana. 13: Appuntamen-
to alle 13. 13.40- Domenica 

express: 14.30- Voci dai mon
do: IS: Concerto di musica 
leggera: 15.45: Vetnna della 
canzone napoletana. 1615: 
II clacson: 17: Musica - e 
sport; 18.35: I vostn prefe-
riti; 19.50: Incontii sul pen* 
tagramma Al termtne: Z:g-
Zag; 20.35: Tutta musica. 21: 
Domenica sport; 21.35: Trat-
temmento in musica. 

TERZO 
Ore 17: Parla, 11 program-

mista: 17.05: Le Cantate dl 
J. S Bach; 17.30- Antigone 
Lo Cascio. tre atti di G 
Gatti: 19: Progr musicale. 
19.15: La Rassegna. 19 30-
Concerto di ogni sera. 20.30: 
Rivista delle riviste; 20.40: 
Progr. musicale. 21: Il Gior
nale del Terzo. 21.20: II con-
viUto di pietra. di A. Dar-
gomiskij. Direttore F. Sea-
Rlia-

primo canale 
10,15 La TV 

degli agricoltori 
15,00 Sport 

17,30 Is TV dei ragazzi 

18,30 Awenlure 
in elicollero 

Riprese dlrette dl av-
vpntmenU sportlvl 

a) Ivanhoe: b) Alvin: 
c) LMnventore 

«II ragazzo 
Francisco » 

dl San 

19,00 Telegiornale 

19,20 Sport 

20,15 Teiegiornale sport 

20,30 Telegiornale 

21,00 La cittadella 

della sera (2 ediztone) 

dai romanzo dl A J 
Cronin Con Eleonora 
Ros«t Drago. Alln-rto 
Lupo. A M Guarnieri. 

22,15 II lungo giorno 
dell'lslanda 

dt F PalombelU e C. 
Prola 

22,45 La domenica sportiva 
Telegiornale 

secondo canale 
18,00 II paroliere 

questo sconosciuto 
18,50 II mondo 

del duemila di Virgtllo Sabel (II) 

19.50 Rotocalchi 

21,00 Telegiornale e sognale orarlo 

21,15 La comare 

22.15 Sport Cronaca regutrata di 
un avvpninrifnto 

della sera (1. edlzlone) 

Cronaca reglstrata dl 
un avvenlmento 

nrogramma musicale. 
Pre«entano Lei in I ut-
tazzl e Raffaella Carra 

In poltrona. a cura di 
Paolo Cavalllna 

Con Rcnata Maurn. Ar-
noido Fna i* Emilio Pe-
ricolL Lutgi Tenco e 
Alida Cbclll 

Renata Mauro ne « La comare » (secon
do, ore 21,15) 

Diurna del«Fidel io» 
al Teatro deH'Opera 

Oggl alle 17. sesta recita in abb. 
dlurno con il « Fidelio » dl L 
van Beethoven In edlzione ori-
ginale (ruppr. n 26). diretto dai 
maestro Lorln Muizel e con la 
regia dl Margherita Wallmann 
Interpretl- Hllde Zadek. Grailel-
la Sciutti. Ernst Kozub. ' Boris 
ChrmtorT, Otto von Rohr, Rudolf 
Knoll e Paul Spaenl Maestro 
del coro Gianni Lazzari. Merco-
ledl. scttima recita in abb. sera-
le con « II prigionlero » di L Dal-
lapiccoln v « Oedipus Rex» ai 
I Strawinsky Maestro concerta-
tore e direttore dello spettacolo 
Antal Doratl Regia dl Luigi 
Squurzina t 

CONCERT/ 
AUDITORIO 

Oggl alle 17.30 per la staglo-
nc d'abbonamento dell'Accade-
mla di S Cecilia concerto di
retto da Goffredo Petrassi con 
la parteclpazlone del viollnlsia 
Franco Gulll. Musiche dl Schu
bert, MendelFSohn. Hlndemith. 
Castiglionl e Petrassi. 

AULA MAGNA 
Riposo 

TEATRI 
ftRLECCHlNO ' 

Alle 18 Giancarlo Cobelll e Ma
ria Monti presentano: « Can can 
degll ltallanl » con V. Del Ver-
rae, S Masslmtnl, S Mnzzola, 
P L Merllni, A M Surdo, G. 
Prolettl. I 

ART i i Via Sicllla n 69 tele 
fono 4KI) f>B4 43K S30) -
Alle 17.30 C l a Mantovani-Ta-
rasi-io: « La P ... rlspcltosa » di 
Jean Paul Sartre e « Esccuzlo-
ne capitate > di Claudio Novell! 
con Carlo Enricl, Ugo Cardea. 
Mario Valgei. Harold Bradley 
Regia Tarascio 

ARTISTICO O P E R A I A 
Oggl alle 17 la C la stabile 
del teatro rappresentera: « Po-
verl davanti a Dio » tre attl 
dl Giullo Cesare Viola 

BORGO &. SPIRITO iVla del 
Ppniten/ler> n II» 

Oggl alle 16,30 la C l a D'Orl-
glia-Palml pnscnta . « Quando 
Ulti chlama.. • dl Virglllo Ca-
selll Prezzi (amillarl. 

DELLA «:uMfcl A • I f l 11T17HM-
Alle 17,15: « Oh papa, povero 
papa, la mamma tl ha appesn 
iicll'armadlo e lo ml scnto cosi 
triste « di A Koplt. Regia Mis-
slroll 

O E L L E MUSE (Via Forli 4b 
l e i H82!I48> 

Alle 17.30 Mario Imperoll pre-
senta- • II male del nrlato • di 
M Landl con I. Alolsl, G. An-
drelnl. E Cap«ile«>nl. E Ceru-
sio. t Crepcenzi E Gorinel. U 
Ghlglla. M Gugllelmlnl. W 
Mae«to"<t, M Marnnzana L 
Murano Regia M Maranzana 

Ofcl SEHVi VIA l e i v | . . i i«m> 
Martedl alle 17 a richiesta il 
tentro per gll anni verdl, dlr 
Giuxeppo Luongo In- « Gluf* • 
3 epi^odi brillanti dl Luongo 
con G Pini De Lunghl. Fac-
chettl, Bulfonl. Marturano. Ma
rian!. Di Fedenco. Fiorinl Re
gia Luongo 

ELISEO 
Alle ore 17 la C.ia Jose De La 
Vega presents: « Lorca e II Fla
menco » spettacoll dl danze e 
cant! di Spagna di Jose Mon-
leon 

GOLDONI 
Alle 17.30 Patrick Persichetti 
prepenta il Teatro Latino-Ame
ricano in « I/amorc dl don Per-
llmpllno > e il teatrino di Don 
Cristobal dl Fedcrico Garcia 
Lorca. Regia Hugo Gutierrez 
Abudo 

PALAZZO SISTINA 
Alle 17.15 - 21.15 la C.ia Ma-
carlo - laranui con Miranda 
Martlno In: « Masanlello > corn-
media musicale dl Corbuccl e 
Grimaldi Musiche di Umilianl 
Coreografie Geert. Scena Vec-
cia 

PARIOLI 
Alle 17.30-21.30- «Tlrl t lncoU » 
nuova rivista di D'Ottavi e Llo-
nello con Dl Marzio, Francesco 
Mule. Marisa Traversi. Oreste 
Lionello. Franco Latini. Maria 
Giovannini. Dirige l'orchestra 
Armando Del Cupola 

PICCOLO T E A T R O D l V I A 
P IACENZA 
Alle 17,45 la C ia del Buonumo-
rc dl Manna Lando e Silvio 
Spaccesi con Manila Guarda-
ba«=sl: • II na«to • 2 tempi bril
lanti dl Gogol Riduzione dl 
Luclann RnfTnPle Regia Lino 
Procacci 

QUIRINU 
Alle 17.30 la C la dl prosa De 
Lutlo. Fa Ik. Valli, Adami. con 
C De Ceresa e C GlufTre In: 
« 8rl pcrsonaggl In cere a d'au-
tnr* • dl L Pirandello Regia 
De Lullo 

RIOOTTO EL ISEO 
Alle 16-19.30 spettacoll gialli-
« 1/osplte Inattcso • di Again 
Christie con Adrlano Micanto-
ni. Marisa Quattrini, Giutio 
Platone. Franco Sabani Giu
seppe Liuzzi. Glnella Bertac-
chl. Emy Eco Regia Mauri 

ROSSINI 
Alle 17.30 la C ia del Teatro dl 
Roma di Checco Durante. Anita 
Durante e Leila Ducci pre^en-
ta- « Ah vrcchiala malrdclta • 
di V. Faini. 

SATlRl r | e l SB-S^W) 
Alle 17.30 la C ia Rocco D'As 
funta e Solvejg con Umberto 
Spadaro nel I a commedla in 3 
atti: • Crlspino e un anileo ». 

TEATRO P A N T H E O N (Via 
Beato Angelica 32 Cnlle 
tir Romano) 
Oggi alle 16.30 le marionette 
di Maria Accettclla pres«>ntano 
« pellr d'aslno » di I. Ac-
cettella e Ste Regia di Ic*ro 
Accettella 

VALLE 
Alle 17-21.15 Marina Del Frate 
e RafTaelc Pirn ncllo spettacolo 
musicale : • Trrccnto«e«ant«-
cinque m di To n o l i e Zapponi 

ATTRAZIOM 
CIRCO I N T E R N O R F E l 

Viale Trastevere • telefo-
nn 585 100 
Ultmo giorno Due spctt ore 
16.15 e 21.15 (tel 585100) 

CIRCO O R L A N D O O R F E l 
' (Vialc Libia, tcl. S3.I«.1N) 

Oggi ultimo giorno. Due spet-
i tacoli ore 1615 e 2115. II circo 

si trasferisce in via Cristoforo 
' Colombo (Ficra di Roma) 
MUSEO O E L L E C E R E 

Emulo di Madame Toussand 
di Londra e di Grenvin di Pa-

. rigi. Ingres5o continuato dalle 
10 alte 22 

I N T E R N A T I O N A L L U N A 
PARK i Piazza V i t tono) 
Attraziom - Ri<storante - Bar -
Parchcggio 

VARIETA 
A M 8 R A J U V I N t L L I *1\S3LKt 

Gll crol del West, con Walter 
Chiari e rivista Giorgio Bixin 

C • 
E S P E R O iTe l 8»39«e) 

Sandokan la tlgre dl M o m p n -
, cen. con S Rce\'W e rivista De 

Vico A • • 
LA F E N I C E .Via Saiarm £>• 

I 4 del Texas, con F Sinatra 
1 e rivista Nino Lembo A • • 
ORIENTE i lei 2158W) 
. peccati d'estate con D. Gray 

e rivista Nedy ValH , C + 
V O L T U R N O «via vniturnoi 

Goliath contro I glgantl. con 
B Harris c nviMa Apollo Show 

SM • 

schermi e ribalte 
OSIMA 

( Prime visioni 
ADRIANO l l e l ' ib2 l?3) 

Glornl caldl a Palm Springs 
con T Donahue (alle 15 - 17 -
18.50 20.45-22.50) C * 

ALMAMBRA \lei- HXilVit 
I re del sole, con Y. Brynner 
(ult 22.501 SM + + 

AMBAbClATORI Clel 4MI 37Ui 
Mondo cane n. 2 (VM IB) DO + 

AMEKICA i l e i ->Kb 1KB) 
A 007 dalla Russia cun amnre 
con S Connery (alle 15-17.50-
20.20-22,50) G 4 

A N T A R E b (Tel 890947) 
La pantera rosa, con D Nlven 
(alle 15.40-18.05-20.25-22.50) 

8 A 4 * 

ANTARES LA PANTERA 
ROSA 

A P P I O ( l e i 779 B38) ' 
Quel certo non so che, con D 
Day 8 4 4 

A R C H I M E D E (Tel 875 D67> 
The Cardinal (alle 15-18-21,20) 

ARISTON i l el AM HHi) 
Lawrence d'Arabia, con Peter 

, O'Toole (alle 14.15-18,20-22,30) 
DR 4 4 4 

ARLECCHINO CI el 4o»U34) 
La donna sclmmla, con U 'lo-
gnazzl (alle 15-16.40-18.25-20.35-
23) s A 4 4 

A b l O R I A I l e i 870 24hi 
Irma la dolce, con S Mc Lalnc 

(VM 18) SA 4 4 
AVENTINO I'lei 3Ti IJ7I 

Quel certo non so che, con D 
Day lap 15.30. Ult 22.40) S 4 4 

B A L U u i N A 1 l e i 347 092) 
Mondo cane n. 2 (VM 18) DO 4 

B A R B E R I N I d e l 471 /07) 
Irrl oggl domain con S L"r«<r 
(alle 15-18-20.15-23) SA 4 4 4 

BOLOGNA ( l e i 4i!H 7IH)> 
II maestro dl Vlgevano. con A 
Sordl (ult 22.45) u n 4 4 4 

B R A N C A C C I O U e l /dator»i 
II maestro dl Vlgevano. con A 
Sordl DR 4 4 4 

CAPRANICA (Tel B724651 
Lettl separatl, con L Remlck 
(alle 15.15-17.50-20.15-22.45) 

SA 4 
C A P R A N I C H E T T A ( t m 4B5) 

II mlo amore con Samantha 
con P. Newman (alle 15.15 -
17.50-20.15-22.451 SA 4 

COLA Ol R l E N Z O (35U3H4) 
Quel certo non so che, con D 
Day (alle 14.40-16.30-18.20-20.35-
23) S 4 4 

COKSO «Tel B7I 891) 
In famigtla si spara. con Lino 
Ventura (alle 15 - 16 50 - 18,50 -
20,50-22.50) L 1000 SA 4 4 

E D E N 1 l e i <BII tl!H8> 
Irma la dotcr. con S Mc Laim-

(VM 18) SA 4 4 
E M P I R E (Tel 847719) 

Vita conlugale con J Charner 
(alle 15.30-18-20.30-22.50) 

(VM 14) DR 4 
EURCINE i P a l a ^ o Italia al 

I'Elia Tel Sm()98B> 
La sflda nella valle del coman-
ches, con A Murphy (alle 
15.25-17,05-18,40-20.40-22,50) A 4 

E U R O P A t ' le l 88J> 73B) 
Sciarada, con C Grant (alle 
14.15-16.15-18,10-20.25-22.50) 

G 4 4 4 
FIAMMA (Tel 471 100) 

Redotta e abhandonata con b 
Sandrclli (alle 15-17,45 • 20.10 -
22.50) SA 4 4 * 

F I A M M E T T A (Tel 47U404) 
From Russia With Love (alle 
15.30-17.30-19.45-22) 

GALLERIA ( l e i 673267) 
II giovedl, con W. Chiari (ap 

• 14.30. Ult. 22.50) S ' 4 4 4 

G A R D E N (Tel 582848) 
Quel certo non to che. con D 
Day s 4 4 

GlAriOINO (Tel 894946) 
. II maestro dl Vlgevano, con A 
' Sordl OH 4 4 4 

MAESTOSO (Tel 78(i()8B) 
II glotedl, con W Chtarl (alle 
14.30. ult. 22.50) S 4 4 4 

MAJESTIC > l e l 874 IMW) 
Dove val SOIMI gual. con Jerry 
Lewis (ult 22.50) C 4 * 

MAZZINI (Tel 351942) -
II maestro dl Vlgevano, con A 
Sordi DR 4 4 4 

METRO DRIVE-IN i».H501al) 
Chiusura invernate 

M E T R O P O L I T A N ifiH4 4IH)1 
Alta Infrdelta, con N Manfredl 
(alle 13.45-15.55-18,15-20.35-23) 

(VM 18) SA 4 4 
MIGNON (Tel 8b94yj) 

II dlavuto In corpo. con G Phl-
lipe (alle 15,30-17,50-20.10-22.50) 

(VM 18) DR 4 4 
M O D E R N I S S I M O (Gal ler ia S 

Marce l lo ) 
Sala A - I re del sole, con Y 
Br\nner SM 4 4 
Sala B- 55 glornl a Pechlno, 
con A Gardner A 4 

M O D E R N O l l e l 460 285) 
Lett! separatl. con L Remlck 

SA 4 
M O D E R N O 8 A L E T T A (Telefo 

no 460285) 
II mlo amore con Samantha 
con P Newman SA 4 

MONDIAL ( l e i 834876) 
Quel certo non so che, con D 
Day 8 4 4 

NEW YORK (Tel 780 271) 
Lawrence d'Arahla. con Peter 
O Toole (alio 14,15-18.20-22,30) 

DR 4 4 4 
NUOVO G O L D E N (7*iniHIVi 

II Cardlnale, con T Trvon (alio 
15-19-22,30) DR 4 4 4 

PARIS • l e i 754 368) 
Una domenica a New York, 
con J Fonda (alle 14,30-17,50-
20,20-22,50) SA 4 4 

PLAZA i l e i 681193) 
Orfeo negro (alle 15-16,40-18,40-
20,40-22,50) DR 4 4 

QUATTRO F O N T A N E (Telefo-
no 470265) 
Una domenica a New York, 
con J Fonda (alle 14.30-17 50-
20.20-22.50) SA 4 4 

Q U I K I N A L E ( l e i 4H2B.VJ) 
II galtopardo con B Lancaster 
(alle 15-18.30-22) DR 4 4 4 4 

• • • • * 
L* algla ehe •ppaJono a*. 
omnto mi tltoll «•! Him 
oorrttpondono *ll« «•-
cuente el«Mlfleailone per 
generl: 

A — AwenturoM 
C — Comico 
DA s Dlsegno animal* 
DO — Documentary 
DB — Drammatlof) 
Q - Glallo 
M s Musical* 
S m Sentimental* 
SA — Satlrieo 
SM - • StDrioo-mltologle* 

n awa«i* gladlcl* sal film 
vlena aaarvaaa aal awdt 
aagaanCa: 

• 4 4 4 4 — eccexlonal* 
4 4 4 4 — ottlmo 

• 4 4 ~ bUOOO 
• • •» ditereta 

• — mediocr* 
VII If — vietato al mi

nor! di 16 anni 

TRIONFA in esclusiva 

al 
CLAUDIA GEORGE 

CARDINALE CHAKIRIS 

LA RAGflZZA 
DIBUBE 

"" MARC MICHEL 
u-. * * LUIGI COMENCINI l 

Ca r l o Casso la td Emaud. 1 , 
i i j 

LUX ULTRA VIDES ^ • 
LUX C.C. de FRANCE .»«„. ' 

o 
c 

O 
CO 

O 

ProMtto 4* FRANCO CMS1UDI 

ST!' 

Q U I R I N E T T A ' f l e l 670 0V2) 
, II brarclo sbaRllaio della leu^t 
vcon P Sellers (alle ifi 15-18 20-

20.25-22.50l SA 4 4 
RAOIO CITY ( l e i 464 1113) 

A 007 ilalla Russia con amore 
con S Connerv C! 4 

R t A L t » l e i iHO'234) 
La ragazza dl Iltihe. con Clau
dia Cardlnale (alle 14.30 - 18 -
20.30-22.50) Dtt 4 4 4 

RfcA • l e i 864 165) 
Mondo cane 11. 2 (VM 18) DO 4 

R i T l 1 l e i 8.17 481) 
A 007 dalla Russia con amore. 
con S Connery (ult 22 50) 

C 4 
R I V O l l d e l 460 B83) 

II brarclo sbasllatn della lexer 
con P Sellers (alle Ifi 15-18.20-
20.25-22.50) SA 4 4 

ROXY «'lel 870 ftm) 
Lettl separatl, con L Remlck 
(alle 15,30-18.25-20.35-22.50) 

SA 4 
RQYAL (Tel 770549) 

La conqulsta del West (In cine
rama) (alle 15-18.30-22.15) 

DR 4 
SALONE M A R G H E R I T A (Te 

lefono 671439) 
Cinema d'essai* Fuoco fatuo. 
con M Ronet (alle 15 - 16,50 -
18.50-20.50-22,45) DR 4 4 4 

M M M M M I U I H I I I I I I I I I I I I I i l M l l i m 

Jeanne Moreau in 

FUOCO FATUO 
dl L. MALLE al 

SALONE MARGHERITA 
I I H I I I I M H I M I I I M I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

SMEHALOO d e l 1M381I 
55 elorni a Pechlno, con A\a 
Gardner A 4 

S U H t K C I N E M A Clel 4H1 44M 
I vlncltorl. con J Moreau (alle 
14-17,10-20-23) OK 4 4 

TREVI 1 l e i 689 619) 
Tom Jones, con A Finney (alle 
15.20-18-20.20-22.50) 

(VM 14) SA 4 4 4 
VIGNA CLARA (Tel 320359) 

Sciarada con C Grant (alle 
15.45-18.03-20 25-22.45) G 4 4 4 

Srronde visioni 
AFRICA d e l 8380718) 

II mafloso, con A Sordl DR 4 4 
AIRONE d e l 121 l»3> 

Astuzle di una \cdova, con S 
Jones S 4 

ALASKA 
I mostrl, con V. Gassman 

SA 4 4 
ALCE (Tel 632 648) 

Sandokan la tigrc di Mompra-
ccn, con S Reeves A 4 4 

ALCYONE d e l 8(80930) 
II castello in 8vc7la. con J L 
Trintlgnant (VM 18) SA 4 4 

ftLFiEHi < l e i ^Mli £ i l 1 
Mondo cane 11. 2 (VM 18) DO 4 

ARAL DO • l e i i l l ) InKi 
Goliath c la sch lma ribelle, con 
G Siott SM 4 

AKGU t l e i 434 050) 
I 5 \olt i dcll'assassino. con K 
Douglas O 4 4 

ARIEL (Tel 530 521) 
Gll inibroglioni, con W Chiari 

C 4 4 4 
ASTOR (Tel 622 0409) 

Gll erol del West, con W Chiari 
C 4 

ASTRA (Te l 848 326) 
II successo, con V Gassman 

SA 4 4 
ATLANTIC (Te l 761065b) 

Plerino la pestc, con A Lar-
tigue SA 4 4 

A U G U S T U S (Tel 655455) 
I 4 del Texas, con F Sinatra 

A 4 4 
A U R E O (Tel 880 606) 

I 4 del Texas, con F. Sinatra 
A 4 4 

AUSONIA (Tel 426 160) 
II comandante, con Totd SA 4 4 

AVANA d e l 315 097) 
I mostrl, con V Gassman 

SA 4 4 
BELSITO (Tel 340 8871 

Gll erol del West con Walter 
Chiari C 4 

GOi T O (Tel 831 0198) 
I mostrl. con V Gassman 

SA 4 4 
BRASIL (Tel 552350) 

Prendlla e mla. con J Stewart 
S 4 

BRISTOL (Tel 7615424) 
Gil uccelli, con R Tavlor 

(VM 14) DR 4 
BROADWAY d e l 4)3 /40t 

Sandokan II tlgre dl Motnpra-
cen. con S Reeves A 4 4 

CALIFORNIA d e l 215 266) 
I tre della Croce del Sud, con 
J Wayne SA 4 

C l N E S T A R (Tel 789 242' 
GH erol del West, con W Chiari 

C 4 
CLOOIO (Tel 355B57J 

II comandante. con Tot6 
SA 4 4 

COLORADO (Tel 6274207) 
I tre della Croce del Sud. con 
J Wayne SA 4 

CORALLO (Tel 2577297) 
I cinque voltl dell'assassino. con 
K Douglas G 4 4 

CRISTALLO 'Tel 481 336) 
C> ratio e D'Artagnan. con 5 
Kosclna A 4 

D E L L E T E R R A Z Z E 
II prlncipe del \ lchlnghl SM 4 

DEL VASCELLO d e l •588 454) 
II cucclolo, con G Peck 8 4 

D I A M A N T E ' l e i 295 250) 
La *chia\a dl Bagdad, con A 
Karina A 4 4 

DIANA (Tel 780146) 
Castello In Svezla. con J. Louis 
Trintignant (VM 18) SA 4 4 

O U E ALLORI d e l 278A47) 
Gll uccelli. con R Taylor 

(VM 14) DR 4 
E S P E R I A (Tel 582884) 

Solimano II conqulstatore. con 
E. Purdom SM 4 

FOGLIANO (Tel 8319541) 
II segno dl Zorro. con T Power 

A 4 
GIULIO C E S A R E 1353 TRIM 

Coorl Infrantl. con F Valcri 
(VM 18) SA 4 4 4 

HARLEM d e l K9I 08441 
Xapoleone » Flrenze. con Nino 
Taranto C 4 

ENORME SUCCESSO COMICO 
in esclusiva al 

MAJESTIC 
JUtftylRtfS D O V E JUS!JO* 

muksm 
iNHNMcfiVn 

am I 

HOLLYWOOD d e l W0 851) 
La nola, con C Spaak 

(VM 18) DR 4 4 
I M P E R O (Tel 29&720) 

II vendlcatore del Texas, con 
R Taylor A 4 

I N D U N O iTel 582 495) 
Bastogne, con J. Hodlak 

DR 4 4 
ITALIA Clel H4H030) 

Gll erol del West, con Walter 
Chiari C 4 

JOLLY 
I mostrl, con V Gassman 

SA 4 4 
JONIO (Tel 880203) 

I tre della Croce oel Sud, con 
J Wayne SA 4 

LEBLON (Tel. 552344) 
II sorpasso, con V. Gassman 

8 A 4 4 
MASSIMO (Tel 751 277» 

Gll Imbrogllonl, con W Chiari 
C 4 4 

NIAGARA (Tel 6273247) 
I tre della Croce del Sud. con 
J Wa\ne 8A 4 

N u o v o 
I Ire della Croce del Sud, con 
J. Wajne SA 4 

NUOVO OLIMPIA 
Cinema selezlone Barahba, con 
S Mangano SM 4 4 

O L I M P I L O ( P z a Gentile da 
Fanriano - Tel 302 635) 

II castello In Svezla, con J. L 
Trintlgnant (VM 181 SA 4 4 

PALAZZO ITel 4111431) 
: 4 del Texas, con F Sinatra 

A 4 4 
PALLADIUM (Tel 515131) 

Gll Imbrogllonl, con W Chiari 
C 4 4 

P R I N C I P E (Tel 352 337) 
Slnfonla per un massacro, con 
M Auc-lair G 4 4 

RIALTO « l e l 670763) 
I tre dollo Crore del Slid, con 
J W.nne s<\ 4 

SAVOIA (Tel 86'i023) 
II m.iestro dl Vlgevano con A 
Sordl DR 4 4 4 

S P L E N D I D (Tel 620205) 
I a voglla dello no. 11 UP, con R 
Hudson I)R 4 

STADIUM (Tel 393280) 
I 4 del Texas, con F Sinatra 

A 4 4 
SULTANO 

Sansoue contro I plratl SM 4 
T I R R E N O Clel 373091) 

La nola, con C Spaak 
(VM 18) DR 4 4 

FUSCOLO (Tel J77 834) 
Colpo grosso al Casino, con J 
Gaum G 4 4 

ULISSE (Tel 433 744) 
Goliath c la schia\a ribelle, 
con G Scott SM 4 

V E N T U N O A P R I L E (804577) 
II castello In Svezla. con J L 
Trintignant (VM 18) SA 4 4 

V E R B A N O (Tel 841195) 
Plerino la pestc. con A Lar-
tigtie SA 4 4 

VITTORIA (Tel 578730) 
Mondo cane n. 2 (VM 18) DO 4 

T t»rze visioni 
AORIACINE i*l el 131)212) 

Venti chill di glial, con Tony 
Curtis SA 4 4 

ALBA (Tel 570855) 
Missione In Orlente. con Marlon 
Brando DR 4 

AN I EN E (Tel . 890 817) 
I due nemicl, con A Sordl 

SA 4 4 
APOLLO (Tel 713 300) 

Sandokan la tlgre dl Mompra 
cen, con S Reeves A 4 4 

AQUILA ( l e i '54 951) 
La furla dl Ercole, con B liar 
n s SM 4 

A K E N U L A (Tel . 653 360) 
Giullo Cesare conqulstatore 
delle Gallic SM 4 

ARIZONA . 
II monaco dl Monza, con Tot6 

C 4 
AURELIO (Via BenUvoRlio) 

All'lnfcrno c ritorno, con Audio 
Murphj A 4 

A U R O R A (Tel 393269) 
Sentierl selvaggl, con J. Wayne 

A 4 4 
AVORIO (Tel 755 416) 

Sentierl selvaggl, con J Wayne 
A 4 4 

BOSTON (Tel 430268) 
II prlncipe del \ ichlnghl 

C A P A N N E L L E 
Totd di notte n. 1 C 4 

CASS IO 
Riposo 

CASTELLO (Tel 561 767) 
I tre della Croce del Sud. con 
J Wavne SA 4 

CENT HALE (Tel 687270) 
Vlncltorl c \ ln t l , con S Tracy 

DR 4 4 4 4 4 
COLOSSEO (Tel 73o 25t»i 

II giorno piu corto, con V Llsi 
C 4 

D E I PICCOLI 
Cartonl animatl 

DELLE MIMOSE (Via Cassia* 
II terrore del marl, con Don 
Megowan A 

O E L L E RONDINI 
I .a grande rKolta, con Maria 
Felix A 4 

DOR IA (Tel 317400) 
Prendlla * mla. con J. Stewart 

S 4 
E D E L W E I S S (Tel 334905) 

La storia dl David, con JefT 
Chandler SM 4 

ELDORAOO 
Colpo grosso al casino, con J 
Gabln G 4 4 

F A R N E S E (Tel 5«4 395» 
Prendlla e mla, con J Stewart 

8 4 
F A R O (Tel 520790) 

Mare matto, con G Lollobrl-
gida (VM 18) SA 4 

IRiS (Tel 865 5X8) 
Toto e Cleopatra C 4 

MARCONI d e l 740796) 
llrsiis nella terra di fuoco. con 
C Mori SM 4 

NOVOCIN'E (Tel 188 235) 
Missione in Orlente. con Mar
lon Brando DR 4 

ODEON • Kiar7A E?er!ra <M 
I trombonl di Fra' Dlavolo. con 
U Tognazzi C 4 

OTTAVIANO (Tel 358059) 
Goliath e II cavallere masehe-
rato G 4 

P E R L A 
Toto e Cleopatra C 4 

P L A N E T A R I O iTeL 489758) 
Le quattro giornale dl Napoll 

DR 4 4 4 4 
PLATINO (Tel 215 3141 

Amor! prolbitl, con J Fonda 
(VM 14) DR 4 

P R I M A PORTA d e l 6910136) 
II sorpasso. con V Gassman 

SA 4 4 
R E G I L L A (Tel 7990171I 

I lancicri nert. con J Fum«*aux 
A 4 

R F N O «eta LEO) 
Alle donne cl pro so |o . con F 
Sinatra C 4 

ROMA iTel 733868) 
La suerra dei bottoni SA 4 4 4 

R U B I N O d e l ^ 0 8 2 7 ) 
I clnqne voltl dell'assassino. 
con K Douglas G 4 4 

SALA U M B E R T O «674 7S3) 
Taras II magnlflco. con Tonv 
Curtis DR 4 

SILVER C I N E 
Ripo«o 

TRIANON (Tel 730 302) 
I'rsns nella terra dl fuoco. con 
C Mori SM 4 

Sale purrorchiali 
ACCADEMIA 

RiD"«o 
A L E S S A N D R I N O 

Sales rerglne dl Roncador 
A 4 

AVILA 
Cavalcarono Insieme. con J 
Stewart A 4 4 

B E L L A R M I N O 
L"lr» dl Achlilc. con Gordon 
Mitchell SM 4 

BELLE ARTI 
La valle dell'Eden. con J Dean 

DR 4 4 
COLOMBO 

Cleopatra una reglna per Ce
sare, con P. Petit 8A 4 

COLUMBUS 
I tre Implacablll con G - Home 

• ' A 4 
CRISOGONO 

II sangue e la sflda, con J. Greet 
A 4 

DEGLI SCIPIONI 
II cavallere dai cento voltl, con 

' L. Baker A 4 
DON BOSCO 

I trombonl dl Fra' Dlavolo, con 
U Tognazzi . C 4 

DUE M A C E L L I 
II re dei re, con J Hunter 

SM 4 
EUCLIDE 

Marco Polo, con R Calhoun 
A 4 

FARNESINA ' 
I cumancheros, con J. Wayne 

A 44-
GIOVANE TRASTEVERE 

Riposo 
LIVORNO 

II conuiilssarlo, con A Sordl 
C 4 * 

MEDAGLIE D'ORO 
•Jualcosa che scotta, con C. 
Stevens g 4 

NATIVITA* (Via Gatlln 162) 
Dlmml la verlta, con S Deo 

S 4 
NOMENTANO (Via F Redl) 

Un tlpo lunatlco, con D Saval 
C 4 

NUOVO DONNA O L I M P I A 
Billy Biidd, con T Stamp 

Dll 4 + 

al Metropolitan 
Critics e pubblico concordi! 

Due ore di aulenliche risate 

H 
P 

[ 

1 

11 

I 

TOGNAZZI 

WFEPt^ 
Spet taco l l : ore 13.45 - 15.55 

1 8 , 1 5 - 2 0 . 3 5 - 2 8 

ORIONE 
11 falso tradltorc, con William 
Holden DR 4 4 \ 

OT1AVILLA j 
La prlncipessa dl Clevcs, con % 
M Vlacly g + W 

PAX \'l 
La mla ghelsa, con S. Mc Lalne j]j 

8 4 4 \S 
PIO X .1 

Appiintamento In Ri\lera, c o n ; 
Min.i M 4 l 

QUIRITI 
I'ugno prolhito, con E Presley i 

DR 4 
RADIO 

I normannl. con C Mitchell 
SM 4 

RIPOSO 
L'ombra dl Zorro 

R E O E N T O R E 
A11 KI'll con la plstola, con 
Ford s 

SALA C L E M S O N 
Riposo fe 

SALA ERITREA (Via Lucrinn) I 
La vendetta dl Ercole, con M { 
Forrest AM 4 9 

SALA P I E M O N T E I 
Don Camlllo, monslgnore m a ( 
nun troppo, con Fcrnandcl C 4 ^ 

S A L A S> S A T U R N I N O 
A w e n l u r e di un giovane, con 
R Beymer DR 4 4 

SALA S. S P I R I T O 
Spettacoll teatrall 

SALA TRASPONTINA 
Ponte dl comando, con Alec 
Guinness A 4 4 | 

S A L A U R B E i 
II terrore del marl, con D Me
gowan " A 4 

S A L A V I G N O L I ' 
La furla dl Ercole, con Bob 
Harris SM 4 

S F E L I C E 
Capitan Uragano, con E Co-
stantinc A 4 

S. IPPOLITO 1 
La gucrra del bottoni SA 4 4 4 

SAVIO 
Ml prrmetta babbo con A Sor
di C 4 

TIZIANO , 
La spada dl El Cld A 4 

T R l O N F A L E 
II tlranno dl Slracusa, con D. 
Burnett SM 4 

V I R T U S 
Ritorno dl Texas John, con T 
Tryon A 4 

ARTRITE 
ARTROSI 

REUMATISMI 
SCIATICA 

Cura PESCE 
Trattamentl naturall etternl 
visite medlche gratuite per 
Slutuati e Pensionatl 

Sede Centrale MIIAMO 
Vlale Monte Rosa, tt 
tel. 46 9Z.934 
BOI Oi'.NA - Via Amendo la 8 
ROMA 
Via Barf 3 . t e l . 860.493 
B O L Z A N O 
Mancl. 25 . tel. 32.484 
B O R D I G H E R A 
Vitt E m m 220 - tel. »1.4t7 
Torino Verona. Trieste, f l 
renze. Grnova. Perueja. |»e-
scara, ftart Tarantn Cagllarl. 

e altre Inrallia 
Chledere a Milano opuscolo 

gratuito 

AVVISI SANITARI 

ENDOCRINE! 
•tudlo medico pet la cura dellaj 
«an)e • dlsfunxioni e deboiessa 
fi-ssualt di nngtne orrvna^. pai-
chlca. eodoertna ineuravtenia. 
d'-ftciensr rd anomalle arasuaioj 
v m t e pnrnatrtmonuli Dotu p j 
MONACO Roma. Via Viminale, 
98 (Stazlnnr Termini) . l ea la at. 
nlstra • plan* •eennfo int. C 
Orarlo V-12. Id-la e pel appunta-
mento evcluao II aabatn pomeru|> 
gto e t frativt Fuort orarm. n 
sxbato pomrrtgcio « Del flor 
fr«tlvt (I rlcev^ aolo p»T appun-
i^mento T>1 471 110 (Aut ComJ 
Rotaa l*oIt del » ottoh/» n*M| 

ORLANDO ORFEl * OGGI 
riADlin 2 SPETTACOLI: , „ „ c „ r r K t f t . N.B. IL CIRCO SI TRASFERISCE in 
ulORNU: ore 16,15 e 21.15 tel. 8310100 ' tHORME MJCCtUO • yiA (MSIOrOM C010MM - FIERA « ROHa VIALE LIBIA 
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I'mCI DEL GMNALEi / 

ANO (8). Vt* Stntt MarU alia Porto, 2 

i trcit l i (per siiUjih;tr« d'ut'rut dPio''.nm) I . 2,50 

Flnansiarl* . • • » • • 3.-

Nacrologia •' » • * ' • » • * Z-*1 

Plccola cronnc* 0 *• ">••• lin*i) » • • • ©. -

'///•/<./ /;/ rui'tiuarA: 
Via Santa M n r h alia Porto, 2 - MILANO (8) 

I — Numero 1 Quotfdlttno degll opera* e del conladlnl Martedi, 12 Febbraio 1924 

via naestra 
rogica espvMienza compiuta dagli 

r.ii ^ dni vonnuliui il'ltalia in quosti 
nnni non dovo audit re perdutn; 
io coatituim ami la taglia che 

o pageto o pagano per raggium 
apneita politica necessaria a 
terminc lo svih;ppo della loro 
e. II lunrtirio subito puo pas-

ttivo della clause proletavin, so 
dohellaio dcunitivamoute le illu-

9 le hanno fntto segnare il PBKGO 
nogll^bni 1910-1920. Occorre per cio im-
pedire che il fntcisruo. como gia la guer-

liule. pnssi tenia aver trasfor-
dicalmente lo spirito delta mas-
re che, Fntto 1'assillo delle aoffe-

renae • per rojiclito alia riecossa, non. 
aiano rtffHuute formula, utati d'anirao e 

rejziudizi alti a ?al>otaie pgni possibi-
di rjprcsa proletaria. a pm-ludere 
aeria prospettna ili m i m i t n . 
nostro giornale si propone a tale 

o di eondare raetodicamente le cause 
hanno piegato j lavoratori sotto il 

peso di una gravinima econntta e di 
pe&are gli inaegnaroenti nella loro 

a militante. 
a cui noi faceiamo appello non 
un richiarao di ordino aenti-

« deoorativo; non f il fiotto fan-
torbido dei conaensi atagnanti « 

fbocco; fssa t«nde a foggiaro lo 
Dto idooco per la lotta dol prole-

to. ed ha nlln aua bnio una conce-
politica brn definita e coerente, che 

rcola come anngue viro, che la gt-
a rinsalda 
>ono If proapettive che ai aprono 
lavoratori ? Qual'« la natura e In 
la dpi regime fascistat Quali 

mezzi. tpiali le ruorae, per una 
one «"fficace 1 
n certo tempo i riformiati, specie 
nti confederal!, hanno atteso una 
one a sinistra di Museolini; han-
ato net contrasto tra "i "fascisti 

del la prima e quell i dell'ultim'ora; han-
ntato nulla pressioni degli indu-

intelligenti contro le, « esage-
del regime. Oggi ancora tutta 

ttenzione, tutte le loro ape ran ze 
olte alia oppoaizi^e coetituxio-
lle cui file sperano di veder aal-
/ . il cava lie re eenza macchia e 
ura, che giunga a rorapere 1'in-
atrappare i denti del drago.fa-
a togliere dall'orrido enrcere la 

gicA-inett* libert* che- ri sta piuttostb 
ia. • > 
ale fperanza e la politica che se 
a. Inngi dall "cesere nn model lo 

'dutezza e di- nbiliti politica. di-
moetr.'no il totale disorientamento dei 
capi aoci^liMi. lassenza in loro di ogni 
fidacia nrl mo\ iniento operaio. Easi ai 
aggrappano alia corrente borgheae e de
mocratic* perche i conaensi delle. raaase 
aono venuti loro a mancare. Oggi la clas-
•a lavoraCrice ha acarse posaibilita di 
muoversi e di riunirai: il )r~orare con 
e«a» e per easa implies grandi difBoolta, 
metodi nnovi di laroro, e l'abbandono di 
tutte Je abitudini di comodita e di pa-
raesUismo che i facili auccessi del pa»-
tato svevano nutrito. Raggruppare dieci 
operai in una aezione politica, cento in 
un rindacato, richiede oggi un diapendio 
di energie morali che i dirigenti socia
list! eono ben lungi dall'aver accumula-
io. Eeai aono oggi ancora per la aolu-
aione piu facile, per quella che permette 
di continual* il gioco ristretto a cui han
no per trent'anni affidata la loro fortu
ne, e percio hanno apostfto il campo 
della loro axione verso i praticelli, zneno 
calpestati, della democrazia • della co-
•tituzjone. 

Xoi crediamo inveoa che la lotta di 
elaaee, la lotta cioe del proletariato con
tro i eapitaliati, si a la sola.cap&ee di bat-
tere in pieno i) faaciamo. 

E' perfettamente vero che la cosidetta 
idelogia del fasciamo, o meglio le varie 
forme che aono state inalberate volta a 
volta da] farcisrno. riecbeggiano di affer-
mazioni a principl che furono, Jn altre 
•ituasion), adoperati nella lotta contro 
le claasi dominanti. Ma cio non fa che 
confermare da nn la to l'incapacita asso-
lata della piccola borgheaia a darai una 
dottrina peculiare ed omogenea, dall'al-
tro la ana incapacita aaportare a ter-
mine, da tola, uno Stato 

L'antitesi tra il programma faaciata 
del 1919 e quello dell"attualo governo, 
non aono affatto il prodotto di una... de
generation e. di una specie di trad i men to 
ai - sacri principl »; esea dimostra eol-
tanto che gli ideali della tribii piccolo-
horghe&e non hanno resistito che pochi 
meai, crollando, ad uno ad uno,, di rnano 
in mano che il movimento fascista pren-
deva maggior contatto con la grande bor-
ghesia, di cui accettava, a poco a poco, 
mezzi • programmi, ed in cui trovava la 
consistent* che eenza di easa non avreb-
b» roai avuto. 

Per lottare coutro il fascismo la stra-
•egia piu intelligent* e quella che costi-
tuitce i cuoi piani, che cerca le sue ri-
•orte unicatnente nelle classi lavoratrici. 
C io non permetteri manovre molto bril-
lanti, roa port*ra dei risultati positivi. 

Cone raggiungere lo scope di mobili-
tare gli operai ed i con tad in i in una 
•tione di difeaa dei loro interessi poli-
t i n ed ccooomiciT'Koi nenkiamo die i 
smargini dall'azione posaibile aiano anco
ra baatanza aospi. Occorre aoltanto sape-
r* adattar* l t \ forma di reaiatenza e di 
lotta alia tatuaaione. La tattica del fron
ts uaico dagli tpetai • dei contadini che 
noi ardenienncata propngnamo, puo crea-
re aaora pe>aibilita..Gia a tale acopo mi-
ra\» il prajrraoina dalle tinitlre ttndt* 
mli. che |i»6 etsere utilmenU ripreeo • 
riano\ato! Se i nndacati di mettierc aono 
imniobilizxati dal terrorismo fatcivta. 
dalla cooirrlita pasaiviU ^"i diriftnti 
•ovfederali, dal la veothia a nuova tutela 
i>rafctti<ia( teai povooo risposdere col 

»ifuginny nelle fnbbriihc. nello luicndo. 
Lr fabbriche tlttvno dinn'ntr i joilili-.i 
del tinda^litmo rutto, fortiliit vhr il /n-
tcismo non potttl utcrndiare t dove, il 
wanytihcllu ed i decrcti deootio arrrrtarti 
dam Mi al blocco dcH'opr.raio < <Mlc tur 
mnirhivc, ttrumenti innnummibili della 
produziotie. • • i 

La politica interna, del faauitmo offri-
r'v ul fronte unico operaio occMaioni t're-
qienti di agitaxioni e di lotto sul teire. 
no concreto dogli interessi della cln;se 
proletaria. Dnlla npplicazione dol t'crrc-
to pel Invoro btraordiuario. alTa Jisoctu-
ppzioue. dai gvavami eui ton&umi, alia 
libera contrnttaijono dcgli ufnttj, dalle 
faliidie dei aalari, A1 eabotaggio delle 
)>rcvidenze sociali; tutti i monienti della 
vila degli onorni e dei rontadini hanno 
subito il contraccolpo dcU'offensiva capi-
talista. Piantando le sue radiui e traen-
do le sue ragioni di essere nelle condi-

zinin ste$'M> di CMitonxa dot l.'.voiutori. 
1'nziuno ptilitiia e t>indacalo per cui si 
altneia il fronto uaico, non aocorceri il 
suo reipiro, n6 limitora. i proprl oriz-
zonti.. Nella situutiono italiana odierna 
le lotte iugaggiato per gli obbiettivi piii 
raodeiti imprgnnno a fondo, pongono ad 
ogni pauo il problania dal regime, col-
legano il dnio trnvaplio tlclle classi ita-
liune e quello del proletariato interna-
zionale. 

Per cui i) fronte unico the " salda in 
tnlc lotta non vive elln giornuta, non si 
spei/r. dopo i primi pnssi in comune: 
Quello die oggi si costruisce sta alia 
bass dol lavoro di domani, perche una 
stessa annua ci cresoe dentro a mano a 
mano che si fanno i muscoli ed i nervi 
al duro cimento. 1 lavoratori italiani tro-
\ernnno in esso i quedri efficienti della 
nilisia a cui la loro coscisnza di clnh.se 
imperiosamcnte li chiama. 

l£a Russia soviel isfa 
i D trattato italo-rus30 devfe were ancora esaminato net auoi dettagli 
| dal Governo dei Soviet — Cieerut cHchiara che I' Italia e arrivata con 
• ajquanto ritardo — Le apeculazioni elettorali della s tompa fascista 

u Fa Ice e martello „ 
SOMA. 11. 

(a. /.). — La polltUa 01 Mussolini e state 
Ueiiutta la iwlltlca del « do ut dee »• Queno 
t:euerc dl politica mercnutlle uon e una spe
cial Ha e uua prerogntlva del fascismo. E' lfl 
lK>iltlca. la 6ola politica posaibile di tutti i 
Uoverul borglicsl. Percbfc, sccondo Ja cltata 
n:assluu del « do ut des a, altrl (jorernl bor-
gbcsl uon hanno accettato prima le medeei-
mo condlzlonl offerte oggi dial Governo del 
Soviet? EAldenteroente, percli^ le borgbeele 
del poesl alleatl si eono ingannate aulla vita-
llta del potere del Soviet. Aucora in questl 
glorul,' l'ou. Mussolini chtedeva ad nn glor-
uallata, che «si em recato in Russia, se TC-
ramente il governo del bobcerlchi fosse Vosl 
solldo. come opparhit'da tutta la stampa 
inondiale, parlaudo della morle e del funcra-
11 dl Lenin. £ il glornallsta non aveva po-
tuto che confenuare questa verltA. I gover-
ni alleatl, compresa 1'iltalla, lianno fatto 
tutto il posslbile per strappare il governo 
dalle man! del comunlatl russl. Prima alu-
tando i genera 11 zaristl contro le truppe roa-
se; qulndl col blocco. speraodo nella rlvol-
ta del lavoratori rusal per fame. Ogni ten-
tatlro dl abbattere 11 potere dei Soviet si e 
lnfranto contro la volonta tenace del prole
tariato russo. Ne soltanto russo. Che la ve
ra forza del Governo del Soviet e in questo 
specinlmente: nell'essere Tespresslone non 
del soli 150 millonl di lavoratori russl.' ma 
della classe proletaria mondlale e percld an-
cbe del lavoratori italiani. 

Kessun altro governo pod penttrel tanto 
profbadomeate legato alia popobzJone l&vo-
ratrico d'ogni paese, quanto il governo degll 
operai e contadini russl. Dovuague svento
la la bandiera della Ropubblicu del Soviet, 
easa e in terra sua,, v-erche e lo stesso slm-
bolo di lotta ROito cui ogni laroratore del 
campl o dl 'officina raccoglle le sue speran-
ze dl liberaslone. 11 riconosclmeato della 
Russia da parte del Governo fascista e tan
to plii slgnitlcatlvo per i lavoratori italiani. 
in quanto e 11 medesltno govenio cbe bo tol-
to loro ogni dlritto di organlzznzlone e sea-
tenato id bufera plu bestialc contro i ves-
aiilj rossi dei sowerslvl. in questo fatto non 
e a dire che c l s la compenso tra le partite 
di dare e arere. Non plu tardi dl qnalche 
anno fa, si rlcorda cbe i fascist I liiFvena-
rono contro II prixno delegato russo in Ita
lia una indecente gazzarra. Ne si possono 
sldente del Consigllo contro gli uomini cbe 
reggono la Russia e che egll oggi e costret-
to a liconoecere come snol legUtimi capl 
Ma, si dlra, non e lo etesso per 11 Governo 
dei Soviet? Abblamo gla nffenuato cite Ic 
partite dare e avere non al compensnno II 
proWema e di forza. E finora la rivoluzlone 
proletaria ha mostrato di etnere la piu for
te. -A cbe cosa mlravnno tutti i tentatlvi fnt-
tl dalle borglieele dei pnesl alleatl coutro 
la Russia dei Soviet, se non a liberarsl tu-
nanzltutto dal Colscerlcbi? K* nolo cbe per 
glungere a .questo rlsultato. i nemlcl delin 
Russia proletaria eono gluntl perslno a tra-
Testlrsl da eitremlBairol e a far propria la 
formula: 1 aovlet si. ma i>enza boirrcvlclil. 
Sono passatl sel annl dnlla rlvouzloiif di 
novembrc 1917 e 1 bolscevlchl. gli odlatl IKH-
scevlcbl sono senjpre rlmani al inro \xn-tn. 
C!>1 ua pcrdr.to finora la partita? Rratano 1c 
concesslcnl fatte alia horzhesla. il rltorno 
alia liherr.'i di oorurnerclo c qulndi al capi
ta llsmo. Oh. pa urn! 

Non cre-Hanio che 1 Governl borglies) %\ 
faoilano rropnc illusionl, quaodo parlano dl 
rltorn> al oaplcallr.nio « I-t oo«a — dlceva 
Lcnln, parLtrdo della Xuova TolUica Econo-
mlca. fln dall'aprilc iWl — non Implica nes-
sun ncrlcolo per il potere proletarlo. finch* 
il prolctnriato tiet:c whin »-llr prapr.c ma 
in" il potere politico, t mcczi rfi tiafputtn c 
la gmndc industria ». \jf innressloul sono 
Infdtti una contiuuazlone ocila lott.i dl clau
se In un'altra f.mai c uon gi.'i la urn itrv 
Apcnslone. I itipltalisti lo Mnno becisliiic 
E lo saouo tanto cbe <lbl IM'i tUe la R.i«la 
del ^oi'lct lia declso dl ad«>;tare la Nuova 
Politica Kconomlca. solo r.ra nol abblamo 
il suo rlconosclnieiito politico da parte del. 
rinjthlltcrra « dell'ItalLi. One«o fatto non 
e del resto purptuentc c-isuale 

Dal trattato <V VerTaiUfv ad oggi le cose 
•ouo molto muLite. SI voli-ra nlloralo vlij.tr-
cianiento delta R«i:«ia Bolsccvic.i e doV>x Ger. 
mania. Contro il trattato cli Veroillre- U 
Iti^sia dei Soviet h.i tandotto una lotta i-
iprifttiaij. ir.ii Tapjiosgio dei lavoratori .ii 
tut to il mondo. 

I nsultati di que^ut lotfa «i \eJono ora. 
I/Intc-sa non esistc piii <hc di nomc L'In-
sliilterra, la Franc ia, I'ltalia <i tro»an-> di 
fronte al fallimento della politica di Vcr-
*aiUev } ^ . pre^'.ione^deUe roas^e, -malgrado 
il trionfo del fa«<J5rr;o in Italia, ha rtnto. 

E come Indico «TH da nrevc»ler*' |.i ».illr> 
al potere di Mac Donald. Continmre .id 
ignorar© la Kivssia, diveniva impo*-.hile per 
un grando pacse corne i'lnjfhiltcrra Ma "on 
per qucMo rr^avano le êv̂ *t<,nr*, del p.i"-
rato. 

fxi Frdinia. Infi'n-»nt.-i alii dl!•••"• •!«•' »M»-
Ipto di Vc«-.ailIos. imjiegnata nella Ruhr. 
avrobbe vi*to ton pweerc che la HuA'ia non 
fo**c anjinot'^i ncl Coniorzi<i delle potcnr-e 
enropee. E nnn potcr.«!olo cvitare in Inghd-
tcrra. ha procurato altncno di rendere im* 
po»ll)lIe racmnlo ltalo-m*«»o E f;i««>tt"«i|C 
ra di &abotaĉ H> dcl!e trattative arriate fia 
1'Italia • la Rnv*ia ha trorato facile appnf:-
gio nci ne^oziatori «<.dti d* Mnasolini. U 
qu»lo »pe«M> ha dovuto Intervcnire, com'* 
noto, pcrviiiatmente jwr tronc-are mutili 
cMjuoli. >ln*M>lini a\era, contranamenta ai 
•uoi negcziatori. inton^-o a guwdagnar tetn-
po. Eg'i »o!cta afioariro d.-iv.inti ai enoi an 
ahll** iK-iBo d'nffarl *• davanti all*' masao la-
vomtrlil rfinw; no nonio *pr.-gimllcai/. Mai-
arrado tin**l>t. II Governo inglryr 1 ha pre-
cedutrt ncl proiUmarr m^rtanicntc 11 plezm 
ed n«vo)nto rir,onf«cl"n»nto del i«nr*rno Ar\ 

trattntl. nui ueU'oblettiva altuazloue storlcn 
da cui C5sl sono natl. Da* questo puuto dl 
vista, e indubltato che Ja p'resstonc delle 
mat:sc I'nglrsl ha avuto la piu grnnde por-
tafa nel dctcnalnare 1 governl dei due poe
sl a rlprcndere le coniunlcaslonl vegolarl 
con la Russia. Ed e tutta qui la ragloue del
la grande impresslone suscitota ncl campo 
Internnr.lonaJe.ttairatto dl Mae-Donald. 

La rionunisslone della Russia nel seno 
delle potense europee avrii rlpercuwlonl in-
colcolablll. La lotta di classe c combattutn 
oggi au un grande scacchlere e a corpo a 
corpo COB le potenze .copltallstiche. I neml
cl della Russia sono moltissiml. Solo Ton-
poggio dlretto e tndlretto del proletari dl 
tutti-1 paesl potra alutarla a vlueere come 
finora l'ba alutata a vivere. 

Dietaioni dj Cicerin 
(Nostro telegramma particolare) 

MOSCA, 11 
Cicerin in una intervista ha dichiarato 

che il riconoscimento inglete avvenuto 
prima delle altre Potenzc deWIntesa, a-
vra un'influenza dure vole e sulle relazio-
nj internazionalisti e sull'equilibrio delle 
forze mondiali. Le afere dirigenti ingle-
si ei sono convinte che la fermezza del 
governo aoviettista nei riguardi dei debt-
ti e, delle. nazionaJizzazioni • dei bani e 
imnrutabile. II rieonoacimerito incondi-
zionato e un atto eatremameota aiggio 
determinate anche dalla apinta delle znao-
se operaie. Le spiegakioni che abbiaino 
ricevute combletaimente provano che i 
nostri avversari hanno avuto torto di 
interpretare. la nota inglese come una 
dilaziotne fino al Pent rata jn vigors dei 
nnovi rapporti giuridici. Noi acooglia-
mo con soddisfazione la creazione della 
commissione per fesaminare le queationi 
in discussione perche questo corrisponde 
al nostro desiderio espresso gia da lungo 
tempo. • • * 

MacDonald sa che noi conseryiamo 1c 
nostre posizioni e i nostri principt nella 
politica mondiale. 

La. politica orientate dell'Unione si ba-
sa su fondamenti nostri: Ja sua-politica 
gencrale non conosce spirito.aggreasivo. 
Se il Governo inglese e'inchina ugual-
mente alia pace, le queationi in discus
sione saranuo facilmcnte appianate. II 
governo di MacDonald sa che importan-
za ha il regime ecunomico. Le conces
sion! dei' crediti facilitera la aoluzione 
dei problcmi piii urgenti fra i due Paesi. 

/ / 0'ovrrho italiano c tenato con un no' 
dt ritardo. ccdendo la prioritdaU'Ing'iil-
terra. Tanto piu stntotnatica e la rapidita 
del rtcnnofcmtentn itnliano avvrnuto pri
ma delVttamc definilivo dei dettagli del 
tetto del trattato, die von e ancora arri-
ra a Morca. da parte del (/ovcrno soviet-
tiua L'Italia ha fatto beinraimo ad a-
gire cos) e il suo gesto avra buone con* 

segucoze Rdma designera i&itncdiata-
meute il suo ambaaciatore la cui nomina 
noD aspetta che il nostro compiacimento. 
L atto di Mii33olini aara utile non soltan
to por il governo sovietluta ma anchc 
per la posizioue tuternazionale dell'I-
talia. 

La conseguenza del riconoscimento di 
Inghilterra e d'lt&lia influira aulla posi-
zione della Francia. II governo franccse 
puo convincersi della fermezza della no
stra attitudine ne'la quef>tione dei de-
biti e dei bem confiscati. E' inutile ten-
tare di intorbidare la situazione. Noi 
compiendinino soltr.nto il i:nguaggio del
la opportunity pratica ••. 
" Rykof a dctto che il. fatto che 1'Ita-
lia ha riconorciuto incondizionatamenlc 
e definitit;jnnte I'Unione ha la aua con-
ferine nella disposizione dell'Italia a dc-
fignare imrr.ediatarr.ente il suo ambaaria-
tore. II ricoiiOscimento e il trattato com-
merciaJe offrcuo larghe prospettive di 
collaborazione economua vantaggiosa per 
arabediie i popoli. II ncnooecimento di 
Inghilterra e ti'Itaha c il risultato del 
ranorzamento dei poleri soviettisti che 
sviliippe.-anno le rclazioni eoonccniche e 
pacifiche -

Cbe usi li M Mm 
(Nostra tttegramma particalara) 

MOSCA. 9, ritardato. 
11 riconoscimento dell' U. R. 8 . 6. da 

paite dell'Italia ."• btato accettato a Mo-
era con eoddi&fazione. ~ 

In una intervista alia lintta, Kalinin, 
pa i a go run £o i l . riconoscimento dell"In-
ghilterra con quello dell'Italia ha detto: 

« II riconoscimento da parte dell'Ita
lia avrebbe potuto avere un piii grande 
significato politico se foase awehuto pri
ma di quello dell'lnghilterra. Tutta via 
il ristabilimento delle relation! normali 
facilitera molto il lavoro per il vantag-
gio reriproco dei due pnesi a atiinolera 
ancora di piii il rir.wicinamento econo-
mico italo-rusM> ». (Questo periodo e ata-
to interaraente aopnresao dalla aUmpa 
italiana. - N. d. I t ) . 

Krasain ha detto: - In awenire U ra-
laziooi italo-rasae. gotranno avolgerai nel 
campo della nrodusiona in forma ^i par 
m. : _ . • J . I I > T * _ I : . . i t . - : - _ * - . . _ : _ _ . Hoviet. \ o l jxiMl.-.nv. dire del re^to di^ II -—.-•—. j n i t r i ^ . i i . . : . - « . ; j ^ \ 

merits deih prercrtniz. non lata neirsnttH. t«c«paxione dell Italia alia ncoftriwona 
djw dl piii .# menr. giornl sella trm* del.dfllf forae economn.be d«ll* Buaua: l'a-

tilizzniiono della tiottn inmciintile italia
na, l'esportaiiono di ninnufatti italia
ni specialmente delln induMtrie meccani-
che, rimpurtfuione del grano e dei mi-
nnrali alalia Russia In hfutttamento delle 
risorie naturali della Unione- aprono pe
ri maggiori prosnettno aH'uttivUd txa-
liuna. L'ltaliii the nnn <• tanto nota di 
.capitali, per lo hinittniiiento delle con-
rossit.iii ucllu, HitHMa suviettista potrcb-
be utiliz^arn il cunitali' strauioto ». 

KiasBin infins ha dctto che- gli operai 
italiani potrebbc-o trovnr lavoro nelle 
concessioni delle ininiere della Russia nie-
ridionala o in quello delle. fi.rcsto del 
C'nucaso. Kci laton idrotccniii pnti-iu-
uo trovaie occunuziono ingegucri ita
liani. 

K.iineneff h.i drtto a sua vnlta : >• (ili 
intoressi drirUuione. & doll'Itali.i non 
hanno punti di divcrgcnz.t l.e Î I-W-KHH 
rvonomiche norleianuo vnnt.iggm ail am-
boilue i paesi. II gesto di MUSLOIIIU Fe.r-
vir/i a laffoize.iC Ic rclu/iom .-niiu'lu vnli 
tia I'llalia e la Riibr.ia. II tratl.ito avra 
ancho ctficaria nrU'opcra di paciliuiz.o. 
ne europc.i c nella u ta ccontim.nn inon
diale >• 

l)npn men' in r Htfto tum/a df.nt'irntn 
In Hu$*m dei Soviet tutta In rtmnpa ita
liana Im of/ni eormptftidcnti a Mo\ra. 
.•Von ocrnru che not ci prendianto I'm-
caricn di ristabtltre In vcritu <M tutte le 
sccme»:c che la t tain pa brrt/hrte vorru 
pttbblicarc sulln politico n sulle rondt-
zioni interne delln Rcpuhhhcn xnvtetitla. 
II tempo $i e icndicato di qitc*tt tignnrt 
troppu amaramente, custrini/tndoli oggi a 
lu ft rare le tcarpe o quelle pertonc che 
per anni si sono compiaciutc dipingrrci 
come volgari malfnttori. Ma non possia-
mo a meno di intervcnire rimettendo a 
poito la- reritil quaitdo si tcnta una fit-
itificnzione come quella odierna di tutta 
la stampa italiana attorno al Trattato 
italo-russo. 

Ci grande soddisfazione net compagni 
russi per questo atto tfcl Governo fa*ri-
rta?Lo crediamo anchc noi. K' un trion
fo delljrjioHticasQviet^xiJkJliliLLjL * *̂ 
t'crnt 
Ma UT 
i.nqttM commaMit, *fc rifcrt/y 
verna • > £^ffeiL noreregtirmfi si 
dal tfa 
riconoi 
il tetto del trattato giungesse a Mosca c 
fosse esaminato nei suoi dettagli dal Go 
verno <' 

Lo afltt£zata ^ ^ ^ ^ 
di CidMin Ml flHH|/ori& *uwir« tic 
stamP<Btalwia\W&fcdemha Iras&m 

mo pe, 
mostrare come T» Russia abbia susctaio 
grande entusiasmo la politica di Musso
lini, Siamo in periodo elettorale ed it 
Governo fascista che non si interessa di 
eleiioni ha tenuto ad arrivare in tempo 
per. tfruttare ajeopi interni; il trattato 
delta Russia. 

Ma bitogna dire anehe the, per am-
tm*6- in t*mfvx,~il-Gave-rna-di Mustulini 
si re affrettato a riconoscere il Governo 
del Soviet priva >-he da qucsti il trattato 
fosse preso drfinitivanientc in csame. A 
parte, la speculazione elcttotalc, il rico-
noscirnento della Russia da parte dell'I
talia eostituisee un legitlimo motivn dt 
soddisfazione perche 'dimostra I'invinei-
bilitd del primo Stato proletario. 

Una comunicazionp di Cicerin 
aU'Ambasciata italiana a Mosca 

ROMA. u . 
L'Ambasciatu italiana a Mosca. diret-

1a attualmcnte dal If. Mnuttro plcntpn-
tenziario marches.". Patcino, hn ricevuto 
la scgucnte comunicazione da Cicerin • 

uViprego di trasmettere al sig Mus-
.solini le espressioni.della nostra prof on-
Ida soddisfazione'in oecasione della prma 
del trattato italo-russo. avvemmento eo$i 
import ante per la pace mondiale e ehc 
apre una nuoca era nelle relaztmn dei 
nostri paesi. La deeisione del Governo 
itatiqno di nominare immediatninente un 
ambaseimtore a Mosca ha suggellato defi-
nilivamente e nella mamera piii /Wire Ic 
nostre nuoce relazioni e noi ne siamo par-

Micolarmente riconoscr.nti ul etgnor Mus
solini.. -Von appena i numbri del Gover
no saranno ricntrati a Mosca la nucstio-
ne dei due ambatciatori sard depnitna-
inente regofuta. Mi permctto nggiur.qcre 
che le diehinraiinni fatte dal sig. Mus
solini il 30 novembrc dill'anno sior*n ed 
il 31 gcnuaiu di quest'anno hnnno fehec-
mente prcparato la situazione nttna'.c •» 

II pfeifiiSli fiikoff 
(Nostro telesramma pprticolare) 

*--- . MOSCA. i l . 
II nuo'-o Presidents del Consiglio dei 

Cowfliiszari del Pouolo della U. K S 6.. 
interviststo, ha fatto le segucnti dii-hta-
rnzioni: 

•• I popoli deU'U.' R. S S hanno at-
traversato gli anni piii penosi sotto la 
direzione di Lenin Cva che le condizio-
ni d'esistenza sono niigliori. sara segui-
ta la medc-oima politica Io eono stato 
per eei anni un diretto collaboratore di 
Lenin er[ c per le sue insistence cbe io 
sono stato indotto a suppliilo al « Sov-
narkom «* 

•• L'obiettno pnncinale dei miei sforzi 
nl Governo consistent nel rcntinuare la 
politica di Lenin Le decision! unaniroi 
del Congresso dei So\ict nelle question! 
interne ed cstcrc. tcslnnoniano della per-
fctta coiicordanza di volontA. dei lavora
tori • del Governo. dctermincranno la 
futura attivita di questo -

« In j.oliti'a rttera t nostri obicttixn 
sono la 1'itta pet la pace ed tl consolida-
mento delln posizmnc intemazionale del
ta tininne ,l,1lr Ucpubbhche Sovietifle. 

" L'L". R. S S non ha mai attentato 
ai territori stranieri: esaa non vuol do-
minare gli altri popoli; ma la situauo-
ne inquietante deH'Kuiopa contempora-
nea. l'inconststcoza del Trattato di Ver-
aaglia, incitano i Soviet a vegliare alia 
preparazione nnlitare d'un esercito rosso 
estremamente ridotto. 

« II riconoscimento dell'lT. R S. 6. da 
parte dell'lnghilterra noi lo vogliamo 
interpretaro come un tentative del pri
mo governo. interprete dei desiderl delle 
claasi opeiaie inglesi. di trovare delle 
nuoce vie per il nstabiliraento d'un abi-
to nacifico fra i popoli dcII'Europa e 
dcll'Asia. 

"Noi nioutereino fedelmente la guar-
dia alle ronquiete della Kivoluzione di 
OUobra che «• nuscita vineitriea della 
fuerra « del blocco. e cost avreno cert** 
nttjita l'appoggio di ceatotrotrtaenilioni 
di UroratorL 

Non vogliamo che questo primo nuaio-
ro di un gio.rnalo prolotano comuaia sen-
ia oontenere un revorcnto saluto alia me. 
moria del piu grande combattonte e com-
pagno nostro, teste tolto alia vita. 

Oa Nloola Lenin tutto hanno avuto i 
proletari: la teoria llluminante le crisi 
oociali e le possibility di vittoria, resent* 
pio magnifico del sacrificlo. la guida nel* 
la lotta quotidians. E'li fu il psnsatore 
ed II condottiero, riunendo qualita che 
ben di rado sono apparse contempora. 
ncamente ed in grado oosi olavato in un 
uomo. 

Lo avolgimento delle toorlo mandate 
e la loro vivifioozione nel periodo post. 
bel'ioo sono opera geniale, cui si isplra 
tutto il movimento rivoluzionsrlo mon
diale. Ma piii ancora i proletari ricorda-
no Cuomo che no ompreso i bisogni e 
Ic aspirazioni, cho ne soffri le stesso sof* 
foronze, il cui nomo fu simbolo, bandie
ra, fncitamento. 
. Nnn occorre oggi che agsiunglamo al

tre alio molto pagine gia scritte. Rimsn* 
ga il nome di Nicola Lenin Improsso 
sull'tnizto dcll'opera rostra, come pro. 
me:sa per I'avvenire. 

Gorki esalta Lenin 
BERLINO, 11 

L'Associazione della 6tamna ru 
Bcrlino ha or; 
rnsione di Leni^WElla. q 
Gorki ha letto jBTartftol 
dove si esalta dogga^ de 
funto. 

Gorki ricorda parecchi suoi incontrl 
con Lenin, di cui fa risaltaro la perfetta 

II dovere dei leninisli 
(.'i si puo iiuinaginaio im u'.mo «he 

a\rinJo (>'• nti to parl'iiu Vlailinmo lllic, 
I'ulibia •> dtmcnticutot Ccutinaia di mi* 
Kliai;:. so non milioni di uomini Than-
no• avadtuto. A tutti f.-/doro die hanno 
avuto questa fortuna. Vladimiro Ilhc ba 
dato coiuu «una parto di bu stesso. Per 
quuuto dispernt aiano ncl luundo i mi
lioni di uomini che hanno ».nliU* parlarn 
Lenin o cho hanno unclu* sollant'i udito 
purlaro di lui, numero.si, infimtaraeu-
mente numcrosi eono oggi gli uomini cha 
ricordano con profonda riconoswnza 
1'uoino che con tanta, forza ha toccato i 
cuori di tutti coloro che lottano per il 
miglior avvepire dell'umanita. In tutto 
il rnondo. milioni di lavoratori non ripe-
tono oqgi. cho un nome: liOriiti. 

Tutti coloro che hanno personalmenta 
udito f/'nin provano, .sjj/iatuUo, oggi, 
un i-cntuiierito di grititudino personale 
\rrso 1'iKimo cho ha, portato co-.i in alto 
I'idca della clas.«o opcr;'.ia. l'uomo che 
hi innalz.tto I'lii/ianita. Quc-t.i scntimen-
ti sono molto piit impcrtosi in tutti i 
merabri del pa-rtito crcato dal genio di 
Vladimiro IIlie, cd in tutti i discepoii di 
Vladimiro lllic cho per venti e pitt an
ni hanno lavorato al suo fianco, vibsuto 
con lui nei giorni degli amari rovesci, 
di\iso con lui la. qioia della vittoria. 
laccolto il 6tto inscgnamento, conosciuto 
in lui i| capo geniale cd nnche l'uomo, 
tl maestio. 

II 14 niarzo L8S3. giorno della morto 
di Marx. Engels scriveva al vecchio coo> 
pagno di Marx, Sorge: 

.i Tutti i fenoncni, compresi i pin ter. 
ribili. che ci producono accoi " 

Eglli sta, accanto at piu grandi uomini 
che abbia raa.i avuto la Russia, da Pic-

colpo. II nostro Marx non avrebbe po
tuto sopportare un'esisteuza di tal gene-

zi a se t3nti la-
il supplizio di 

__anmioW| pJrTsicro dH'impossibilita di 
cemiaerli* sifi-ehl^staH raille volte piu 

d> dsm.morto (Snquil la. . . A mio' 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ! o cho e avvenu. 
loTiion c era aiira^viaT u uscitaj lo 0Q 
meglio di tutti i medici •>. 

Oggi, avendo dinanzi a noi il aecco pro-

' NiuVu serie li mltmu 
pep l i rldHZlosB degll arasmtl un l i 

" ROMA, 11 
La c Tribuna » occupandosi della Con' 

ferenza interna rionale por la limitazione 
degji armnmenti che para inaugur?ta a 

"noma giovedi prbssimo, mot c ii: rihevo 
1'ipjportanza di questa riunione, alia qua
le per la prima volta intervexranno i rap-
prcsentanti della Russia- SCODO di questo 
convegno indctto dalla Socieia dcile Jfa-
zioni e preparere il Tavoro per una gran
de confereriza mondiale che dovrebbe es
sere ten uta 1'anno proas'mo, nella quale 
si estendano a tutti gli Stati non firma-
tar i dcll'accordo di ^Vashiugton, gli ini-
pegni assunti con tale accordo dagli Sta
ti Uniti d'America, daU'Ingbiltcira, dal-
I'ltaiia, dalla Franc:a, dal G'inppone e 
dalj'OIanda. cioe la deeisione di linu'ta-
re il nuracro delle grande invi da batt.v 
glia c lo sianziainenco massimo. 

LaTurchta, non essendo ancora stito 
ratificato il trattato di Losanoa, si con
siders- in istato di guerra. e non mande-
ra a Roma i suoi rapprcsentanti. 

Le scdute, che si intzieranno giovedi a 
Palazzo Valentino, non s&rnnno pubbli-
che, a meno che non sia deciso a contrt-
rio dalla maggioranza deui delegati. S: 
calcola die i partecipami al convegno sa
ranno una quarantina. L'ltalia-sara rao-
presentata dall'Ammiraglio Acton. 

Oltre a quclli rus3i, partec:perr-nno al 
convegno .anche i dclcgr.lt della Gcrm.i-
ma. 

Rincuorare o illudere? 
Attendiamo le rettifiche promesse dal-

/'Avanti! al rcsoconto delle trattatnc per 
il blocco dei partili proletari. pubblicato 
su Stato Operaio. Dobbiamo perd fin d'o-
"ra rtlcvare che i dirigenti del partita 
tnnsiimalista ti tono autogiudicati scn-
icndo sul loro giornate che un blocco — 
un hlncco per I'aslensione, un blocco sen-
z't alcuna sia pur minima piattaforma 
programmatica, un blocco msomma pu-
lamente ncgativo e contxngente — avreb
be potuto rincuorare le maste lavoratrici 
disorientate e dcluse. 

A questa boutade. ci vien fatto di chie-
derci sc certa gente non tia, propria or 
ora piovuta dalla luna. 

T.a scissione di Livamo ha conscnttlv 
ai partili che vivacchiarono uniti sotto 
la recchia bandiera del P. S., di deft-
nire e di sciluppare la propria persona
lity. Pentiamo che i viassinvalisti si siano 
staceati a Roma dai soctaldemocrntici per 
una ragione aniloga, quantunque tembn. 
c sentirli odes to. che gvest'ultima tcts-
tione jsin avrtnuta per nn eapriccetto di 
bambini tcimiottatori. * 

E aJetso. si vorrebbe tornart all'anti-
co. intollerabile eqnivucot 

Dare alle masse- I'illusion* cae i par
tili proletari potiano n.arciare uniti m*n-
tre non i postibile fare tnsieme neppure 
un pas to? , 

Soltanto VaecetlaiioT.e di un p/cgrmn-
ma minimo comune avrebbe permesso al 
proletariato italiano di combnttcrt una 
bat la glia. schierato su di un unico frov-
tel avrebbe ptrmesso ai tre partili co-
tnunista, mastimaltsla, umtofio di guida-
re concordi le masse in lotta. ',\ -

Sfumata questa possibility, a chn cosa 
avrebbe tcrvito il blocco' • 

A rincuorare le masse I 
, Na* a illuderle, « fade credere e tpc-
rqrf in una forza inesislente. a-far loro 
intrayxedere 'possibilitti irreati. 

Xoi pentxamo che la strada nnn sia que-
tta. La demagog ia ha dato gia troppo do
lorosa risultati. La tradixione degl'in-
oa-HH. delU /anionic, delle illvtinni crea. 
** • • *»*'. non e fra i nostri tdofi. La 
lascxamo tent a intidia ai dirigenti' del 
mMiimgtimoi 

faticoso —_ rendeva, lo stato di-Vladimi
ro lll ic disperato ancho prima dell'ul
tima crisi, quella del 21 vennaio che ba 
provocate la catastrofie. Lenin, cbe non 
poteva piu parlare. non potc/a piu acri. 
vere, ncn.poteva piii guidare git uomini 
alia battaglta, non poteva piii lavorare. 
lavorare, lavorare! Si pu6 concepire una 
piii-graade tortuia per questa natura di 
insorto. psr questo rivoltoso fra i rivoK 
tosi. per questo pensatore fra i pensa-
tori 1 

T- Ma in alto i cuori! Ognuno si afor-
sera per proprio con to di superare i aen-
timenti naturali suscitafj in noi dalla fi
ne di Vladimiro lllic. Tcntiamo ora di 
tracciare. con la fredda calma insegna* 
taci da Vladimiro lllic, idoveri che la 
sua fine asaegna ai suoi discepoii. 

Fino agli ultimi giorni, tutto il no
stra Partito ha continuato a sperare al 
pari di noi. cho Vladimiro l l l ic aarebbe 
ritornato ancora al lavoro. Si credeva al 
miracolo: dieci volte, cento volte, Lenin 
era riuscito a fare ci6 che ad altri pare-
\ a impossibile. Tutto e finito, ora. II 
Partito deye lavorare eenza Lenin. 

.( II movimento operaio eeguira la sua 
via. Ma non ci sara piii questo centro a 
cui, nei mop.enti critici, accorrevabo 
francesi, russi, americani, tedeachi per 
chiederc un aiuto, per rioevere sempre ua 
consiglio chiaro e sicuro, uno di quei con-
sigli che puo dare soltanto un uomo di 
genio completamente padrone deU'argp-
mento n. Cosi scriveva Engels nel giorno 
della morto di Carlo Marx. Noi tutti ci 
sentianio parimenti orfani. 

I doveri che si imponevano ai marxisti 
nel 1833, alia morto di Carlo Marx erano 
difficili e complessi. Ma quanto piii dif-
ficili e complessi i compiti che spettano) 
a noi marxisti-leninisti, nel 1924. dopo 
la scomparsa di Lenin! Dopo la morto 
di Marx, i maixisti ebbcro top ra tutto dei 
doveri'nel campo della teoria. II mou-
mento operaio attra\ersa\.i un periodo 
di profonda maturazione La La Inter-
nazionale era crollata. La II a non era 
ancora riuscita a costituirsi. II movimen
to franccse — e non quello frances* aol
tanto — non si era ancora nmesv> dal 
colpo vibrato alia Comune di Pari^i nel 
1671. II movimento operaio ri\oluziona-
n o internazionale cominciava. appena ad 
orientarsi. II compito esscnziale era di 
fare, della grande ercdita di Marx, ft 
oatrimonio di un Inrgo mocimento pro
letario. ' 

I compiti dei marxisti-leninisti sono 
nttualmente ben piii complessi o coinpor. 
tano maggiori icsponsabilita. La ri\olu-
zione proletaria intcrnaziona!e e inoo-
minciata, ha ri portato le sue prime vit
toria io uno dei piii grandi paesi del 
mondo E ciononostante tutte le difficol-
ta della battaglia per. la dittatura pro
letaria internazionale dexono ancora es
sere superale. La l l . a Internazionale a \ . 
velena ancora il movimento operaio di 
tutti i paesi. I compiti deU'Intcrnazio-
nale Coinunista creata da Vladimiro ll
lic appaiono sempre piii complessi. La 
nostra strada si fa sempre piii siuuosa rd 
ardoa. II proletariato internazionale, "in 
marcia verso la vittoria. incamato nei 
auoi contingent nozionali. shaglicra stra-
da ancora piii di una volta o rcrchem. 
ln&tnguinato, nuovc \ ie . lVcimnto nella 
prima guerra dni falsi provti della II a 
Internazionale il proletariato interne-
zionale non 6 ancora im.vito a libcrarti 
della benda cli« g'"mir»cdis«e di vedew 
la alrada I niar.\i<Ui-leniui:>ti ai quali 
incombe il dotcie di dirigeic ora il mo
vimento orolctario intcrnaitouaK» aenra 
la guida dcll'inroiuparabila maestro • ca
po. si trovano di fronte ad un ironvnio 
lavoro politico, teorico e pratico. 

II loro primo do\«re c di propagare 
a»tnpre piii. anche dopo la raorte di Le
nin, ride* estonziale del leninismo: I'al-
Icanv della classe operai a e delln clasto 
rontadina. Dovere fondamentale del V. 
C R. dopo la nidrte di Tjenin! II •ostro 
lavoro devo ottenere in breve tempo che 
milioni di contadini rtttai coenpra«danc» 
coma;, dopo la morto di Lenin, i l Partito 
oomunUta intanda persarerar*. par ajo 
cbo ni^iarda la qucstiont tsteaaiftlo da 
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I luoghi dove 

fu stampata e 

redatta I' Unita 

nei suoi primi 

tre anni di vita 

« legale » 

questa lettera da Vienna 

il titolo 
E" generalmente noto come il 

titolo del nuovo quotidiano co-
munista. Wnita. apparso il 12 
fcbbraio 1924. fosse suggerito 
da Gramsci, in una lettera da 
Vienna di qualche mese prima. 
Ma il testo di questa lettera era 
andato smarrito. Ancora recen-
temente il compagno Togliatti 
nella introduzione al volume 
«< La formazione del gruppo di-
rigente del Partito Comunista 
Italiano •». rlcofdava l'esisten-
za dello scritto di Gramsci, e 
il senso generale delle indica-
zioni ivi contenute. ma ram-
mentava che il testo non era 
ancora stato reperito. Fortuna-
tamente. una copia di questa 
lettera e stata trovata pochi me-
si fa da uno studioso. Stefano 
Merli. presso l'Archivio Centra-
le-di Stato, nclle fonti della po_ 

lizia fascista che ' aveva forse 
sequestrato l'originale in una 
perquisizione alia Direzione 
del PCI. 

Stefano Merli stamp6 la let
tera sul numero 18 della Rtui-
sta Storica del Socialismo. La 
ripubblichiamo qui. per l'enor-
me interesse storico che il do-
cumento riveste. La lettera por_ 
ta la data del 12 settembre 

. 1923. Ad inquadrare la situazio-
ne politica in cui si cala questa 
proposta di Gramsci. nonche la 
strada. rapida. che essa fece 
per tradursi in realizzazione, 
provvede in questa stessa pa-

-gina l'articolo di Alfonso Leo-
netti. Qui ci basti porre in ri-
lievo alcuni elementi particolar-
mente importanti della iniziati-

. va di Gramsci. Anzitutto il si-
gnificato che per lui assume il 

titolo V Unit A. Non solo un va-
lore di richiamo unitario sulla 
prospettivn del governo ope-
raio e contadino. indicata dal-
l'lnternazionale Comunista. ben-
sl anche un'attenzione partico-
iare, nuova. dedicata alia que-
stione meridionale. Gramsci giu-
stificava questo titolo, infatt: 
— ha ricordato Togliatti — par. 
tendo « dalla visione della fun-
zione nazionale che spettava al 
proletariato per dare al nostro r 
paese quell'interiore costruzio- • 
ne unitaria che le classi capi-
talistiche non avevano saputo 
dare, perche avevano conside-
rato il Mezzogiorno come ter
ra di conquista e di sfrutta-
mento >•. 

L'intuizione gramsciana del-
l'alleanza tra Toperaio del Nord 
e la grande massa della popo-

lazione povera e diseredata del 
Mezzogiorno e proprio di que
sto periodo, e Gramsci la svi-
luppera ampiamente nel 1924-25, 
in preparazione del III Congrcs. 
so del Partito Comunista. come 
ricerca e determinazione delle 
forze motrici della rivoluzione 
socialista in Italia. 

Non meno interessanti sono 
gli spunti che la lettera contie-
ne a proposito delle esigenze 
autonomistiche che la classe 
operaia deve poter far sue, poi-
che esse rappresentano una real-
ta del movimento contadino e la 
indicazione di una soluzione fe_ 
derale che contemperi le istan-
ze di decentramento e le neces
sity di accentramento politico 
nazionale. 

Quanto alia delicata questio-

ne dei rapporti tra 1 comuni-
sti e il gruppo dei socialisti in-
ternazionalisti. capeggiato da 
Serrati. che si fondevuno allo-
ra con il P.C.d'L. sL^Aardi con 
quanta atten/.tor>«T\i\msci si 
preoccupi del pjRriad cU una 
polemica setfan'a^tri'onfronti 
del PSI. Va da se che la paTte 
della lettera dedicata a questa 
questione non comporta alcun 
giudizio personale hegativo su 
Serrati e gli altri compagni 
« terzinternazionalisti-. S a r a 
proprio Gramsci a scrivere, in 
occasione della morte di Serra
ti. nel 1926. un comtnosso. e po-
liticamente impegnativo. omag. 
gio alia figura di quel grande 
militante socialista. passato nel-
le file del partito. che fu l'edu-
catore di una intera generazio-
ne rivoluzionaria. 

Al C.K. del PCI 12 scllembrc 1923 
Cnri ctmipiigni, 

nella sua ultima scduta il Pros, ha de-
ciso die in Italia sia ptihblicato un quoti
diano operaio rcdallo clal C.K. al quale pos-
sano dare la lorn collaborazione politica 
i tcrziiitcrnazioiialisli esclusi dal P.S. Vo-
glio comunirarvi \c mie imprrssioni c lc 
inic opinion j__a guest* proposito. . „„ 

•"*- ("redo rhe sia moll (A utile ^..iicccaaario. , 
tl.ita la »iluazionc nimble iialiana. clic il 
gioruale sia compilutii I in muJo da a«si-
rorare la sua csistenzal legale per il pii'i 
lungo tempo pnssihilc. Non solo quiudi >l 
giorualc non tlnvra avert ale una iudirazio-
ne di partito, ma esso ciovra esserc «tdj|tto 
in tnndii die la sua dipendenza di falto 
dal nostro partito non appaia troppo chia-
rainenle. Dovra esserc im piornale di si
nistra, drlla sinistra operaia, rimasta fe-
ilrlc al prosramma c alia tallica drlla lot-
ta di rlasse, die pulililichcra gli atti c le 
disenssioni clol nosiro partito. rome fara 
possihilmcnto andic per ?li atti c Ir di
senssioni drpli anarrliiri. dei rrpiihlilic.iui, 
dei sindaralisti/e dira il suo giudizio ron 
tin tonn ilisinterrssato. come sr avessc una 
posizionc superiorc alia lotia e si pnnrese 
da un ptinto di vista « seirntiflcO ». Capisro 
die non c niolto farile fissarc tutlo cio in 

LA PRIMA 
REDAZIONE 
NEI TRE ANNI DI VITA LEGALE 

un pro gram ma scritto; ma I'iniporlanza non 
e di fissarc un programma scritto, e piut-
tosto ncll'assictirarc al partito stesso, die 
nel rampo delle sinistre opcraie ha stori-
camenlc una posizionc doniinantc, una tri-
bntia legale die permctta di gitingcrc allc 
pin larplie masse con continuila c sistc. 
niaticamentc. 

I cointinisti e i serratiani collahorcran-
tio " al " gforhalcT" tttanifestamcote, • cioe -fir-
mnndo gli articoli con norui di elementi in 
vista, soenndo un piano politico, che ten-
jia conio mese per mese, e, direi, settima-
na per sctlimana, della siluazione gene-
rale del paesc e dei rapporti che si svilup-
pano tra le forze sociali italiane. Risognc-
ra stare attenli ai serratiani che tendemn-
no a trasrormare il giornale in un organo 
di ' frazione nella lolla contro la Direzio
ne del P.S. Bisognera cssere severissimi in 
rio e imped ire ogni deeenerazione. La po
lemica si fara nccrssariamente, ma con spi-
rito politico, non di sella ed entro cerli li-
mili. Itisoznera stare in guardia contro i 
lentativi per creare una siluazione a ero-
nomica •> a Serrati. che e disorcupato e sa-
ra dai suoi compagni proposlo. mollo pro-
hahilmente. r«>me redailore onlinario. Ser
rati collahorera firmando e non firmatuln: 
i suoi articoli finnali dovranno pero cs

sere fissati in una certa niisura c quelli 
non finnati dovranno esserc arcettali dal 
C.K. nostro. Sara necessario fare coi so
cialist o nieglin con lo spirilo socialista di 
Serrati. Maffi ecc. delle polemiehe di prin-
cipio die sarannn utili per rinsaldarc la 
roscienza comunista delle masse c per pre-
pararc quella unila e omognieila di Par
tito die sara neressaria tlopo la fusione 
|Kkr evitare una ricaduia - nella cantica si-

" tuazione del 1920 ' 
^ lo propongo come titolo al'Unitan, puro 
e semplicc, die avra nn signifirato per eli 
operai e avra un signifirato pin generale, 
perrhe credo die dopo la decisione del-
I'Ksec. All. sul governo operaio e conia-
dino. noi dohliiamo dare importanza spe-
cialmcnte alia questione meridionale, cioe 
alia questione in cui il prohlema dei rap
porti Ira operai e cont.idini si pone non. 
solo rome un prohlema di rapporto di clas
se. ma andie e specialmente come un pro
hlema terriloriale. cioe come uno ilegli 
aspetii della questione nazionalt). Personal-
uu-ntc io credo die la p.irola d'onlinc « go
verno operaio e contadino» ilehha cssere 
adatiata in Italia cost: « llepuhldira fed;--
rale degli operai e coniadini ». Non so se 
il momenlo attuale sia favorevole a cio, 
credo pcro die la siluazione che il fasci-
smo va creando c la politica corporativa 

e protczionistica dei confederali pnrtera il 
nostro partito a questa parola d'ordine. A 
questo proposito sto preparando una rela-
zione per voi che discnterctc ed esamine-
retc. fSe sara mile, dopo qualche numero, 
si poira nel giornale iniziarc una polemica 
con pscudonimi e vederc quali ripercus-
sioni essa avra nel paese c negli strati di 

^sinistra dei popolari e dei democratici che 
rappresentano le tendenze reali della classe 
rontadiiia c hanno sempre avuto nel loro 
programma la parola d'onlinc di-ll'autn-
nomia locale e del decentramento. Se voi 
arceltatc la proposta del titolo: al'Vnitiin, 
lascerete il rampo Iihero per la soluzione 
di que*ti prohlemi e il titolo sara una ga-
ranzia contro le degenerazioni autonomi
stiche e contro i tenlativi rea/ionari di da
re intcrpretazinni tendenzinse e polizicsche 
alle rampagnc die si potranno fare: io d'al-
trondc credo che il regime dei Soviets, con 
il suo accentramento politico dato dal Par
tito comunista e con la sua decenlralizza-
zione amminislrativa c la sua roloriz/nzio-
ne delle forze popolari lorali, trovi nn'ot-
tima preparazione ideologira nrlla parola 
d'onlinc: Hepuhblira federale degli operai 
e coniadini. -

Salmi comunisti. 
GRAMSCI 

i* * 
*i'..-' 

L a lettera con cui Gramsci co-
munico da Vienna la decisio
ne di pubblicare in Italia * tin 

qtiottdtnno rcdatto dal Comitato 
esecuttvo > del partito comunista, 
con la < collaborazione politico > 
dot terzinternmionahsti < esclusi 
dal partito socialista » porta la 
data del 12 settembre 1923. II pri-
mo numero dcH'Unita — titolo 
suggerito da Gramsci stesso nella 
sua lettera — usci il mattino del 
12 febbraio 1924. cioe appena cin
que mesi dopo. Intervallo da con-
siderarsi un vero record di rapi-
dtto, se si pensa alle immense 
difficolta di quel periodo sul pia
no politico, ammimstrativo, or-
ganizzativo Praticamente. il par
tito comunista, pur non essendo 
ujficialmente /uori legge. era il 
solo partito anti/ascjsta costretto. 
nel 1923, ad una vita clandestina. 

Le sue sedi, il suo lavoro, le 
$ue riunioni, dovevano camuffar-
tt per sjuggire alia doppta per-
wtcuzione della poluta e dello 

sqtiadrismo,. sempre attiL-o. Fu 
proprio nel corso di una di quc-
ste riunioni clandestine che. il 21 
settembre 1923, venne arreslaio 
alia periferia di AfiJano, in ca-
sa dell'operaio tipograjo Renato 
Scnnziani, il nuoro Comitato ese-
cutiro del partito: Togliatti (Pao
lo Palmi), Tasca (Serra), Vora 
(Palotta), Gennan (Vecchini) e 
Leonetti (Feroci), quest'ultimo 
in sostituzione • di Scoccimarro 
(Silveslri), delegato a Berlino 
presso il Partito comunista tede-
sco. In questa riunione, fu pure 
arrestato Mario Montagnana che 
vi rapprcsentava la gioventu co
munista, i cut dirtgenti, Longo, 
Dozza e altri, erano gia da tem
po in prigione (su questo arre-
sto, si vegga in particolare la 
lettera dt Togliatti a Terracini 
dal carcere di San Vittore, del-
fottobre 1923. in La formazione 
del gruppo dirigente del Partito 
comunista italiano, pagg. 729-132;. 

Mi pare assai improbabtle che 
Ira le carte sequestrate dalla po-
lizia in auell'occasione si trovasse 

la lettera dt Gramsci circa la Jon-
dazione dcH'Unita, rinvenuta ora 
all'Archivio centrale di Stato. K' 
certo, comunquc, che il Comitato 
esectitiuo non pote discutere di 
essa anche per il modo brutoJe... 
e imprevisto con cui la riunione 
'u intcrrotta La discussionc fu 
ripresn probabiiiuenfc alia libc-
'•os.'oue di Toj7Zin*!i c der/Ii nltri 
compogr.i. prosciolti dopo Ire-
mesi di carctre prcirentiuo, cioe 
sulla fine del 1923. 

L'impegno e la ecleriti con cut 
fu varato il giornale trorano 
spiegazione nel fatto che la ri-
presa di una stampa «legale >, 
che permettesse al partito di par-
lare a larghe masse, era un pro
hlema di primordtale importon-
za. Il Comunista di Roma aveva 
cessato le sue pubblicnzioni dopo 
il colpo di Stato fascista. L'Orrit-
ne Nuovo di Torino, invaso c di-
strulto dopo la strage del dicem-
bre 1922, non aveva piu potuto 
risorgere. Anche il Lavoratore di 
Trieste, dopo tncendi, deuostazto-
ni ed assalti era stato ridotto al 

sifensio cott decrcto prcfettizio 
del 6 luglio 1923. 

Per deviare la vigilanza poli-
ziesca, nonche i timori dei tipo-
grafi impresstonatt' dalle mmac-
ce fasciste. cercammo. in quel 
periodo. di compilare una stampa 
che non avesse alcun marchio di 
pnrftfo, ma che. per il suo eon-
tenuto. parlasse chtaramente ai 
laroraton il loro linguaggio di 
classe. Un esempio assai fclice di 
questo tipo di giornale fu I*a Vo
ce della Gioventu. che si stampo 
— con il concorso, fra gli altri, 
di Enrico Minio e Teresa So-
ce — dal J5 aprile (n. I) al 30 
novembre 1923 (n. 14), nella ti-
pografia Zerboni di via dei Cap-

• puccint a Milano. dove i terzin-
temazionali.sti stampavano la lo
ro rtt;ista Papine Rosse e t setti-
manali Piu Avanti! e Sport e 
Proletariato 

• 71 76 agosto 1923, presso la stes
sa tipografia, era uscito anche il 
primo numero di Stato Operaio, 
tettimanale curato da Felice Pla-
tone e diretto da Palmiro To

gliatti (Stato Operaio continuo a 
pubblicarsi fino al 21 maggio 
1925). II Sindacato Rosso, orga-
no sindacale comunista, fondnto 
tl 7'' ottobre 1927, apparifa con 
irregolanfd, e duro fino al 28 
marzo 1925. 

Questa attiL-itd editortnle, sep-
pure ridottissima. era molto uti
le per i quadri. ma essa non ri-
solveva il problema di far giun-
gere. in continuity, a larghi stra
ti di lavoratori la parola del par
tito, e qutndi piu urgenle che 
mai si poneva la questione del 
quotidiano. 

fn un primo tempo si pensd ad 
un giornale in collaborazione con 
altri gntppi antifascists cid che 
avrebbe potuto garantire al quo
tidiano un'esistenza legale meno 
precana e pericolosa. Traltatir.e 
in questo senso furono avviatc 
con Von. Facchmelti. • per i rc-
pubblicani ed ex combattenti, 
dal compagno Giuseppe Belloni, 
deputato di Novara, e da Gio
vanni Giardina, gia amministra-
tore del Comunista e del Lavora

tore. Vaccordo falli per ragioni 
finanziarie. Esilo migliore ebbc-
ro invece le trattative con i ter-
zinternazionalisti per la fonda-
zionc del < giornale della sinistra 
operaia >. 

La tipografia fu trovata a Mi
lano in via Ludovico Settala 
TL 22 (la stessa in cui si stampa-
va I'Avanti!). Crcata con i soldi-
ni dei lavoratori, al tempo di 
Serrati. negli anni 1919-1920, que
sta tipografia, con tutto lo stabile 
che era stato costruito per la sede 
dell'Avanti!. era passata, a segui-
to di circostanze diverse, al grup
po finanziario della Sera, ammi-
nistrato dalVavv. Edgardo Longo-

• ni. Le richieste per le spese di 
stampa delPUnita furono abba-
stanza « oneste ». Meno facile si 
presento invece la ricerca dei lo-
cali per la redazione che, dopo 
vari infruttuosi tentatiui. trovo 
infine posto in tin magazzino a 
pianterreno di via Lazzaro Pa-
lazzi. Facile bersaglio delle squa-
dracce fasciste dt Porta Venezia, 
il locale dovette essere presto 

abbandonato, e la redazione, eon 
tutti i suoi servizi, trovo rifugio 
in due stanzette della tipografia 
dell'Avanti! La sede legale del 
giornale era in via Santa Maria 
la Porta n. 2, sede dello studio 
degli onorevoli Buffoni e Riboldi. 
Parte degli uffici erano anche m 
via Felice Casali, invasi dai fa-
scisti gia nel marzo del 1924, du
rante una t spedizione punitiva ». 

La prima redazione dell'Unita 
fu cost composta: per i comunisti: 
Ottavio Pastore (diretlorc), Giu
seppe Amoretti, Nicola Cilia, Al
fonso Leonetti (corrispondente 
romano), Mario Montagnana, Fe
lice Platone, Leonida Repaci (cri-
tico teatrale e letterario); per i 
temnternazionalisti: Francesco 
Buffoni (condirettore), Girolamo 
Li Causi, Mario Malatesta, Ro
mano Cocchi, Enrico Tulli (que-
sti ultimi due, che erano stati m 
Bergamo organizzatori di leghm 
<bia>iche>, provenivano dal grup
po Speranzini-Miglioli, cattolick 
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di sinistra, al quale allora si col-
legava • anche - Riccardo Lombar-
di). Da ricordare inoltre gli in-
dipendenti Barone e Mazzuchel-
li, che assicuravano la < cronaca 
nera * e la critica musicale, e 
Pia Carena, gia steno-redattrice 
oll'Ordine Nuovo e al Lavoratore. 
Un ufflcio interregionale di cor-
rispondenza con a capo Leonil-
do Tarozzi, ex reduttore del-
I'Ordine Nuovo, fu creato a Bo
logna. 

L'amministr azione era diretta 
dall'esperto Giovanni Giardina, 
coadiuvato dot compagni triesti-
ni Franceschini e Kodre, e dal 
cassiere, di provata flducia, Teo-
doro Silva, gin amministratore 
del partito a Roma negli anni 
1921-1922. Prezioso infine Vap-
porto dei compagni correttori, 
Pizzuto e Rossinelh, ma soprat-
tutto quello di Fernando Sirlet-
ti, impareggiabile proto, prove-
niente dal Comunista. 

Cost, il mattino del 12 febbraio 
1924, pote uscire il primo nume-
ro dell'Unita «quotidiano degli 
operai e dei contadini>. L'editoria-
le programmatico, La via mae-
stra, era stato inviato dal < cen-
tro > del partito. (E' difficile di
re, a distanza di tanti anni, chi 
Vavesse > scritto: e da escludere 
che I'autore ne fosse Grmnsci, 
mentre lo stile farebbe pensare 
ad Angela Tasca). L'articolo rias-
sumeva i motivi della sconfitta 
operaia di fronte al fascismo e 
indicava * la via maestra » della 
riscossa nell'unita dei lavoratori 
e nella loro autonomia di clas-
i c La mia prima corrispon-
denza da Roma riguardava il ri-
eonoscimento • incondizionato da 
parte dell'Italia della Russia dei 
Soviet. Era un grande jatto sto-

Pubblicammo 

cell Tallone di Ferro» 
Fui all'* Unit& » fin dalla sua fon-

dazione, e identifico in quel perio-
do della mia vita una delle stagioni 
che riassumono il meglio di me 
gtessn. 

-L'Unita* aveva due piccole 
atanze in via Settala, guardata da 
alcuni poliziotti e da una barriera 
di filo spinato ai lati dellMngresso 
Nella stanza di sinistra erano gli 
ufflc^ amministrativi. in quella di 
destra tutta la redazione. Tre ta-
voli in tutto. ai quali, dal direttore 
all'ultimo crouiata^-ci affnllavanm. 
pei^Tiuttar giii i nostri pezzi. 

Io ero cntico letterario teatrale 
e musicale del giornale. per le m'e 
niansiom tornavo a notte alta dat 
teatri, e giacche i fascisti ci tene-
vano d'occhio, ero piu ' portato a 
guardarmi le spalle da qualche ag-
guato die a concentrarmi sulle mo-
tivazioni critiche da dare alia corn-
media o all'opera appena gustata. f a m ; 0 i i a pnS*arae in via Mor-
Una-flotte. dopo a v g i - ^ r e g o a E ^ ^ f f 4 ^ ^ t'OnSne £ ' 
rnrtirnlfTr-imTfTrrn TiT r*><" eNft~~—-MOn} <tv.,g cwrarei uraine wuo-
vicinanze del giornale. fummo ag- responsabde, al posto di Grteco, 
gtediti da cinque squadnsti che eletto deputato. 
tornavano ubnachi da un veglione " fu durante t lavori del V Con-
Contrattaccammo vigorosamente a gresso che apprendemmo dell'as-

rico, sebbene il riconoscimento 
del governo italiano venisse c con 
un po' di ritardo» dopo quello 
inglese, e per scopi elettorali, 
essendo imminenti le elezioni po-
litiche generali. Queste erano sta
te fissate infatti per il 6 aprile 
e rappresentarono per I'Unita la 
prima, grande battaglia politica. 

Malgrado la reazione imperan-
te, i risultati elettorali costitui-
rono per il partito comunista un 
gran successo. Fatto notevole di 
quella battaglia, fu I'elezione a 
deputato di Antonio Gramsci 
nella circoscrizione del Veneto. 
Gramsci pote cost rientrare in 
Italia dopo due anni di assenza 
e riprendere la funzione di gui-
da del partito e della sua stam-
pa che intanto veniva sviluppan-
dosi. (A fianco deWUniXa, del 
Sindacato Rosso e di Stato Opp-
raio. ero infatti risorto /'Ordine 
Nuovo, quindicinalc. di cui Gram
sci euro, da Vienna, i numeri dal 
r marzo al 15 uprile 1924; Ama-
dpo Bordiga, a Napoli, stampava 
una sua rivista, Prometeo). 

/ risultati del 6 aprile mi-
sero pure in evidenza la crisi 
delle masse rurali (cattoliche, ir-
reggimentate dal partito popolare 
e influenzate dalle gerarchie ec-
clesiastiche. E 1'Unita del 4 mag-
gio per renderla manifesto, pub-
blicava al posto dell'editoriale la 
lettera di tin contadino di Ma-
rostica destinata alia rubrica * Gli 
operai e i contadini afi'Unita», 
enrata da Giuseppe Amoretti, 
forte dell'esperienza dei «Com-
wen£i proletari » deH'Ordine N u o 
vo. Questa lettera servi di avvio 
al discorso con le masse catto
liche, sviluppato, piu tardi, nel-
le stesse colonne, da Miglioli, 
Grieco e Di Vittorio, discorso che 
appare oggi di cost viva attua-
lita. 

Ma Vavvenimento destinato ad 
avere su tutto il partito e quindi 
suH'Unita profonde conseguenze, 
fu il V Congresso dell'Internazio-
nale comuntsta, tehuto a Mosca 
dal 17 giugno all'8 luglio 1924. 
Esso si svolse nel momento in > 
cui le divergenze in seno al par
tito bolscevico russo vedevano op-
postt da una parte la < troika > 
Stalin-Zinoviev-Kamenev e dal- • 
Valtra Trotsky. Quel Congresso 
che rappresentd una «svolta a 
sinistra > rispetto al TV Congres
so (1922), chiuse i suoi lavori 
sotto il segno della «bolscevtz-
zazione» dei partiti comunisti. 
La delegazione italiana, capeg-
giata da Togliatti, aveva due 
compiti principali da assolvere: 
liquidare nel nostro partito le 
bast ideologiche e organizzative 
del frazionismo bordighista; e 
realizzare la fusione con i terzin-
ternazionalisti. Quest'azione eb-
be il suo coronamento, piu tar
di, nel Congresso di Lione. 

Delegato anch'io al Congresso 
di Mosca, fui sostituito a Roma, 
come corrispondente de/I'Unita, 
do Felice Platone, che doveva an
che mantenere i contatti con 
Gramsci, gia stabilitost presso la 

doti del vecchio e popolare capo 
del partito socialista, essa venne, 
per unanime consenso, attribuita 
all'autore di questo articolo. 

Sul piano logistico, l'ammini
strazione deif'Unita pofe avere fi-
nalmente una sede propria: al 
n. 4 di via Panfilo Castaldi pri
ma, e al n. 7 di via Napo Tor-
riant dall'agosto 1925 ftno alia sop-
presstone del giornale (una lapi-
de apposta dopo la liberazione 
per ricordare che in quell'edih-
cio ebbe sede TUnita e oggi scom-
parsa). In via Napo Torriani eb-
be sede anche la SEUM (Societd 
Editrice Unitd Milano) da me 
presieduta, creata per dare per-
sonalitd giuridica al giornale del 
partito e per pubblicare alcuni 
volumi ed opuscoli di teoria ed 
attualitu politica, come ad esem-
pio, L'orf»aniz7azione per cellule 
del Partito comunista d'ltalia, e 
Leninismo - Teoria e pratica, per 
i quali ci furono intcntati pro-
cessi dalla magistraturu del tem
po. Cnmpletava la nostra orgn-
nizzazione una piccolo libreria, 
che era gestita dal compagno bo-
lognese Orfeo Zamboni, e il cui 
catalogo, pur nella sua modestia, 
presenta un sicuro interesse per 

vano seguito uti corso all'accade-
mia Tolmaciov. Le loro funzioni 
o/i'Unita furono varie, come del 
resto per la maggior parte dei re-
dattori, che erano quasi tutti in-
tercambiabili. In particolare, Sas-
sano curd le « Corrispondenze ope-
raie e contadine >, di cui si era 
occupato prima e con successo 
Amoretti. Questa rubrica legava 
organicamente il giornale soprat-
tutto alle fabbriche. Grazie ad 
essa infatti fu creata una buona 
rete di « rabcor > o corr'isponden-
ti operai, con cui la redazione 
tenne riuscitissime riunioni, na-
turalmente clandestine. 

D'Onofrio, in attesa che venis
se enncessa I'autorizzazione per 
la ripresa delle pubblicazioni del-
I'Avanguardia si occupo princi-
palmente della < Tribuna dei Gio-
vatii >. che in seguito divenne la 
* Pagina dei Giovani ». 

Intorno alio stesso periodo, ven
ne pure assunto al^ giornale Ric
cardo Ravagnan, gia redattore po
litico del Lavoratore. Ravagnan 
si dimostro capace polemista e 
articolista, ^specie nel corso del
la polemica, allora assai vivace, 
con i socialisti. Ai primi del 1926, 
sebbene per un breve periodo, 

Della prima equipe. Mario Mon-
tagnana, fin dal settembre 1924, 
era tomato a Torino per svolger-
vi lavoro politico ed organizzati-
vo oltre a quello di corrisponden
te de/rUnita, mentre " Platone, 
« Gemisto » o < il filosofo > come 
lo chiamavano i compagni, era 
rientrato a Milano dopo la sua 
scarcerazione da < Regina Coeli > 
nel maggio del 1926. 

I pilastri della «cucina > del 
giornale erano sempre Amoretti 
e Li Causi. Giuseppe Amoretti 
possedeva una capacita prodigio-
sa di riempire cartelle, passan-
do da un soggetto all'altro senza 
tuttavia mai cadere nel dilettan-
tismo. Aveva finito per specia-
lizzarsi nei c pustoni » esferi (fa-
mosi quelli sullo sciopero dei mi-
natori inglesi e sulla guerra civi
le in Cina). Li Causi, che era il 
responsabile della politica estera 
del giornale e che & un giovia-
l" burlone, canzonava scherzo-
samente Amoretti chiamandolo 
Cian-So-Lin. L'appellativo, come 
spesso avviene, rimase appiccica-
to proprio a Li Causi, che ne fece 
il suo nome di battaglia nel pe
riodo del lavoro clandestino a 
Torino. 

ebbe in Gramsci c nel direffii'o 
del partito la guida piii assidua 
e sicura. Con periodiche c straor-
dinarie riunioni e con spirito ve-
ramente collegiale, la redazione 
si sforzava di afjrontare con fer-
mezza le infinite difficoltd e gli 
ostacoli frapposti dalla situazione 
oggettiva e dal nemico. I movi-
menti che la crisi Matteotti e la 
azione dei partiti antifascisti 
determinarono nel paese, trova-
rono il loro riflesso lucido e co-
sciente nel giornale che con le 
sue rubriche e le sue campagne 
cercava di adeguarvisi e di espri-
merli. (Oltre alle rubriche gia ri-
cordate ebbero particolare im-
portanza e successo La pagina 
sindacale, curata in collaborazio-
ne con Germanetto e Rovcda, da 
Giacinto Menotti Serrati. e la Tri
buna delle donne, affidata a Ca
milla Ravera, direttrice, dal set
tembre 1924, del quindicinalc 
Compagna). 

Un contributo di particolare 
rilievo seppero dare alle lotte del 
giornale anche i caricaturisti 
« Red * (Ciuffo), < RebeHc > (Gi-
no-SimoneUi, gia.caricaturista al 
Comunista di Roma), < Terzin » 
fZeppilli, studente al Politecni-

ma anche solo di vendcrla per 
tcrrore della sicura rapprcsagha 
degli squadristi. Su oltre SAHW 
comuni italiani, I'Unita poteva es-
sere cautamente diffusa in circa 
600. La tiratura oscillo da «». 
massimo di 60-70.000 copie nel 
periodo della crisi Matteotti alle 
20-30.000 del periodo della piu 
aspra persecuzionc dopo il di
scorso del 3 gennaio. Basti ricor
dare che la prima < diffida * al-
rUnita giunsc il 13 agosto 1924, 
dopo i primi otto sequestri. 

L'ultima fase dcll'esistenza le
gale dell'Unitti imno col trasfr-
rimento della sua redazione e del
la sua stampa, il 26 marzo 1926, 
nei locali dello stabilimento tipn-
grafico Rambelli in viale Abruz-
zi. Ccrto vi si stava meglio: fi-
nalmentc i redattori potcvano di-
sporre di un po' piu di spazio, 
di un tavolo da lavoro e di una 
scdia «senza dover fare di go-
miti ». Ma il luogo descrto — via
le Abruzzi era allora alia perife-
ria di Milano — favoriva le in-
cursioni delle «squadraccc > di 
Poveromo. Piu volte dovemmo 
interrompere il lavoro per tra-

- sformare, con I'aiuto dei tipogra-
fi, la nuova sede in ridotto con-
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Coti VlJnita alle 

elezioni del '24 mesi di lotta infuocata 
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schiafti e a calci. e a me tocco la 
fortuna di sentire infiggere nel le-
gno dell'uscio di Corso Buenos Ai
res U pugnale che era stato bran-
dito per colpirmi alia schiena e che 
non aveva raggiunto il bersaglio 
solo perche avevo fatto in tempo 
a sbattere il portone dietro di me. 

Non bisogna credere che questo 
« v i v e r e pericolosamente • imposto 
dalla storica mascella, ci togliesse 
l'allegria propria della giovinezza 
Nel le ore di punta. cioe tra mez-
zanotte e il tocco. - I'Unita - era 
presa dalla febbre della chiusura 
di pagina. si incrociavano idee da 
tavolo a tavolo, si riportavano giu-
dizi e dichiarazioni, si facevano pro-
poste di lavoro. si ri pete vano sto-
n e l l e . si infilavano battute spiri-
tose e sfottd. e, tra tutti, Li Causi. 
Platone e il sottoscritto. portavano 
la nota piu estrosa. 

Un duello di cui fui padrino. nel 
periodo dell'- Unita », mise di fron
te il direttore Ottavio Pastore e 
Malaparte. tl quale, nel ripubblicare 
la "Rivolta dei Santi maledctti". 
aveva oper^ti alcuni cambiamenti 
sostanziali. da Pastore notati e re
gistrar per i lettori. Fu un duello 
preoccupante per la foga con la 
quale il nostro direttore si batteva 
senza aver mai visto una spada fino 
a quel momento. 

All ' - Unita - - scrivevo anche ar-
ticoli di critica letteraria e corsivi 
politic! ed uno dL questi fece se -
questrare il giornale. che, quasi 
ogni giorno, usciva con grandi spazi 
b;anchi ad ooera della censura Su 
consicl io di Gramsci tradussi per 
- I ' U n i t a - "II Tallone di Ferro" di 
Jack London Gramsci era attentis-
s:tno nella lettura del giornale. e, 
s e io. nella resa di qualche passo. 
davo prova di fretta o di eccessiva 
liberta interpretativa, era lesto a 
scrivere, a citare frasi e modi im-
perfetti, ad a w e r t i r e che ci voleva 
misura. e che tradurre e difficile. 
piu di quanto non si creda. Gramsci. 
che in quel tragieo momento. bada 
al testo del *" Tallone di Ferro" 
perche il giornale del Partito non 
abbia niente da rimproverarsi nep-
pure sul terreno filologico, ripete 
Archimede assorto nei suoi disegni 
Bientre il soldataccio di Marcello 
ata per ucciderlo. 

Leonid* Repaci 

sassinio di Giacomo Matteotti e 
della tempesta che il delitto sol-
levd nella penisola. Zinoviev, pre-
sidente dell'Internazionale, agitd 
dinnanzi ai delegati di tutti i 
paesi il numero deZI'Unita, col ti-
tolo su tutta la pagina: < /lbbas
so U governo degli assassini >. La 
gravitd della situazione che re-
clamava la prcsenza nel paese di 
tutti i compagni ci indusse a par-
tire per I'ltalia per riprendere il 
nostro posto dt lotta. 

lo rientrat con i compagni Mas-
sini, ferroviere di Roma. Mauro 
Venegoni (truexdato dai tedeschi 
durante la Resistenza) e il com
pagno calabrese Maruca. Vali-
cammo la frontiera alpina della 
Svizzera solo in tre (Massini, am-
malatosi a Berlino, era stato ri-
coverato di urgenza in clinical. 
A Dumenza, presso Luino, fum
mo fermati e arrestati dalle 
guardte di finanza, che ci riten-
nero contrabbandieri. Quando 
gtunsero le informazioni che ci 
qtialtficavano comunisti, anztc-
chi essere trattenuti in carcere, 
fummo — segno della mutata si
tuazione — avviati ai nostri pae
si d'ongine con traduzione ordi-
nana. Da Andria, mia cittd na-
tale, dove ebbi molte attestazto-
ni dt solidartetd, potei riprende
re agevolmente i contatti col par
tito e quindi il mio posto di la
voro all'Umta. 

Con Ventrata dei « terzini» nel 
partito, ('Unita — dal 12 agosto 
1924 — muto d suo sottotitolo di 
c quotidiano degli operai e dei 

' contadini» in quello di « organo 
del Partito comunista oVltalia >. 
II 27 agosto riapparve sulla testa-
ta del giornale Vimperativo del 

. Manifesto: « Proletari di tutti i 
paesi, umtevi! ». 

La fustone aboli ogni distin-
zione fra « terzini > c comunisti, 
e quindt. negli organi direttivi, 
ogni funzione di condirezione, 
non piu giustificata. Cosl avven-
ne anche aZI'Unita. Alia direzto-
ne del giornale fu affacciata una 
candidatura Serrati. Ma, pur con 
il positivo apprezzamento delle 
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Fin dal primo giorno 
— il 12 febbraio 1924 — 
I'Unitd. si gettd nella sua 
prima aspra battaglia, quel
la per le elezioni generali 
politiche gia indette per il 
6 aprile e per le quali due 
mesi di lotta infuocata era-
no prevedibili. 

Dalla complicita e dalla 
vigliaccheria della maggio-
ranza della Camera il go
verno fascista aveva otte-
nuto Papprovazione della 
famigerata legge elettorale 
Acerbo che sopprimeva la 
proporzionale ed introduce-
va il cosiddetto premio di 
maggioranza, cioe garanti-
va i due terzi dei seggi alia 
lista che, su scala naziona-
le, avesse ottenuto la mag
gioranza relativa. Natural-
mente il solo beneficiario 
della trufTa doveva essere 
jl partito fascista. Ecco 
quindi il varo del «listone 
nazionalc », ecco la minac-
cia aperta di impedire con 
ogni mezzo qualsiasi coali-
zione di partiti che potesse 
presentare una lista capace 
di mettere in difficolta_ tl_ 

.ibioiu! •, eeto uuillITiua'c 
le illegality _ c~ le vjnlen >e 

"liiipeTirUisarrti—in ugni~a l-
golo della penisola. Per c>-
prire il tutto e dare qu« 1-
che parvenza di elezioni i-
bere, soprattutto per 1'est*-
ro. il governo fascista col 
cede ai partiti oppositori di 
pubblicare i loro quotidii 
ni da piu di un anno soj 
pressi. Cosl videro la luc 
VUnita, VAvantU, la Gil 
stizia, il Mondo, il Popolo 
qualche altro. j 

II solo terreno di intesa 
che i democratici amendq-
liani, i socialriformisti (baf-
tezzatisi <unitari>), i por 
polari e, piuttosto ambiguar 

- mente i massimalisti, ri* 
tennero possibile, fu quel* 
lo dell'astensione. : 

L'on. Matteotti proclamd 
ripetutamente e recisamen-. 
te che il partito socialista 
unitario aveva ritenuto nef 
suo Consiglio nazionale. riu-

nito a Milano, che Tunica 
tattica da adottarsi era 
l'astensione. Ancora una 
volta apparvero la riluttan-
za alia lotta attiva, la pau-
ra di <irritare la mala be-
stia », il timore di fare ap-
pello alle masse popolari, \ 
l'attendismo che ispiravano 
quei gruppi (anche se vi 
erano in essi uomini perso-
nalmente combattivi e co-
raggiosi) e che condussero 
poi alPAventino ed alia di-
sfatta. 11 Partito comunista 
dichiaro pubblicamente che 
in nessun caso avrebbe ri-
nunciato a presentare le 
proprie liste di candidati e 
quindi gli altri partiti do-
vettero abbandonare ogni 
velleita astensionista -per 
evitare che i comunisti fos-
sero rilenuti i soli opposito
ri al fascismo e che i loro 
candidati raccogliessero tut
ti i voti degli italiani che la 
loro opposizione volessero 
coraggiosamente manife-
stare. 

Le proposte comuniste 
per un blocco prbletario 
furono respinte dai rifor-

•misti e dai massimalistkre- _. 
centemente ' Rihasdia ha 
pubblicato gli interessanti 
documenti relativi. In con-
clusione, le opposizioni ri-
masero del tutto divise, pre-
sentando ciascuna liste in 
un numero vario di circo-
scrizioni, per concorrere al
ia ripartizione proporziona
le del terzo dei seggi, quel
lo non accaparrato dal «li
stone ». n Partito comuni- . 
sta formd con la frazione 
terzinternazionalista, espul-
sa dal Partito socialista mas-
simalista, il Blocco di Unita 
proletaria, il quale presen-
to liste in tutte le circoscri-
zioni. eccetto gli Abruzzi-
Jfoliseoe del quale blocco 
rUnifdTu 1'organo e la ban-
diera. 

Devo ringraziare i compa
gni dell'Unita, che mi han-
no richiesto questo articolo, 
perche mi hanno obbligato 
a passare alcune ore in bi-

blioteca con la collezione 
dell'Unitd sotto gli occhi! 
Quanti e quali ricordi sono 
balzati da quelle pagine in-
giallite! Che importava ri-
leggere le violenze minaccia-
te e sublte quando esse te-
stimoniavano la nostra pre-
senza ed hanno avuto per 
compenso la nostra vittoria? 
Ho raccolto pagine e pagine 
di appunti, di titoli fieri ed 
animatori, di brani politica-
mente acuti e confermati dai 
fatti posteriori. Ma ci vor-
rebbero parecchie delle pa
gine attuali dell'Unita e mi 
e invece necessario riassu-
mere. 

La lotta dell'Unitd si s\i-
luppava innanzitutto nella 
denuncia del carattere del 
regime fascista. strumemo 
dei ceti capitalist) piu rea-
zionari, ed in particolare 
nella denuncia delle innu-
merevoli illegality e violen
ze quotidiane. Esse raggiun-
sero tale asprezza che quan
do una squadraccia fascista 
il 27 marzo devasto due lo
cali in via Felice Casati, uti-
lizzati dall'amministrazione 
e dalla redazione deirUm'fa,. 
anche il Consiglio della 
Stampa Lombarda protesto 
con un comunicato firmato 
dal noto giornalista Ianni, 
del Corriere delta Sera. La 
protesta fu ripresa perfino 
dairOsf eiratore 

'occasione per 
not 

la cronaca purtroppo 
quotidiano risultano chiara-
mente due fatti: anzitutto 
che la violenza anche contro 
persone, case e luoghi di re-
ligione si intensifica, ed in 
secondo luogo che manca to-
talmente od e ineMciente 
Vopera re^ressiva delle auto-
rita ». Eppure era la terza o 
quarta volta che^l commet-
tevano simili devastazioni; 
era stato un episodio mini-
mo rispetto a mille altri, co
me ad esempio la distruzio-
ne dei locali dove si era ri-
fugiata la Camera del Lavo
ro di Torino, l'assassinio del 

candidato masslmalista Pic-
cini a Reggio, ecc. ecc. per 
cui I'Unitd il 25 marzo po
teva giustamente denuncia-
re «il fascismo, guerriglia 
permanente *, proclamando: 
< nella ardente fornace del
la guerra civile si ritempra 
la volonta dei lavoratori >. 

Siccome per i riformisti e 
per i massimalisti il nemico 
numero uno erano i comu
nisti, inevitabilmente VUnitd 
non lesinava attacchi e re-
pliche. Al sottosegretario 
agli Interni, Aldo Finzi, sal-
to un giorno in mente di pro-
clamare c cavallerescamen-
te • che i fascisti vedevano 
i comunisti con una tal qua
le simpatia, perche avevano 
il coraggio delle loro parole, 
aggiungendo pero che ormai 
partito e politica sovietica 
erano falliti. I riformisti del
la Giustizia saltarono addos-
so a quelle sciocchezze e ne 
scrissero parecchie ancora 
piu grosse, rievocando la 
questions d e l l ' astensione 
dalle elezioni che sarebbe 
stata fajta fallire dai comu
nisti per... rendere un ser-
yizip j^iascismo. II 12 mar
zo I'fmjfe replica scrivendo 
in un articolo di fondo in-
titolato « Un servizio al fa
scismo? »: 

« ... Per la Giustizia il fa
scismo ed il bolscevismo 

io commie Vudiu vuntiu 
la democrazia... Ma il bolsce
vismo & per la democrazia, 
per la sola democrazia vera 
e reale. • 

• La storia d'ltalia prima 
e dopo la marcia su Roma 
e molto anche la storia del 
martirologio dei comunisti 
d'ltalia >. E tanti sono i fat
ti che 1'Untfd non ritiene ne
cessario dilungarsi su questo 
argomento. 

Dopo aver ricordato che 
la proposta di un blocco de-
mocratico estesa a tutti era 
stata rifiutata da popolari, 
democratici, ecc e che un 
blocco' proletario era stato 
rifiutafb da riformisti e da 
massimalisti, il che aveva 

significato la rinuncia ad una 
lotta a fondo contro il fa
scismo, 1'Unitd conclude: 

«Francamente not pen-
siamo, noi proclamiamo che 
la partecipazione proletaria 
alle imminenti elezioni, sia 

, pure in quei modi ed in queU 
le forme che saranno possi-
bili, ha un incontestable va-
lore rivoluzionario. Le mas-

• se degli operai e dei conta
dini erano da troppo tempo 
immote, sconfortate. Le ele
zioni varranno a smuoverle 
unpo', a riportarne una par
te, magari anche solo una 
piccola parte, nell'azione, 
nella battaglia politica. 

«Ridare la combattivita 
alle masse, rinnovare in 
mezzo ad esse la nostra agi-
tazione, fare che esse possa-
no riudire delle parole no-
stre, incitarle a vincere Va-
pat'a c Vattesa mussulmana 
del miracolo della liberazio
ne, indurle a fare lo sforzo, 
correre il rischio della riaf-
fermazione, alle urne, della 
loro fede rivohmonaria, vi 
pare che sia rendere un ser
vizio al fascismo? A noi, no. 
E, domani, ci si dara ra-
gione ». 

II 25 marzo I'Unita pubbli-
ca l'appello agli italiani ed 
il programma elettorale del 
Blocco di Unita proletaria. 

II programma consta di 14 
* punti compicndentlo- riven- -

dicazioni pol it iche ed eco -
nomiche. 

«1 . - Per la restituzione di 
condizioni che assicurino al
ia classe operaia e contadi-
na Uberta e possibilita com-
pleta di difendere il suo pa
ne, la sua esistenza,^ i suoi 
diritti organizzandosi econo-
micamente e politicamente ». 

Seguono numerose riven-
dicazioni economiche: con
tro la riduzione e per I'au-
mento dei salari, per le 8 
ore, per le liberta di vita e 
di funzionamento degli or
gan ism i operai di fabbrica, 
per la terra ai contadini, per 
la riduzione degli affitti, con-' 
tro il rincaro della vita, per 

migliori e piu estese pen-
sioni, ecc. II 12. punto con-
cerne la richiesta dell'am-
nistia per tutti i reati poli-
tici. II programma si con
clude infine con due riven-
dicazioni politiche di carat
tere generale: 

«13. - Contro la politica 
intemazionale, preparatrice 
di nuovi conflitti armati fra 
i popoli, per Valleanza con 
la Russia dei Soviet negli 
Stati Uniti d'Europa; 
• 14. - Per la formazione di 

un governo degli operai e 
dei contadini, il solo che 
possa garantire alia popola-
zione lavoratricc la realiz-
zazione di queste fondamen-
tali rivendicazioni». 

II 6 aprile. nonostante tut
to, gli italiani andarono a 
votare e, nonostante tutto, 
infersero al fascismo un 
grosso colpo e dicdero un 
grande successo al blocco 
proletario, cioe al Partito co-

( munista, perche la fusione 
coi « terzini » avvenne pochi 

. giorni dopo. 
• I fascisti furono posti i n . 

minoranza rispetto al totale ' 
del le opposizioni nei grandi 
centri scttentrionali e ne f u - . 
rono cosl sbalorditi e furen- • 
ti che scatenarono feroci 
spedizioni punitive special-
mente contro le organizza-
zioni popolari e cattoliche 

—delle-campagne-deH'alto Mi
lanese suscitando la prote-

, sta di Pio XI, il papa « brian-', 
zolo » come lo definl i l fu-
turo uomo della divina prov-
videnza, anche s e pochi anni 
dopo s i accordarono a spese 
dell'Italia. 

I comunisti ottennero 
268.191 voti (quasi 50.000 
voti in piu che nel 1921) e 
furono 1'unico partito d'op-
posizione ad aumentare vo
ti, percentuali, ed eletti (da 
15 a 19 deputat i ) . 

Gli elettori ci avevano da-
to ragione, come ce la det-

-. tero in molte altre occasio-
ni. w ,T 

Ottavio Pastore 

gli studiost. 
Nella sede di via Napo Torria

ni Gramsci trascorreva i suoi sog-
giorni milanesi che divennero 
sempre piu lunghi e frequenti, 
durante la discusswne per il III 
Congresso del partito (Lione), 
discussione che si svolse dal giu
gno 1925 al gennaio 1926 e che 
Gramsci diresse personalmente. 
Assisttto affettuosamente da Ala-
dino Bibolotti, detto < Bibo» o 
€ lo zio >, amministratore della 
SEUM che con la famiglia occu-
pava I'appartamento di via Na
po Torriani. Gramsci alloggiava 
in una stanzetta, il cui arreda-
mento consisteva in un solo let-
tino da campo. 

L'equipe redazionale si era ve-
nuta intanto cosi modificando: 
Ottavio Pastore era tomato a Ro
ma come corrispondente politico, 
ufficio gii ricoperto in passato, fi
no al novembre 1922, per conto 
dell'Ordine Nuovo. A Milano 
giunsero nuovi elementi. Nella 
estate del 1925 entrarono nella 
redazione Fidia Sassano (Fisa) e 
Edf&rdo jyOnofrio (Edo), prove-
nienti da Leningrado dove ave-

Ravagnan ando a Roma come cor
rispondente del giornale, in so-
stituzione di Li Causi il quale, a 
sua volta, era subentrato a Ot-

Javio Pastore, arrestato nel set-
' tembre 1925 unitamente a Di Vit
torio, Peluso, Platone, Baccala ed 
altrL A Roma, Ravagnan ebbe 
rapporti di stretta' collaborazione 
con Gramsci. Fu a lui che Gram
sci dettd (alia sua maniera, cioe 
conversando) un resoconto gior-
nalistico sul Congresso di Lione, 
pubblicato nell'unita del 24 feb
braio 1926, uno dei tanti nume
ri sequestrati (questo resoconto, 
fondamentale per la storia del 
partito e dell'attivitd di Gramsci, 
e stato ripubblicato in Rinascita, 
anno XII, ottobre 1956, n, 10). 

Tra il 1925 e il 1926 entrarono 
al giornale: Giuseppe Berti, re
duce da Mosca dove era stato so
stituito da Luigt Longo, Leonil-
do Tarozzt che, cinque volte ag-
gredito dai fascisti, aveva dovulo 
lasciare Bologna, Edmondo Pe
luso, vecchia e nota figura di 
giornalista e di militante rivolu-
zionario,^ infine, Ugo Girone di 
Napoli e Bruno Ricci di Cesena. 

Ovviamente la vita internazio-
• nale occupava un posto molto im-
! portante nel nostro giornale. Non 
; dispoAendo di corrispondenti este-
• ri e non potendo valerci di ser-
•' vizi di agenzie al di fuori della 
\ Stefani (del resto sospetta), ave-
' vamo perd ugualmente fonti pre-
\ ziose di informazioni sugli awe-
\ nimenti degli altri paesi e sulVat-
j tivita dell'Internazionale comuni-
i sta nella Correspondance Inter-
| nationale e net quotidiani dei par-
; ttti fratelli, dairHumanite al Dai-
! ly Worker (un accordo con VHu-
> manite ci consentiva Vutilizzazio-
! ne del suo corrispondente da 
• Londra, cid che ci fu di grande 

aiuto durante lo sciopero dei mi-
: natori inglesi, e la questione del 
• patto anglo-russo). Per i movi-
; menti rivoluzionari nazionali — 
' gtd allora tanto importanti — co-
' me VORIM, il movimento dei 
; contadini croati di Stefano Radic, 
• e dei contadini bulgari di Stam-
i bolisky ci era di grande aiuto il 
' ricco servizio stampa Federation 
: balcanique, < 

Per quanta riguarda la politi-
1 ca interna trf quegl t anni I'Unita 

co di Milano); e infine «Gian-
dante> Voriginale pittore e scul-
tore milanese che fece tanto par-
lare di si col processo delle 
« Cappe nere >. 

II segno piu appariscente del 
risveglio della coscienza delle 
masse italiane in questo periodo 
fu dato dalla solidarietd da esse 
manifestata (con sottoscrizioni 
che riempivano intiere pagine del 
giornale) per i braccianti di Mo-
linella, per i minatori inglesi in 
lotta, per le vittime politiche e 
per sostenere il loro giornale che, 
specialmente dopo il discorso del 
3 gennaio 1925, fu sottoposto alia 
piu odiosa persecuzione polizie-
sea con sequestrjra getto conti-
nuo. La prepotenza dei prefetti 
giunse a far sequestrare, perchd 
«non conformi al carattere del 
giornale >, due numeri compilali 
in segno di protesta. uno con la 
sola sottoscrizione per I'Unita c 
Valtro con i soli comunicati Ste
fani. 

Nonostante i nostri sforzi, I'U
nita non pote" mat essere diffusa 
in tutto il paese. Molti giornalai 
rifiutavano non dico di esporla 

tro gli assalti fascisti che furono 
sempre respinti. Piu difficile era 
difendersi contro le aggressioni 
individuali, all'uscita del giorna
le, di notte: Sirletti, Li Causi, 
Sassano, Rossinelli, Peluso, Tulli, 
Leonetti, subirono feroci basto-
nature e finirono all'ospedale chi 
con qualche arto e chi col cra
nio fracassato. 

Per far giungere ai lavoratori 
quello che non poteva pubbltcarsi 
suirUnita pena il sequestro sicu
ro, il partito fondo sei settimanali 
illegali a Torino, Milano, Firen-
ze, Napoli, Genova e Venezia. Noi 
dell'Unita, a Milano, pubblicam
mo La Verita. In questa attivitd 
gi& quasi completamente clande-
stina il partito forgio quei qua-
dri che sarebbero stati pronti 
— dopo il varo delle leggi ecce-
zionali — ad assicurare al parti
to la continuita della sua azione 
politica, organizzativa, educativa, 
e all'Unita Vimmediata ripresa il-
legale delle sue pubblicazioni do-

. vunque vi fossero degli operai, 
dei comunisti. 

Alfonso Leonetti 
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Louis 
Aragon 

a Salute a//'Unila per // s»o anni-
versario! Vi sono nel mondo grandi 
oasi di verila che, meglio di tuito, 
mostrano che cosa sono attorno a noi 
i deserti di menzogna. E che la ve-
rita itallana mi e vicina, non avrei 
che da ascoltare il sangue, vcnulo in 
me da due parti, per sentirla. 

'" Non vi e bicchiere ahhastanza gran-
da da levare a questa salute cainune 
del mondo al quale insieme sognia-
mo. Permetteteml di associare I'Unit.'i 
e /'Hiiinanile, agitanti insieme versa 
I'avvenire questi grandi fazzolclti di 
speranza, e atlraverso essi che siano 
Roma e Parigi sempre sorelle! ». 

- LOUIS ARAGON < 

Giovanni 

« Leggo l'Unita da tanti anni. L'ho 
seguita in tutte te sue battaglie. L'ho 
diffusa io stesso. fino a qualche tem
po fa, tra i miei compagni di lavoro. 

Praticamente. il giornale del PCI 
c I'unlco che scgua da vicino i pro-
hleml del mondo del lavoro e lc lot
to dei lavoratori. E fa piacere ritrova-
re i termini delta lotta che si sta 
combattendo in tin organo tanto dif-
fuso e tanto commcntato, soprattutto 
da noi stessi. 

Atlualmente l'Unita e motto piit 
immediata di come era qualche anno 
fa. La sua nuova vcste e stata salu-

tata da noi operai con —trema aim-
patia. Generation! . sempre nuove e 
giovani rlcamblano quelle nnziane. 
Anchc il nostro giornale deve dun-. 
que essere giovane e moderno, sem- ' 
plice nel linguaggio e immediato noi- ' 
Vinformazione; senza tnttavia trascu-
rare Vimpegno politico che Io so-
itiene. 

Per il futuro, mi auguro che TUni-
la possa combaltcre e vincere, come 
gia in passato, altre battaglie per il 
rispetto complelo delta democrazia. 
E che tutti i lavoratori indistintamen-
te lo considerino come una cosa pro-
pria, come un'arma efficace delle loro 
lottc », 

GIOVANNI NEW 
Mcmbro clella C. I. 

della S.A.E. - Napoli 
(Anonitna Elcttrificazione) 

Angela 
Grimau 

c/I'Unita! I a Compagno ' Direttore dell 
' Caro compagno, io • mi pcrmetto ' di I 

rivolgerti i miei piu afjettuosi suluti I 
per il 40" anniversario i/eiTUnitii. Sa- • 
luti che io desidero estendcre ai vo- I 
stri lettori, al popolo ilaliano, al qua- i 

. lc va il mio affetto e il mio ringra- \ 
ziamento per il suo ardente appoggio i 
e la solidarieta con il popolo spa- \ 
gnolo e la sua eroica lotta. Portico- . 
larmente per tutta la vostra generosa | 
attivita per impedire e per denunciare 
il criminc commesso contra mio ma- I 
rito. Vi auguro grande successo nel ' 
vostro lavoro. Fraternl saluti r>. I 

ANGELA GRIMAU 

J 
oppressa alia fine di ottobre del 

'26, I'l/nttd tornd ad essere dif
fusa alPinizio del '27: pochi mes i 

frano stati sufficient! perche la ca-
jacita organizzativa del Partito e 

10 spirito di sacrifieio di dec ine di 
pompagni superassero il grave col-
no che, ins ieme alle disposizioni che 
jonevano fuori legge i partiti e la 
Hampa libera, si era abbattuto stil
ts. c lasse operaia con gli arresti , 
•uccedutisi tra l'ottobre e il n o v e m -
>re, dl Terracini, Gramsci , Scocci-

larro, Secchia, Roveda e Bibolott i . 
Natura lmente era un'altra Umta, 

luella che cominc io a vedere la 
fuce in quei giorni; anzi , erano 

altre > Unitd, che usc ivano a To
rino o a Milano o a Bologna, do-
m n q u e mezzi rudimental i e com-
>agni capaci fossero in grado di rac-
cogliere il materiale , s tamparlo , dif-
^onderlo. Proporsi una periodicita 

in quel le condizioni — era im-
lensabile; ma cio c h e contava era 

fa presenza di una voce libera in 
ln'ltalia dove ormai tutta la gran-
le stampa si era schierata col fa
scismo'e non solo da quel m o m e n t o : 

11 Resto del Carlino o il Messagge-
po, ad esempio , fin dal 1924 ave -
/ano accolto con favore l e pr ime 

leggi l imitat ive del la l iberta di 
Stampa; il primo scr ivendo che < il 
>rovvedimento del iberato dal Coh-
siglio dei Ministri nei riguardi del-
la s tampa e la logica conseguenza 
legli eccessi a cui per quasi un me-
se si sono abbandonati i giornali 

Idelle fazioni es tremiste e partico-
[ larmente de l l 'oppos iz ione» (era il 
j m e s e in cui la s tampa l ibera chie-
Ideva che si facesse luce sul del i t to 
Matteot t i ) ; il secondo affermando 
c h e c discutere il decreto sulla s tam
p s significherebbe ostacolare rope-

Ira dura e tenace c h e il governo del-
Ton. Mussolini spiega, in questo 
del icato m o m e n t o del la v i ta italia-
na, per ricondurre gli animi alia 
calma ed assicurare alia nazione un 

j lungo periodo di tranquil l i ta opero-
irosa e di salda disciplina. Abb iamo 
I sempre lea lmente e disinteressata-
Itnente cercato di coadiuvare , fian-
[cheggiandola giorno per giorno ora 
[per ora, l'opera de l governo na-
jzionale: e des ider iamo non deflet-
[tere dal nostro at tegg iamento >. 

Infatti ne il Messaggero, ne il 
iCartino, come la Nazione o la Stam-
i p o o il Corriere della Sera def lette-
rono mai: Mussolini pote fino al-
l'ult imo giorno contare su di loro, 

[come poterono fare in segui to Tarn-
[broni o Scelba, Dul les o Cian Kai-
Iscek. S o l o l'Unita cont inuava la sua 
lot ta: nel lo stesso 1927 una edizio-
n e particolare del l 'organo del Par-

' t i to comincid ad essere s tampata a 
Lil la , in Francia, per gli emigrat i 
i tal iani e ad essere introdotta clan-
des t inamente in Italia, nascosta il 
p i u del le vo l te ne l le « proletarie », 
c o m e erano state battezzate le va-
l ig i e a doppio fondo che v e n i v a n o 
ut i l izzate a ques to scopo e per mez-
I O de l le quali , qualche volta, fu ad-
dirittura fatto arrivare in Italia il 
« flano » che consent iva di stampa-
r e un n u m e r o i l l imitato di copie. 

Ma per quant i v iaggi i compagni 
facessero con le < proletarie >, que
s to m e z z o di dif fusione restava ne-
ccssar iamente l imitato: una parti
colare importanza cont inuavano 
perc id ad avere l e var ie edizioni 
di fortuna c h e da Milano e Torino, 
i d u e centri nei quali ques to lavo
r o cont inuava prat icamente senza 
interruzioni , s i d i f fondevano per 
r i ta l ia . Ques te ediz ioni , inoltre, ser-
v i v a n o in larga misura c o m e fonte 
d i mater ia le e c o m e or ientamento 
pol i t ico per tutta una ser ie di altri 
fogl i locali e di categoria c h e veni 
v a n o compilat i proprio integrando 
l e indicazioni poht iche fornite dal-
YUnita con no l i z i e locali , di catefio-
ria o di settore c h e potevano avere 
u n particolare valore. Questi fogli, 
po i , s tampati a ciclost i lo o add in t -
tura con quegl i s tampini di g o m m a 
c h e s i v e n d e v a n o nei negozi di gio-
cattoli , a v e v a n o a loro volta una 
diffusione integrat iva di quel la del-
l 'organo del Parti to 

II consohdarsi del fascismo al p o 
tere e il s e m p r e crescente servih-
s m o della s tampa rendevano ogni 
g iorno p iu prezioso il contr ibuto 
de ir t /n i td alia speranza e alia lotta, 
permet tendo u n raffronto la cui 
drammatic i ta e e v i d e n t e ancora og-
gi: da un lato il nostro giornale 
c h e denuncia l e Corporazioni come 
s trumento dei padroni; e daU'altro 
il Messaggero c h e le esalta e si esal-
t a scr ivendo, de l discorso col qua le 

ft ' Mussol ini annunciava la nascita di 
| ^ ques to n u o v o or^anismo di potere, 

Per 20 anni alimentb la speranza, spinse alia lotta 

La sola voce libera 

che il fascismo 

GIUGNO 1924 
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Ainoi - «..-«• in 
1 Unit^i 

Ouotldl*no d*4U op«iaJ o del c<iua<uw 

:E?*:TT'T:i? 

Hbbasso il Governo degli assasslnl! 

non riusci a soffocare 
..'-T. 

< poche vo l te il Capo, che pure ci 
ha abituato a discorsi memorabil i e 
formidabili , e stato di una grandez-
za cosi completa, di una forza cosi 
consapevole , di una vis ione cosi 
ampia e profonda. Veramente ci e 
parso s imile ad un colosso che di
v ide le acque dalla terra, le idee 
dalle utopie, il vero dal falso... >; 
o . ancora, da un lato l'Unita. che 
lancia un appel lo per la Spagna in-
vasa e dall'altra la Stampa che scri-
v e c o m e le prov ince « l iberate > dai 
falangisti < tornano alia vita civi
le >; da un lato l'Unita che annun-
cia la morte di Gramsci e daU'altro 
il Carlino c h e da alio stesso a w e -
n i m e n t o d u e r ighe sotto una noti-
zia nel la quale si annuncia come 
sia nato un « figlio della lupa > con 
un fascio littorio sulla fronte, par-
t icolarmente vis ibi le nel le notti di 
luna. 

Potrebbero essere centinaia, oltre 
quell i che riportiamo in queste pa-
gine, gli escmpi della lotta per la 

verita condotta in tutti quegli anni; 
esempi che si infittiscono man ma-
no che la minaccia della guerra si 
fa piu vicina e si fa piu pressante 
la caccia della polizia fascista agli 
autori, gli stampatori e i diffusori 
delYUnita, che ormai da oltre dieci 
anni cont inuavano la loro azione, 
nonostante gli arresti, le persecu-
zioni, la morte che a v e v a n o ripetu-
tamente costretto il Partito a modi-
ficare Porganico dei compagni ad-
detti a questo compito . • •> ' -

Nel '39, alio scoppio della "guerra, 
l'Unita e per la prima volta costret-
ta a tacere: numeros i compagni del
la direzione del Partito vengono ar-
restati in Francia, altri sono co-
stretti ad una rigorosa vita clande-
stina: con l'Unita devono cessare le 
pubblicazioni La Voce degli ita
liani che dal '37 usciva a Parigi 
diretto prima da Di Vittorio e poi 
da Mario Montagnana e 11 Giornale 
che si stampava a Tunisi ed era 
diretto da Giorgio Amendola . 

Ma ancora una volta il s i lenzio 
fu breve: gia nel '40 cominciarono 
a g iungere c landest inamente in Ita
lia l e prime copie di Le lettere di 
Spartaco; nel '41 cominciava a 
stamparsi a Milano 7Z grtdo di Spar
taco e poi II quaderno del lavora-
tore: la rete tornava ad allargarsi, 
si r icreavano i diffusori, gli stam
patori: l'Unita. poteva riprendere 
ancora una volta la sua lotta. Tor- . 
no ad uscire, infatti , ne l luglio del 
'42, s tampata da ' iin ' gruppetto di 
eroici compagni che sfidavano la 
polizia e i bombardamenti , che era-
no r ipetutamente costretti a met-
tere in salvo la « Tipografia >, tra-
sportandolo da una casa all'altra, 
fino in piena campagna, dove ebbe 
sede per parecchio tempo in una 
cascina sull'Adda e da dove l'Unita 
veniva poi diffusa praticamente 
ovunque . 

• V e n n e il 25 luglio e, dopo dicias-
sette anni di vita clandestina, VUni-

. ta apparve < ufficialmente > con un 

numero approntato in poche ore, a 
Milano, da Ingrao e Negarvil le . Fu 
pero una breve parentesi: il gover
no Badogl io s i affretto a proibire 
i l ' solo giornale che avesse conti-
nuato senza soste la sua lotta al fa
scismo e l'Unita torno, anche in 
quei 45 giorni, nella clandestinita. 
L'8 se t tembre riprese la sua batta-
glia, con un'edizione romana e una 
< redaz ione» mi lanese , la quale 
provvedeva ad approntare dei testi 
che appositi corrieri avrebbero tra-
sportato in tutte le regioni del nord, 
poi rUni td sarebbe stata s tampata 
secondo le possibility e le es igenze 
locali. II compito di redigere i l te -
sto e corredarlo di tutte le indica
zioni tipografiche fu affidato pr ima 
a Li Causi, quindi ad Amendola , 
poi a Eugenio Curiel e — alia mor
te eroica di questi — a Colombi. 
Ma quando Colombi assunse l'in-
carico per l'edizione clandestina del 
Nord, a Roma l'Unita aveva gia ri-
preso le pubblicazioni ufficiali. ave
va iniziato le sue nuove battaglie. 
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ProvvedliaenU per tarantlre la di
sciplina naxlonale • II regolamento 
sulla surapa (titolo in 1. pagioa) 

In un corsivo cosi commenta: 
* Discutere il decreto sulla stam
pa significherebbe ostacolare la 
opera dura e tenace che il go
verno dell'on. Mussolini spiega, 
in questo delicato momento del
la vita italiana. per ricondurre 
gli animi alia calma ed assicu
rare alia nazione un lungo pe

riodo di tranquillita operosa e 
di salda disciplina Abbiamo 
sempre lealmente e disinteressa-
tamente cercato di coadiuvare, 
flancheggiandola giorno per 
giorno ed ora per ora. l'opera del 
governo nazionale. e atsidena-
mo non deflettere dal nostro at
teggiamento in attesa benevola 
e flduciosa -. 
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stroment* del padrenl »ir«nat«rl 
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Repubblicj. della liberta e della pace! 
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II. MF.SSAGGF.RO • Fondo dal ti
tolo - Pietra millare -: - Difnnle per 
non dire impossible nassumere ed 
Ulustrare il discorso del Duce al 
Consigho delle Corporazioni quando 
la materia trattata e cosi vasta. la 
potenza espressiva cosi alia e 1'emo-
zione dell'animo. in chi l'ha ascolta-
to, cosi intensa. Poche volte il Capo. 
che pur ci ha abituato a discorsi 
memorabili e formidabili, e stato di 
una grandezza cosi completa. di una 
forza cost consapevole. di una visione 
cosi ampia e profonda. 

- Veramente ci e parso simile ad 
un colosso che divide le acque dalla 
terra, le idee dalle utopie. il vero dal 
f also.- - . 

LA STAMPA - Titolo a 9 colonne: 
-L'ordine del giorno del Duce sulle 
Corporazioni >: « L c Corporazioni 

sono lo strumento che, sotto l'egida 
dello Stato. attua la disciplina inte
grate organica e unit&ria delle forze 
produltive in vista dello sviluppo del
ta ricchezza, della potenza politica e 
del benessere del popolo ttaliano-. 

IL CORRIERE DELLA SERA - Ti
tolo a 9 colonne: - Un nuovo passo 
deciso sulla via della Rivoluzione - Lo 
storico discorso del Duce airassem-
blea del Consiglio delle Corporazio
ni * L'awento del corporatlvismo 
per lo sviluppo della ncchezza. della 
potenza politica e del benessere del 
popolo italiano - Verso la sostiluzione 
della Camera dei deputati - Un mo-
nito: - L'intesa politica dell Europa 
non pud avvenire se prima non si 

.sono riparate delle grandi ingiusti-
z i e» - ^ • ^ " " 

Viva b RepobMka democratica delU Saafna! Viva U liberta! 

LA STAMPA 
(22 d i cembre 1936 paglR« 5 ) 

« Fronte di Madrid - In 
trincea coi falangisti » 

CORRIERE DELLA SERA 

(4 n o v e m b r e 1936 pagina 5) 

« In vista di Madrid -
Un altro balzo delle 
truppe di Franco » 

• • • * 
(5 n o v e m b r e 1936 paglna 7) 

« II bombardamento di 
Madrid iniziato » 
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Andrei 
Voznesenskij 

Ciao,' bella Italia, ciao, cara Unita. 
In qucsto fclice giorno del tuo com. 
pleanno vorrci rcgalarti que Hi miei 
versi. Sono stati scritli ncl Capodan-
no del 1963, che ho avuto la fortuna 
di passare a Roma. . , 

UOMA ALLE ORE 
VENTIQUATTRO 

Roma strcpita come mi vagone 
sguncialosj con gran frastuono, 
e sopra Roma, .supra Roma 
I'Anno, 1'Atino Nuovo ! . . 

dome homhe timfano bolliglie 
dalle fineslrc, clul conu'eione: 

obi, c'i un ubrlaco die aping* 
una vasca su un balcone. 

E sopra piazaa di Spagna, 
come un piatto volante. " 
da una stanza un marito si lancia: 
\ecchio! vecchio! — In un rUtorantc 

un tale si e denudato, 
e grida: « Via gli insipienti! 
IVon quelli dell'anno passato, 
desidero nuovi indumenti». 

Cara eitta, no] anneghiamo 
nclle tue trasformazioni, ' 
riliicouo antichi cementi, 
come pclli di vecchi pitoni. 

Quaiite volte ormai le hai cambiate? 
E di nuovo non bastauo i contachi-

i [ lometri 

•lie tue creature ^catenates 
die «Itro prepari agli uotnini ? 
L'umanita ride a serosa", 
net dire addio all'anticaglia, 
qualcosa in noi schiudc gli ocehi, • 
destato dal Tempo che abbaglia. 

Dimentichi delle faccende, 
dal futuro noi sianio ingliiottiti. 
Che cosa ci lascia, piangendo? 
Cosl son confuse e sensibili 
le cerve che han partorilo. 

Forse l'anno non aara lieve ? 
Vi saranno jntemperie e pene ? 
Non essere triste — non ci perderemo, 
poi tutto, tutto amlri bene. ' 

Voliamo conic d.ti rami le mele, 
il tramenio ci ha annoiati. 
Ma io vivo per questo almcno, 
che in mezzo a un giorno di vento, 

•orbhoei mi gitllo d'un fiato, 
in un goffo alloggio glaciate, 
una donna dira d'aver freddo, 
non avendomi allato. ( , ( . 

Vola per il cosmo senza mcta, 
in un buio ' impassibile "come un 

. [ croupier, 
il nostro bianco pianela, 
come un pulcino ncl guscio. E vorrei 

che le mie care aH'intorno 
non abbiano mail ne danno. 
Sopra Roma e sul mondo 
e il Nuovo, il Nuovo Anno. 

Le aranre: capricci e fumi, 
e sino all'alba attravcrso le gonnc, 
come lampade da paraliimi, 
fiammeggiano corpi di donue. 

ANDREI VOZNESENSKIJ 

fVersionc di Angela Maria Ripellino) 

Jean Paul 
Sartre 

a Mio caro Alicata, mi displace di 
mm poter essere a Roma per cclc-
brurc con vol v Vannhersario di un 
giornale che c tra i piu lucidi e i 
piu ben fatti. Dal 1945, ogni volla die 
vado in Italia — e accadc assai jo-
vente — 10 segtto giorno per giorno 
la lotta aVWUnita contra lo sjrutta-
mento capitalista e Voppressione co* 
lonialista, per la liberta e la pace. 
Iticevete ' oggt qucsto messaggio ' di 
amicizia, per qucslo quotidiano che 
onora I'ltalia e per voi che lo di-
rigete». ' v * , -

JEAN PAUL SARTRE 
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Dalle mani del carneflcl d o b b l a m o a lrappar* ad ognl c o a t o 
tuttl I detenutl pollUcI 

L'esemplo della sua vita ispirera 
milloni di combattentl 

nel la lotta per il s o c i a l i s m o " 
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' IL - RESTO DEL CARLINO » che 
ei intravvedo qui a flanco, da la 
notizia a pag. 2 in fondo alia co-
lonna con un titolo di due righe: 
« La morte dell'cx deputato Gram
scl ». Spazio ben maggiore il gior-
nalc dedica alia notizia: •> Un FIgllo 
della Lupa nato col fascio Llttorio 
sulla fronte». Eccone alcuni passi: 

«La mattina deP 2S settembre 
dello scorso anno, la casalinga... da-
va alia luce una coppia di bimbi... 

Un giorno, un dottore della cli-
uica nell'osservare il bimbo fece 
una constatazione singolare: il pic
colo Angelo Masci presentava, pro-
prio in mezzo alia fronte, una •» vo-

' glia » dalla tipica sagoma del Fascio 
Littorio. Di colore fragola-scuro, 
piuttosto in rilievo, la « voglia •» di-
segna nitidamento la linea del Fa
scio. specialmente quando I'ombra 
batte sulla fronte creando una-mag-
giore evidenza al segno naturale. II 
piccolo Angelo cresce sano e anche 

. il Fascio Littorio si sviluppa sulla 
sua fronte. E' stato anzi notato che 
con la luna piena il segno acquista 
maggior risalto. L'emblema del Fa-

" scio sulla fronte del bimbo, come le 
stelle d'oro delle favole, sara certa-
rhente un augurale auspicio per il 
piccolo "Figlio della Lupa"». 
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II popolo italiano si serra intorno al Puce] 
[animalore della rinascita. artefice della certa Villoria] 
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I
Comprato dai fratelli Perro-

ne nel 1915, fu un fautore del-
l'intervento italiano in gucrrt 
e aiuto efi"icacemente i pro-
prietari, padroni allora della 

I Ansaldo, a fare quattrini a pa
late (eentinaia di milioni di al
lora) con le forniture belliche. 
Mario e Pio Perrone continua-

I r o n o ad avere in mano II Me»-
saggero nel periodo fascists. 
Dietro le quinte il giornale era 
diretto da Mario Missiroli che 
dal 1945 al 1952 ne fu anche 

1
11 direttore effettivo. 

Da allora. sempre piu gover-
nativo — dei governi democrl* 
stiani, e dei loro sottogovernl 
— II Messaggcro e diretto per-

I sonalmente da un rampollo del
la dinastia, Alessandro Perrone. 
II giornale si e sempre distinto 
come un portavoce deH'Immo-

I
biliare e degli speculatori sulle 
aree fabbricabili, un valido so-
stenitore delle giunte comunali 
che tali speculatori hanno fa
vor i to. 
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II monopolio zuccheriero ; 
Eridania controlla, a mezzo del ' 
presidente della confindustria ' 
bolognese, aw. Giorgio Bar- ' 
bieri, 11 Resto del Carlino di S 
Bologna e La Nazione di Fi-
renze. Con la modesta somma • 
di 340 milioni di lire, pagabili " 
a rate, l'industriale Barbieri 
ha rilevato nel 1950 il cora-
plesso editoriale * Poligrafici' 
riuniti» dove si stampava, dal
la liberazione II Giornale del-
VEmilia in sostituzione del Car-
lino la cui testata era state 
temporaneamente sospesa per 
i precedenti fascist! e repub-
blichini. ' i 

Inizialmente i'Eridania ave-' 
va nell'operazione una parteci-
pazione di minoranza. Nel 1952 
Giorgio Barbieri allargava la 
catena editoriale impossessan-
dosi con la cifra di un miliardo 
e 200 milioni di lire de La Na
zione di Firenze, una testata ., 
di antica tradizione (fu fon-
data nel 1859 da Bettino Rica-
soli). Nel 1957 a seguito di una , 
vertenza insorta tra la pro-
prieta editoriale e la S.P.I., per 
la gestione della pubblicita, 
I'Eridania in prima persona • 
attraverso alcune societa colle- -
gate si e garantita, con una 
maggioranza relativa del pae-
chetto azionario, il controlio 
della catena di giornali la qua
le comprende oltre al Carlino 
e alia Nazione, Carlino Sera, 
Nazione Sera e il quotidiano 
sportivo Stadio. 

LA NAZIONE 
II Carlino e La Nazione sono • 

forse i giornali piu conserva-
tori e reazionari che si stam-
pano oggi nel paese. II Resto 
del Carlino e sempre stato il 
portavoce ' della borghesia 
agraria emiliana; divenne du
rante il fascismo propricta del 
gerarca Dino Grandi e fu quin-
di una testata del regime; in ' 
periodo rcpubblichino accen-
tuo l'atteggiamento filotedesco 
csaltando la rrpressione anti-
partigiana. Nell ottobre 1944, 
dopo la strace di Marzabotto 
sostenne, spudoratamente, che 
l'eccidio di popolo era «il pro-
dotto tipico di galoppanti fan-
tasie ». 

Qucsta testata, dicevamo, e 
stata rispolverata dalla destra 
economica e conservatrice nel 
1954. II giornale difende aper-
tamentc gli interessi dei «pa
droni del vapore » contro i la- -
voratori e si e piu volte distin
to per il suo ferocc, intransi-
gente, anticomunismo. In que-
sti anni ha sostenuto e caldeg-
giato tutte le awenture e tut-
te le posizioni retrive sia • in 
campo intcrnazionale che al- ' 
1'interno del paese. II Resfo del 
Carlino e diretto dal cicrico-
moderato Giovanni Spadolini, 
troppo giovanc per csscrsi di
stinto nel giornalismo fasci-
sta, ma non abbastanza per 
non essersi compromesso con 
la repubblica di Said. Spadoli
ni, ad ogni modo. riesce a con-
ciliare sulle colonne del Car
lino gli interessi del monopo
lio zuccheriero con la politica 
del centro-sinistra di Moro>Sa-
ragat-Nenni, senza, peraltro, 
offenderc la suscettibilit^ di 
Malagodi che, anzi, viene pre-
sentato come una specie di pre
cursor, incomprcso, deH'attua-
le esperimento di governo. In * 
altre parole, il centro-sinistra 
per il Carlino e accettato nella 
misura in cui esprime il suo 
anticomunismo e approfondi- . 
see la rottura del movimento 
opei^io. 

H Carlino ha, se cosl si pu6 
dire, un solo antagonista sul 
piano deH'anticomunismo " e 
dell'antisovietismo: il compa-
gno di scudcria di Firenze, La 
Nazione, diretto da quella 
< vecchia pantofola di redazio-.' 
ne » — come lo definl II Mon
do — che rispondVi al JMBM 
di Enrico Mattel. • * • • • 
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Lambrakis 
a Invio i rn'iei calorosl ringrazia-

mentl al giornale che e stato con me 
e con tutto il popolo greco nelle tra-
giche giornate successive all'assassi-
nio di mio mar it o. al giornale che e 
scmprc stato di un particolare aittto 
alia lotta del nostra pacse per sba-
razzarsi del fascismo. Credo che la 
vita e I'esempio di Gregory Lambra* 
his — la vita che egli ha sacrificato 
per la causa delta pace — serviranno 
a portare avanti, in tutto il mondo, 
oltre che in Grecia, la lotta del po. 

poll perch* non vt slano piit guerre. 
Attraverso il vostro giornale, « nel 
giorno del suo 4ff anniversario di 
lotta antifascista, invio un saluto par-
ticolare a tutte le donne Italians che 
combattono per la pace e la demo-
craziav. 

RULA LAMBRAKIS 

Celestino 
Canteri 

E' semprc un certo timore di cade-
re nella retorica, che ci coglie quan-

t do ci apprcstiamo a celebrarc qual. 
cuna delle ormai innumerevoli date, 
di ctii e costituita la vita del nostro 
partito. Cost, ora che ci accingiamo a 
fpsteggiare i quarant'anni (M/'Unihi, 
avvertiamo lo stesso timore, percib 
propria non vorretnmo dire delle co
se non vere o usare delle frusi ro~ 
baanti, come tTaltrondc non siamo 
uxi fare, in ottemperanza ai nostri 
principi di modestia e di seriela. 

Se un solo grande pregio fosse da 
riconoscere al quotidiano del PCI, 
questo certamente non potrebbe non 
essere che la sua incorrttttibilita, di-

mastrata- in quarant'anni della sua 
vita. . ' . . ' • • .i. • • ' 

Certo, tatc suo pregio di sec tide dal 
fatta di non aver mai accettato il com-
promesso i disonorante, ni ifcsscrsi 
impelngato col fascismo; bensi d'aver 
scclto semprc la strada della veritii, 
quella ciob che fa dire pane al pane 
c vino al vino. 

E' ovvio che tale pregio e dovuto 
agli uomini che I'hanno diretta e re-
datta in questi quarant'anni; ma c pur 
rero che una salda volontii di denutt' 
cia degli inganni e uno scrupolnso 
senso di coerenza ha animato c anima 
tttli uomini. attraverso i quali sul quo-
tidiano si esprime il partito. 

Se cost non fosse, anche I'Unith ri-
sulterebbe itn giornale come ogni al-
tro, piit o meno macchiato dal com-
promesso politico. Propria cost: il 
quotidiano del nostro partito e il 
solo giornale senza macchia exist en te 

1 
in Italia, Ed c lo spirito battaglier* • • 
che traspira dalle sue colonne, a dife~ I 
sa di chi lavora e della pace, che ce 
lo rende caro; caro come un amico I 
sincero la cui compagnia si ricerca 
semprc. I 

Non e la Stampa o il Corner© che ' 
31 leggono con intercsse, ma I'Unita. I 
Prova, caro direttore, a salire in au- I 
tobus all'ora in cui gli operai e gli i 
impiegati vanno al lavoro e spalanca | 
I'Unita davanti a te, ma con la coda 
dcll'acchio poni attenzione ai passe g- I 
geri. Vedrai come leggeranno interes-
sati i titoli. Pcrche, appunto, il nostro I 
c // giornale dei lavoratori (senza re- I 

torica) veramentc e sinccramentc. "• I 
. E' una esperienza che io rinnovm I 

ogni maltino. . • * • • . ' . t 
CELESTINO CANTERI ; It 

membro dolla C. I. della -, ft 
« Emanuel » di Torino 
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esistenza: in citta e in montagna 
'Unita e tra i partigiani 

943-1945: sull'Unit a 
le cronache ardenti 
dei giorni di gloria 

*m»°< •**<-

Lo a v r a i camera ta Kesselring 
$jg;V'*??'-•'.$; 

i l monumento che 

pretend? d a noi i ta l ian i 

lei giorni foschi 

lell'8 settembre 

in grido di lotta: 

ria i tedeschi! 

lecine di 

idizioni speciali 

ler le zone 

lartigiane 

lasce nella 

lotta armata 

in giornale 

lopolare 

diffusori 

:on il mitra 

tracolla 

[l/Unita 

«strillata» 

a Roma 

in faccia 

ai tedeschi 

Nascono 

le edizioni 

del Nord 
. - • -* 

•el fuoco 
del 25 aprile 

S ettembre 1943. L'ltalia sta viven-
do la vigilia cupa e incerta del 
crollo militare, della resa e della 

diserzione di Badoglio, del re, della T 
Stato maggiore, di jronte ai tedeschi. 

II giorno 7, a ventiquatt'ore dalla 
fatale data dell'8 settembre, I'Unita 
gid lancia parole d'ordine che, di li 
a poco, mobiliteranno milioni di ita
liani. < Popolo ed esercito vogliono 
la pace. La pace si conquista con 
la cacciata dei tedeschi dal nostro 
territorio >. Questo e il titolo, su 
tutta la pagina, dell'Unita clandesti
ne del 7 set tembre 1943. II giorno 
dopo avverra il crollo, la fuga di 
Pescara, Vabbandono di Roma, Vini-
zio contemporaneo della vendetta 
nazista e della Resistenza. 

Fin dai primissimi giorni dopo la 
catastroje, I'Unita e gid in prima 
fila sulla nuova trincea. Mentre lo 
Stato e abbandonato a se stesso e gli 
alti comandi ordinano ai soldati di 
deporre le armi, i comunisti danno 
inizio alia lotta armata. II linguag-
gio e ancora imprectso, ma le idee 
sono giA chiare. < Arruolalevi nella 
Guardia Nazionale! > proclama 
I'Unita il 29 settembre. In quei gior
ni le jormazioni partigianc non avc-
vano ancora un nome, il CLN non 
era ancora la sigla politico che di 
li a poco avrebbe sintetizzato I'uni-
tu d'azione di tutti i democratici 
nella lotta di liberazione. Si pnrlava 
confusamente di < guardia naziona
le > e non ancora di CVL, il Corpo 
dei Volontari della Liberia die di 
li a poco sarebbe divenuto il sim-
bolo della lotta armata in tutta 
l'ltalia occupata. Ma il titolo del
l'Unita del 29 settembre '43 contie-
ne gid un'indicaztone netta e pre-
cisa: < I patrioti iniziano la lotta 
partigiana. Tutti i cittadini debbo-
no sostenerli. Bisogna rendere la 
vita Impossibile alio strajiiero op
p r e s s o r >. 

Commcia cosl un'altra fase, forse 
la piu gloriosa, della vita clandesti-
na dell'Unita che diviene fin dal 
settembre 1943 il giornale . della 
lotta dt liberazione. In tutte le zone 
occupate le redazioni dell'Unita si 
molliphcano, la rete di diffusione si , 
estende, i legami tra il giornale dei 
comunisti e il froute clandestmo del
la Resistenza si fanno permanenti, . 
slabili, solidi. E' m quel periodo. -
menlre piu violenta si scatena la 
loita, la rappresaglia, la caccta al 
comunista e al partigiano, che I'Uni
ta esce dallo streito giro < di parti
to > e diviene, ancora nella clande-
stinitd, un giornale popolare, atteso 
da migliaia e migliaia di lettori. 

Nel quadro della stampa clande-
stina della Resistenza, solo I'Unita, 
tra i giornali dei partiti del CLN, 
riesce ad abere una diffusione di 
tipo nazionale, una penodicita abba-
stanza regolare che le permettono 
di essere qualcosa di piu dt uno 
dei tanli jogh e foglieili di quei 
pcr:odo glorioso e generoso. -

Fatta con mezzi di fortuna, I'Uni
ta e tuttauta gid un «giornale», '. 
r e r o c proprio, con un suo centro . 
dtrettico, suoi redattori e, soprat-
tutto, migliaia di diffusori e nu-
merose edizioni < locali » collegate 
tra dt esse con un sistema filto dt 
c comeri » e t sta}felte » che dai 
crnlri di Roma e di Milano {dove 
csisleva la Direzione del partito per 
VAlla Italia) coprwano tutti i set-. 
tori in cui era stata divisa l'lta
lia occupata. ScoccimaTTO, Negat-
ville, Alicata, Amendola, Platone 
a Roma e Longo, Li Causi, Curiel, ' 
Colombi a Milano, lormavano il 
gruppo dirigente delle due grandi 
zone di diffusione del giornale; una 
prima per Roma e Vltalia centrale, 
la seconda per tutto il Nora\ fino al-
le Marche. 

E* difficile un calcdlo, anche ap-
prossimativo, di quante cedizioni* 
stampasse 1'UniU in quel periodo. 
Quel che & certo i che in .ogni cen

tro, grande o medio, il partito riti-
sci sempre a fare arrivare o a pro-
durre un giornale che, insieme ai 
materiali di orientamento generale 
redatti al centro, pubblicava la cro-
naca della Resistenza, dava le indi-
cazioni organizzative per il movi-
mento partigiano su scala locale. Na-
scevano cost le « ristampe > dell'Uni
ta: quelle per la montagna, per la 
pianura, per le zone liberate dai 
partigiani (Valdossola, Repubblica 
di Torriglia ecc), per le zone a 
ridosso della * linea gotica >. Deci-
ne e decine furono le < sottoedizio-' 
ni > del giornale. Accanto all'edi-
zione per Vltalia settentrionale, che 
si stampava a Milano e della quale 
uno dei direttori /u Curiel, appar-
vero una edizione piemontese, una 
edizione ligure, un'edizione Emilia-
Romagna, un'edizione speciale per 
Modena e provincia, un'edizione per 
Bergamo, una per Udine, un'altra 
per Reggio Emilia, un'edizione to-
scana, ecc. 

Diffusione 

sotto scorta 

In quel periodo, dal 1943 al 25 
aprile 1945, nacquero anche i < dif
fusori > dell'Unita. iVelle citta un 
po" tutti i militanti che lavoravano 
nelle « zone > in cui erano divisi i 
grandi centri, erano < diffusori * 
de/1'Unita, ne « smerciavano > le co-
pie dovunque potevano. A Roma, 
nell'aprile 1944 il partito riusci per-
ftno a organizzare una * gioj-nata 
di diffusione > semipubblica. Gruppi 
di giovani, accompagnati da GAP 

di zona, si piazzarono nei crocicc?ii 
piit affollati, nei mercati, sulle piaz- . 
ze, tenendo brevi comizi volanti e 
lanciando decine di copie del giorna
le, che recava Vannuncio del ritorno • 
in Italia di Togliatti e della « suol-
ta di Salerno >, con la proposta del 
segretario del PCI della iormazione 
di un governo di unita nazionale. 

Nelle zone partigiane, I'Unita era 
diffusa soprattutto attraverso Vazio-
ne delle < staffette », in gran mag-
gioranza ragazzi e donne. A piedi, 
in bicicletta, su automezzi di for
tuna, nei treni bgmbardati, le staf-
fette jacevano la spola fra i centri 
dove si stampava il giornale e le 
zone di resistenza armata, in mon
tagna, in pianura. Insieme alle istru-
zioni, ai 7nedicinali, portavano qual-
che copia dell'Unita. Tornavano in-
dietro, riportando notizie fresche, 
sulla «cronaca locale >; ponti sal-
tati, autocolonne tedesche aggredi-
te, spie giustiziate, nuove forma-
zioni partigiane costituite. 

E' una ben drammatica Italia 
quella che si riconosce leggendo le 
cronache della resistenza suirUnita 
di quel periodo. < 48 ore di scio-
pero generale politico a Forli per 
la fucilazione di 5 giovani soldati > 
(10 aprile 1944). < Genova, 15 gen-
naio 1944: sciopero generale indetto 
per rivendicare i grassi, il salario, 
il pane e Tallontanamento dal cen
tro degli obiettivi militari. Alle mi-
sure poliziesche i GAP rispondevano 
abbattendo a colpi di mitra due uf-
ficiali tedeschi a pochi passi dalla 
Kommandflnfjir >. L'Unita dt Firen-
ze, il 12 luglio 1944, nel < Bollet-
tino dei GAP » recava notizie come 
queste: « GAP D. Disarmato un mi-
lite e recuperato una bomba e un 
mitra. Disarmato un ufficiale di ma
rina e recuperata una pistola. GAP 
G. Alle 23,30. aj Ponte alle Mosse, 
sulla Via Pistoiese, attacca una co-

lonna tedesca con lancio di due 
dirompenti e due Molotof. Azione 
rapida e ben condotta >. Ed esiste-
va anche una specie di « piccolo cro
naca >, con notizie come questa: 
c 1. luglio. GAP C. Saputo che dei 
tedeschi avevano rubato un ciuco 
con barroccino e che lo avevano 
venduto per 3000 lire a un filotede-
sco, il GAP e intervenuto e ha ob-
bligato il compratore a restituire il 
maltolto senza indennizzo e diffi-
dandolo per altri eventual! affari 
del genere >. 

Dal settembre 1943 al 25 aprile 
1945, nel fuoco della Resistenza 
I'Unita si affermo, dunque, come 
giornale nazionale. E il 4 giugno 
1944, quando a Roma liberata, a 
vent'anni dalla sua jondazione, 
I'Unita riappariva per la prima vol-
ta in veste legale, la sua testata 
era gia largamente < lanciata >. 

A fare il giornale a Roma, il pri-
mo giornale comunista < legale > 
stampato in Italia dopo il crollo del 
fascismo, il partito chiamo, accanto 
ai militanti pin anziani, come Nc-
garville, Spano, Montagnana, Plato
ne, gli elementi piii giouani, come 
Alicata e Ingrao. Accanto a pochis-
simi che erano gia esperti del me-
stiere, come Rocco, il partito chiamo 
a redigerc I'Unita tutti elementi gio-
vanissimi. venuti alia lotta politi
co direttamente dalla Resistenza. 
I compili che I'Unita, appena rico-
stituita, si trovb dinanzi furono com-
plicali. Si trattava di creare dal 
nulla un corpo redazionale, una 
rete di dsstribuzione, un apparato 
tecnico, nelle condizioni disastrose 
del dopoguerra, fra le mille difficol-
ta create dagli alleati che, certa
mente, non consideravano con oc-
chio di particolare favore la com-
parsa sulla scena, e in jorze, del 
partito comunista. Ma laddove non 
giungeva la esperienza ancora acer-
b a e i mezzi scarsi arrivava Ventu-

siasmo, lo spirito di nbneoazione, il 
carattcre volontario della collabora-
zione che all'Unita veniva data dn 
tutti. Dai redattori ai diffusori ai 
compagni di tutte le categoric, ope
rai. disoccupati, studenti, artisti 
della « cellula Margutta > la domc-
nica andavano in giro per le vie 
della citta, issati su carnioncini di 
fortuna, a picdi o in bicicletta, e, 
insieme ai dirigenti del partito, ai 
redattori, ai tipografi, portavano 
dappertutto I'Unita. 

Redattori 

partigiani 

Con il 4 giugno 1944 la storia 
dell'Unita ha una svolta. Mentre 
ancora nel Nord il giornale usciva-
alia macchia, a Roma si comincia a 
costruire il giornale nuovo. Non fu 
una impresa facile. Si trattava di 
dare al < partito nuovo *• un giorna
le, che rompesse con lo schema del 
foglio di agitazione e di propagan
da e riuscisse a diventare un gior
nale < vero >, capace di reggere e 
vincere il confronto con i giornali 
di opinione. Mancavano le esperien-
ze, mancavano i quadri, mancavano 
i capitali. Ma il giornale nuovo 
nacque lo stesso, 

Con pochissimi «tecnici >, un 
grande numero di volonterosi ap-
prendisti, e < I'arma segreta > dei 
diffusori volontari, I'Unita comin-
cid a farsi le ossa, a darsi una 
struttura, a organizzarsi non solo 
come foglio di combattimento e di 
agitazione politico, ma come giorna

le di informazione. Gli errori non 
inancarono, nnturalmente, le inge-
nuitd e gli schematismi sono appa-
riscenti nelle ormai antichc collezio-
ni dell'Unita di venti anni or sono. 
Ma lo sforzo colleftiuo, la discus-
sione politico-tecnica piu cstcnuaw-
tc, lo studio delle espcrienzc altrui, 
il coraggio nelle scelte, Vappoggio 
e lo stimolo di centinaia di migliaia 
di lettori, ebbero rapionc delle d»/-
ficolta oggetiivc e, rapidamentc, ac
canto al successo di pubblico I'Uni
ta conquista un successo di stima 
anche fra gli esperti nel < ramo >, 
sorpresi dal fatto che i comunisti 
fossero rinsciti a fare cid che nes-
sun partito politico italiano era, ed 
e, mai riuscito a fare in Italia: un 
siornale non soltanto « di partito >, 
ma popolare, con i caratteri del gior
nale « di informazione > e la strut' 
tura del quotidiano nazionale. 

Uinsurrczionc nazionale nel Nord, 
ncU'aprile 1945, vide la nascita di 
altrc tre edizioni dell 'Unita: a Mi
lano, a Torino, a Genova. 

Le Unita del Nord nacquero nel 
fuoco della lotta armata die di-
vampo nei grandi centri per giorni 
e giorni. / vrimi redattori in tutte 
e tre le citta, arrivarono in tipogra-
fia direttamente dalle jormazioni 
partigianc. E i primi numeri delle 
Unita del ATord rccano le notizie 
dell'insurrezione in atto: comunica-
ti di resa di guarnigioni • tede~ 
sche, clenchi di caduti, incitamenti 
alia lotta. Furono testate che vidcro 
la luce tra le fucilate, con i redattori 
ancora col mitra a tracolla. A Ge
nova. I'Unita pubblico il comunicay' 
to die annunciava la resa della 
guarniqione tedesca ai rappresentan~ 
ti del CLN. 

A Torino, ricorda Davide Lajolo 
(Ulisse), I'Unita fu immediatamente 
invasa ollrechc dai partigiani, da 
gruppi di vecchi operai della FIAT, 
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Alberto 
Moravia 

• «Come intcllctlimlc e come ro-
manzicre mi ha sempre interessato 
la maniera con la quale sono slati 
presentati ncliVnith i problemi cul
tural!. II marxismo e una dei princi
pal i strumenti di conoscenza di cui 
disponga Vuomo moderno e l'Unita 
e certamenlc il giornalc cite ha futlo 
di piu per difjondere Vuso di questo 
slrumenlo. 

Qualchc volia ho disscntito did 
punlo di vista deU'Unila aulle appli-
cazioni marxistc ncl campo dell'arte 
in specie ai tempi dcllo zdanovismo; 
tuttavia attche quelle polemiche, or-
mai superate, ebbero una efficacia 

come {stimolo a un rinnovamento 
delta cultura. . '"." . • 

I'crsonalmcnte sono rimasto fedele 
nil'idea di realismo contenuta negli 
scrilti di Antonio Granisei e sono 
iieto di constatare cite qucsta idea 
ha resistito al cambiamento dei tem
pi e si dimostra tuttora capace di 
itffrontarc lc piu diverse situazioni 
citlltiruli». 

ALBERTO MORAVIA 

Augusto 
Bercigli 

a Ogni periodo vhe si chiude, coif 
ducc gli uomini a fare un bilancio 
dclle propric attivita cosi da trarre 
dalle esperienze futte i criteri di con-
dotta per il nuovo periodo. 

40 anni sono trascorsi dalla nascita 
del nostro giornalc, quaranta anni di 
duro lav or o alia testa del moviinenlo 
operaio, per abbattere il fascisino, 
per libcrare il nostro paese dall'inva-
sore, per conseguire nuovi successi 
verso la conqnista di una sacietu nel-
la quale, finalmente, il lavoratore pii-
tra dirsi libero dal bisogno c dallo 
sfruttamento. 

t\oi lavoratori, aspiriamo quindi, 

ad un avvenire migliore, sempre piu 
scntiamo la nccessita di raccoglicrci 
intorno ad organizzazioni enpaci di 
csercitare una decisiva influenza sill-
la vita e sulle sorli delta fabbrica c 
del paese. In questo quadro la impor-
tniiza deU'Vniiii appare nella sun in-
terczza; in questo quadro l'Unita, 
ricca di quaranta anni di esperienze 
e grandi successi, quale orgattu di 
diffusione e di organizzazione, dovrii 
con I'aiuto di tutti migliorarsi. K di-
venendo quindi sempre piu interpre-

, te genuina dclle esigenze c dvlle aspi-
... razioni dclle grandi masse sunt sent-
' pre meglio organo di gu'ida organiz-

zata, per spezzarc la tracotanza pa-
dronale, per compicrc un opera di ri-

' sveglio vhe sta ad indicarc: non piu 
•'la via dei senza scrttpali, non piii la 
• tin delta corruzianc, non piu la via 

delta umiliasione, ma bensl I'ltnilii 

di tutte le forxe del lav or o, la vtn 
dell'onesta, delta dignita, del benes-
sere per chi vivc onestamente del 
propria lavoro fino alia complcta 
comprensione e solidnrieta trti gli 
uomini, ' . t -• "• 

Auguri per il futuro del nostro 
granite giornalc c auguri a tutti quel 
lavoratori cite lottano o lolteranno 
per la conqnista di nuovi c piii avan-
zati obieltivi. 

AUGUSTO BERCIGLI 
Segrelario della C. I. 

della Galileo 
(I'irenze) 
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IL GIOBNALE DEL PARTITO NUOVO 
11 primo numero delVUnita legale a Roma, il 4 giugno 944 — Le redazioni partigiane e operaie di Milano, 
TorinoeGenova — Comenacqueesi affermb il piu grande giornale popolare italianodopo la liberazione 

(Dalla pagina prcccdettte) 

che, dopo i turni, stazionavano in 
permanenza nella redazione, legge-
vano le bozzc degli articoli. davano 
consigli, intervenivano nella fattu-
ra dei titoli. Anche a Milano l 'Uni
ta rinacque all'insegna di un con-
tatto vivo e fertile con gli operai 
di fabbrica che, venti anni prima, 
I'avevano tenuto a battcsimo. E sia 
a Torino che a Milano che a Ge-
nova, accanto ai vecchi operai e 

ai giovani partigiani, parteciparono 
alia fattura dclle prime Uni ta i 
migliori ititellettuali. A Torino il 
primo direttore del giornale ju il 
filosofo Lodovico Geymonat. Cesare 
Pavese passava in redazione tutti i 
giorni, scriveva < a richiesta > de
gli operai splendidi < pezzi > di di-
scussione, Halo Calvino pubblica-
va i suoi primi racconti. A Milano, 
accanto a Colombi, che fu il primo 
direttore deZI'Unita del 1945, lavo-
ravano gomito a gomito Elio Vit-
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Ecco un documcnlo storiro 
sulla rinascita d c « l't'nita » nel 
fuoco del la guerra partigiana. 
S i tratta de l lor ig ina le inviato 
i n tipografia dalla redazione 
deli Unita di Genova il 24 apri-
l e 1945. Genova e insorta. Le 
formazioni tedesche, che occu-
pano la cltta, al comando del ge
nerate Meinhold, sono attaccatc 
s imultaneamente c isolate. I.e 
forze partigiane bloccano I pass! 
montani, scendono in citta a dar 
man forte a l le S A P . Ne l la re

dazione de « r U n i t a » , un grup-
po di partigiani diretti da Bini , 
lavora per s tampare il pr imo 
numero del giornale. II parti-
g iano Aless io ( A l d o Tortorel la) 
raecogl ie l e not iz ie c h e proven-
gono da tutt i i quartieri delta 
citta insorta, e le in via in tlpo-
grafia frettolosamente. Mentre 
nol le s trade esp lode la furileria, 
• l 'Uni ta» di Genova esce con 
il suo primo numero. L'indoma-
ni, puhblichera il comunicato 
c h e annuncla la resa dei tede-
schi al CLN del la Lignria. 

I 
I 
I 

J 

torini, Ernesto Treccani, Giansiro 
Ferrata, Duilio Morosini. A Geno
va, il primo direttore fu Bini, sceso 
in citta dalle zone di montagna do
ve aveva dirctto per tutta la Resi-
stenza la lotta armata.' Accanto a 
lui, in redazione lavorarona per me-
si e mesi e collaborarono, Tortorel
la, Dalla Corte, Ivo Chiesa, Ribulsi. 

La fine della guerra trovo l 'Unita, 
nelle sue quattro edizioni di Roma, 
Milano, Torino e Genova, gia pron-
ta per le battaglie immediate e di 
prospettiva che gia si profilavano. 
Lo sviluppo fu impetuoso nel pri
mo periodo dovo la Liberazione. 
Mentre crollavano gli effimeri ten-
talivi degli altri gruppi polilici 
ognuno dei quali aveva tentato la 
via del propria gio: nale (dal 1945 
al 1947 scompaiono le testate nuove, 
tipo Risorgimento Liberate, I / I ta l ia 
Libera, Ricostruzione, Libera S tam-
pa, L'ltalia Nuova e altri giornali 
politici, daH'Avanti! al Popolo alia 
V o c e Repubblicana. rientrano ivi-
mediatamente nel giro limitato del
la « s t a m p a di partito •>) l 'Unita 
compie un colossale passo in 
avanti. 

Gia nel 1946 il giornale vende 
una media di 400.000 copie, e si 

' gettano le basi per le tirature * re
cord » delle campagne elettorali, 
dei Primo Maggio, dei numeri spe
cial!, che superano largamente il 
milione. I grandi < land > del gior
nale vengono pot organizzati e rest 
stabili. Nasce VAssociazione d<*gli 
amici delZ'Unita; e nel 1947 si tiene 
ufficialmente il 1. Mese della stam
pa. Ma fin dal 1945. a Mariano Co-
mense, era stata organizzata una 
prima festa del l 'Unita, alia quale 
aveva partecipato mezzo milione di 
persone. Con il tempo la struttura 
del giornale si fa sempre piu corpo-
sa e agile. Nasce una * terza pagi
na > dell 'Unita. alia quale collabo-
rano intcllettuali democratici di 
ogni settore, da Corrado Alvarn a 
Luigi Russo, Flora, Pavese, Vitt"ri-
ni. Nasce un corvo di inviati sve-
ciali. di corrispondenti dall'estcro 
che coprono le piii grandi capitali 
europee. 

Nasce una rete di corrispondenti 
€ locali » che supera in poco tempo 
i settecento, nutrendo ogni giorno 
dectne e decine di < pagine regio-
nali * e € provincial! > che ogni edi-
zione stampa. L'Unita. dopo il 1947, 
diventa il punto.di raccolta e di or
ganizzazione di tutto lo schieramen-
to democratico. contro la valanga 
reazionaria di ritorno, che culmina 
nel 18 aprile, nell'attentato a To-
gliatti, negli eccidi a catena dello 
scelbismo. Sabotata, scomunicata, 
tarlassata da prefetti e questori, pro-
cessata centina'ta e centinaia di vol
te l 'Unita supera brillantcmentc 
tittle le prove, irrobusltsce i suoi 
quadri redazionali, pianta salda-
mente le radici in ogni cenlro, crea 
la rete di diffusione capillare p iu 
vasta dltalia, battendo su questo 
terreno anche i risorti colossi del-
I'anteguerra, nessuno dei quali Tie-
see ad assicurarsi la presenza su 
tutto Varco nazionale. Nei centrt 
piu sperduti l'Unita arriva in po-
che copie. ma arriva: ed e letta sul
le cantonate, attaccata nelle « b a -
cheche * delle sezioni del partito. 

Cosi, l'Unita di oggi, comincio 
dunque la sua vita nuova rina-
scendo alia luce del sole nel 1944 
e '45 dalla sua ultima fase di clan-
destinita gloriost della Resistenza. 

Sigueiros dal carcere di Lecamberri 
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« Dal carcere di Lecumber-
ri, antlco penltenziario di 
Citta del Messico, centro dl 
repressione politica dell'oli-
garchia al potere da quat
tro decenni, e dove mi trovo 
rinchluso gia da tre anni • 
mezzo aotto I'accusa di dis-
soluzione socialc (nome che 
nel mio paese si da al delit-
to di opinione), in compa-
gnia di venticlnque eroicl 
ferrovieri scioperanti, con 
Demetrlo Vallejo come mag* 
giore imputato, rendo omag-
gio a "l'Unita ", I'organo uf-
ficiale del Partito Comunista 
Italiano, al compiersi del 
quaranta anni della sua vita 
esemplare in favore delle 
lotte della classe operaia nel 
mondo intero. 

E desiderando completare 
II saluto con un disegno dl 
mia esecuzione, anche se si 
tratta di un semplice schiz-
ro, ho pensato bene inviare 
quello che mi servira per un 
dettaglio del mio incompiu-
to dipinto murale sulla RI-
voluzione Messicana nel Mu-
seo del Castillo de Chapul-
tepec e per illustrare la 
convocazione molto prossi-
ma di un Congresso Contl-
nentale Americano in favore 
della liberazione degli Indioa 
dell'Amerlca Latina, la cut 
schiavitD e stata e continua 
ad essere ancora piO crudele 
di quella del popolo negro. 

Un solo dato sara abbastan-
za eloquente per dimostrare 
questa realta dell'America: 
le varie tribO indigene del 
Messico, che conservano an
cora proprie lingue e alcunl 
element! delle loro caratte-
ristiche e grandiose culture, 
nel paese dove si e avuta una 
Importante Rivoluzione po
polare che ebbe origine nel 
primo decennio di questo se -
colo, mantengono oggi. a 
quasi sessanta anni dall'lnl-
zio del suddetto movimento, 
uno stato simile, se non peg-
giore di quello che ebbero 
durante la oligarchia di Por-
firio Diaz e durante tutta la 
epoca della colonia spagnola. 

Oggi, le tribO «tarahuma-
ra >, « lacandona -, - hul-
chol »,» per non parlare dl 
altre decide sparse nella Re-
pubblica. soffrono la fame, 
la nudita. le piO terribili ma-
lattie endemiche, come an
che il confino obbligatorlo, 
nonostante 'il chiacchierio de-
magogico dei cosiddetti go-
verni della Rivoluzione mes 
sicana. 

Penso che II Congresso 
Continentale dl cui ho dette 
prima, servira a 'dimostrare 
che il riformismo e. nella 
presente tappa storica del 
mondo, incapace di risolvere 
I'ancestrale problema d»!le 
nazionalita indigene dell'A
merica Latina. come lo e 
stato di fatto nel Canada e 
negli stessi Stati Unitr, paesl 
di superiore struttura capi
t a l i s t . 

David Alfaro Slqueiros. 
NOTA: n tema del disegno 

allegata, prodotto nell'inter-
no della mia cella, con mez-
zi primitivi, potrebbe essere 
il seguente: 

« E all'Indio d'America so
lo gli e rimasto implorare 
Dio. nei suoi auattrocento 
anni di schiavitu coloniale 
spagnola e nei centocinquan-
ta della sua Patria messica
na, " gia indipendente "! ». , 
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*y>. 
Giusto 
Trevisiol 

Nella ricorrcnza del 40' dclln na-
scita ' </f//'Unilu gli edili condahnnli 

• dal tribunate di Roma vagliono far 
, ; giungere at giornale il loro salulo e 
, • I'augurto di nuovi successi per i la-
'. voralori ilaliani e per tutti i demo-

cratlci. Nel corso delta nostra carce-
razione sia io cite i miei compagni 
abbiamo sentito sempre piu forte la 
solidarieta del Partita comunista, del 
suoi dirtgenti, del suo • organo tli 
st am pa chc e la handle ra delta pn-
lilica c delta aziotw dvi Invaratori ita-
Hani. Abbiamo avuto sempre victim 
il sindacato e i noslri avvocati che 
in realta piu chc difensori sono slati 
per noi del fratclli. Non e'e mancata 

nemmeno Vespressione delta solidarie
ta degli uomini di cultura. Carlo Le
vi e Dario Fb non solo sono venuti 
nel carcere di llegina Coeli a ren-
dersi conto detle nostre condiztoni 
ma ci hanno porluto I'affettnosa soli' 
darieta di tutti coloro che combatlo-

,no in altri cam pi per una sacieta piu 
giusta e per un dutnani migliore. 

Noi ringraztamo tutti coloro che 
hanno inviato atl'Unha il loro con-
tributo, nel corso delta sottoscrizio-
ne per gli edili, privandost spesso di 
parte del loro salarto, per assistere 
noi e i noslri familiar!. Siamo com-
mossi di questa atttva partectpaziona 
suscitata dall'Vnha alia nostra causa 
e cib ci rende mono dura la galera e 
ci conscntv di atfrontare con corag-
gio la trislc esperienza che stiamo vi-
vendo. Vogliamo coglicre questa oc-
casione per far giungere il nostra sa-
luto ai 70 mila edili di Roma e pro-

, vlncta, alle nostre spo4t, at nostri fi-, 
gli che non vediamo dal 9 ottobre 
e ai nostri parentl. Noi siamo sicuri 
che la lotto, condotta dagli edili di 
Roma rappresenta un grande contri-
bttto per il rinnovamento delta so-
cicta italiana. La societa che Intcn-
diamo coslruire e quella nella quale 
non ci pub essere bisogno di ricorre-
re agli scioperi, alle condanne, alia 
prigione per poter ottenere la salva-
guardia degli elementari diritti dci 
lavoratort • italiani. Abbiamo saputo 
che il 4 mono si svolgera il proces-
so (Tappello, alamo fiduciosi che la 
magistratura Italiana sapra valutare 
le ragioni e gli scopi delta manife-
slazione del 9 ottobre 1963 e quindi 
restituire al" lavoro e alia ' famiglia 
quanti ancora siamo costrctti a rima-
nere detenuti. . *' • ? 

Rafforzino i compagni che lavorn-
no nelle fabbriche, negli uflici, nei 

eampl anche per noi l'Unitl, renda-
no piu forte essi anche per noi il no-
stro Partito. L'avvenire dci lavoratori 
italiani non si costruira senza il con-
tributo decisivo del piu grande par
tito dei lavoratori e senza I'unita di 
tutte le forze democratiche. Per que
sta unita, I'organo del PCI si e sem
pre battuto c continucra a battersi 
fedi'le all'insegnamcnto di Gramsci e 
di Togliatti. 

Viva l'Unila, gloriosa bandiera del 
Partito comunista italiano. 

GIUSTO TIIEVISIOL 

Elio 
Vittorini 

cc La storia K f/c/i'Unitu appartiene 
- alia storia del nostro Paese. Nei suoi 
40 anni di vita, it giornalc c stato 
fra i protagonisti ilella lolta contro 
il fascismo. Sono contento nel ricor-
dare che anch'io ho appartcnuto a 
questa storia, nel 1913, durante la 
vita ctandestina del giornalc e, nel 

' 1945, quando I'Unitn fu salutata libc 
. ramentc neiratmosfcrn del 25 aprile ». 

' V ELIO VITTORINI 

Un inedito di Ehrenburg 
per il 40° dell'Unita 

Comizio 
adAlbano 

Per il 40° anniver- ' 

sario de l l 'Un i ta , . * ^ 

Ehrenburg ha vo- *** 

luto concedere al 

nostro giornale, as-

sieme ai suoi au- ^ 

gur i , questo brano 

del sesto volume 

delle sue memo-

rie, assolutamente 

' ined i to anche nel-

, I'URSS. 

" Quando la sessione (1) si 
chiuse, gli italiani mi dis-
sero che avrei dovuto anda-
re a parlare nella cittadina 
di Albano, vicino a Roma. 
Di una cittadina, Albano ha 
il volto; ma la maggioranza 
dei suoi abitanti sono vigna-
ioli. A Roma avevo bevuto 

, spesso il vino luminoso e 
profumato delle * vicine col-
line: Frascati, Albano, Gen-. 
zano (vi sono vini che, co
nic ccrti uomini, non sop- • 
portano i cambiamenti di 
ambiente: i vini dci dintorni 
di Roma, se trasportati al-
Vestero o anche solo neU 
V Italia del nord, perdono 
aroma e gusto). • • , • 

II comizio era stato indet-
to in un teatro di villaggio, 

" piuttosto simile ad una ri-
messa. Le porte erano spa-
lancate perche gran > parte 
delta gente non era potuta 
entrare. 

Dopo tl comizio, mi porta-
rono al Comune; mi offriro-
no del vino, mi fecero ascol-
tare discorsi cordiali. 

Di • sera tardi, tornai a 
Roma con un segretario del-
I'ambasciata, su una enormc 
macchina che per le strode 
strette scmbrava particolar-
mente- ingombrante. Ci se-
guivano su una piccola Fiat 
due giornalisti dell'* Unita ». 
Dal mattino non avevo man-
giato nulla; chiesi quindi al 
mio compagno sovictico sc 
non conosccssc, nellc vici-
nanze, un ristorante alia 
buona. II segretario mi ri-
sposc tutto smarrito: < Forsc 
e meglio tornare al nostro 
albcrgo... Non sono mai sta
to in tin ristorante, a Ro
ma >; € E' poco, dunque, che 
siete qui? >; < Quasi un an
no; ma mangiamo sempre 
alia mensa dell'ambasciata>. 

Fermata la macchina, chie
si ai due italiani dove si po-
tesse ccnarc. Mi risposero 
che propria in quella via 
e'era una trattoria dove avc-
vano mangiato diverse vol
te; il padrone era un com
pagno. II ristorante era pic-
no; dall'aspetto, i clicnti do-
vevano essere operai. Il gior-
nalista si rivolse al padrone: 
«Daccx da mangiare. Sono 
compagni russi >. 

Il proprietario ci porto del 
vino, olive, pomodori, sala-
nte, carciofini ~ sott'olio, c 
andd in cucina a prepararc i 
macchcroni. Avrcbbe volttto 
chiacchicrare con i compagni 
russi ma non poteva afjidarc 
a nessuno la preparazionc 
delta salsa complicata per i 
suoi spaghetti sottili come 
fili. Ne mangiammo un gran 
piatto; dopo di che, arrivo 
sul tacolo delVagnello arro-
sto. L'autista dell'ambascia-

• fa, che sino a quel momento 
non si era lasciato sfuggirc 
una sillaba, proruppe ad un 
tratto in un grido di entu-
siasmo: < Ecco come man-
giano!». La sua bocca si era 
aperta in un largo sorriso. 
Divorammo anche Vjgnello. 

11 padrone correva da un 
cliente all'altro; finalmente 
si sedette al nostro tavolo e, 
preso il giornale del matti
no, mi disse: « Vi ho ricono-
$ciuto subito; non ve Vho 
detto prima per non imba-
razzarvi. Tutti vi ho ricono-
sciuti.„». Mi chiese di fir-
margli la foto sul giornale. 
Quando chiedemmo il con

to, si risentt: * Non dovete 
offendermi! »; ai clienti lan-
cio un invito: < Beviamo alia 
salute dello scrittore... al po-
polo sovictico!... Pago io!-..». 
1 preseTiti si avvicinarono, 
alzarono i bicchieri, si mi-
sero a parlare: chi della sua 
vita partigiana, chi del co
mizio in piazza San Giovan
ni, chi delle figlie: tutto era • 
semplice, umano, sincero. 

Quando a mezzanotte 
uscimmo dal ristorante, il se- '-
grctario dcll'ambasciata mi 
disse: < Mi pare di avere co-
nosciuto meglio gli italiani 
in qucste tre ore che non in 
tutto un anno...*. L'autista, 
che continuava a sorrider^: 
beato, mi strinse la mano: 
* Che tipi, sono!... *. •' 

Due. giorni dopo. uno dei 
collaborator! •-. dell * « Unita » 
r»i accompagno a Frascati, 
altra cittadina di vignaioli, 
poco distante da Albano. I 
dirigenti del PCI mi aveva-
no invitato • a pranzare con 
loro. Mangiammo in una sola 
di legno, dove di solito si fe-
steggiano i matrimoni. A Mo-
sca, a Parigi, in Spagna, ave
vo gia conosciuto alcuni dei 
compagni italiani; altri, in-
vecc, li incontravo per la 

' prima volta. Mi colpirono 
tutti per la loro semplicita. 
il loro amorg per I'arte, il 
modo di convcrsare, che di 
tanto in tanto mi faceva di-
menticare di avere davanti a 
me non degli scrittori o de
gli artisti, ma i membri del-
la Dirczionc di un grande 
partito. Togliatti racconto 
che ad uno dci nostri cinca-
sti non era piaciuto il film 
« Ladri di biciclctte > di cui 
io ero invece entusiasta.-
< ATon e'e conclusione > ave
va detto il cineasta. Togliat
ti si mise a ridere: « Se, do
po avere mostrato un ponte 
senza parapetto e un uomo 
che cade nell'acqua, si co-
stringc il poverino che ajffo-
ga a fare un discorso sulla 
importanza dei parapetti, 
nessuno crederd che Vorato-
re anncga c neppure che e 
caduto nel fiume. E' molto 
bene chc il film non finisca 
con una morale edificante, 
ma in modo umano... *. Men-
tre ascoltavo Togliatti, pen-
savo quanto lui e gli altri 
compagni fossero legati al 
popolo italiano, al suo carat-
tcrc e alia sua cultura. 

Quando ci alzammo da ta-
vola e uscimmo in giardino. 
trovammo ad aspettare To
gliatti dci contadini, molte 
donne con ' i loro bambini. 
Una contadina portd da To
gliatti i suoi quattro figli: 
« Guardali.-. >. Con la stessa 
naturalezza con cui aveva 
parlato con noi, Togliatti 
parlo anche con loro. Negli 
anni successivi ho incontrato 
diverse volte Pajetta, spes
so ho vislo Donini. ho lavo-
rato nel Afocimento • della 
pace insteme al povero Ne-
garville, uomo di grande pu-
rezza e finezza di' spirito. 
Tutti erano persone vive, che 
pensavano senza schemi, 
parlavano senza luoghi co-
muni. Mi e parso di vedere 
in loro un ponte lanciato ver
so l'avvenire. 

••'• .'•••.;«Molti r icordi ipi l e g a n o aWUnita m a n o n h o b i s o g n o di c lencarl i p c r c h c i o s o n o del la famig l ia di ques to g i o r n a l e , i l g iorna le del l 'unita del p o p o l o ita
l i a n o , d e l P u n i t a de l m o v i m e n t o o p e r a i o . U n giornnip c h e h a avuto e d h a la vita diff ic i le e c h e d e v e lot tare o g g i p e r l e s u e 1 2 p a g i n e cos i c o m e lot to ieri p e r 
e s sere u n vo lant ino . II g iorna le c h e ci ha dato g i ^ e e ci h a a n c h e fatto arrabbiare c o m e accade p e r tutte l e c o s e c h e c i s o n o care . Ma u n g iornale pu l i to c o n 
il q u a l e s i a m o cresciuti e c h e e cre sc iu to c o n n o i , u n g iorna le c h e ci porta o g n i g i o r n o u n a iuto p e r c h e va incontro a c i o c h e e vero_ e j ;Uisto cos i c o m e c i6 q u a l e 
c h e e v e r o e g iusto va verso d i lu i » . RENATO GUTTUSO 
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20 anni di battaglie per la pace 
la democrazia e il socialism** 

La ragione dell7 Unita 
e i miti degli altri 

msMsiMmm^ 

;**- sr-*.^; . • - - > ; - * _ - * , 

11lnif^«fuortjgibco»? 

(1) St tratta della sessione 
del Comitato permanente dei 
partigiani della pace, che si e 
tonuta a Roma nel 1M9. 

< Chi ha ragione: VUnita o gli 
altri? >. 

Innumerevoli volte, in questi ul-
timi quindici anni, il cosidetto « uo
mo della strada > s'e trovato dinan-
zi a questo dilemma. Dilemma le-
gittimo, non e'e dubbio. La rispo-
sta esatta, talora, ha tardato a ve
nire. Talvolta e giunta troppo tardi, 
come «pentimento > per un voto 
dato male, come il 18 aprile. Ma 
presto o tardi, la verita e sempre 
venuta a galla. E il confronto delle 
posizioni deU'immediato ieri, fra 
VUnita e gli altri, pud essere utile 
per la scelta di oggi e di domani. 

2 GIUGNO 1946: L'Uniti per la 
Repubblica ^ prima grande 
scelta che il Paese fu chiamato a 
compiere, dopo la Liberazione, fu: 
Repubblica o Monorchia? La grande 
stamps di informazione del centro 
e del nord fece sostanzialmente co
me la Democrazia Cristiana: il pe-
sce in barile. Furono i mesi del 
c salto nel buio > e dell' < agnosti-
cismo>, paravento di una adesione 
alia monarchia. <Una monarchia 
pud essere anche socialista >, postil-
lava l'eterno Missiroli. La monar
chia, per i giomali benpensanti, era 
puntualmente gloriosa, patriottica e 
— per quanto riguardava i suoi tra-
scorsi fascisti — pentita. I princi-
pini poi facevano tanta tenerezza 
e Umberto era bello. E la repub
blica? In se e per se non era un 
delitto: ma repubblica poteva signi-
ficare - sovietizzazione del Paese, 

balcanizzazione, scristianizzazione. 
Tra una garanzia ed un rischio, 
aH'uomo della strada si consigliava 
la garanzia dell'ordine. 

Tanto perche non avesse dubbi 
sul fatto che la repubblica sarebbe 
stato il caos, la stampa di informa
zione gli propinava quotidianamen-
te notizie di « formazioni partigia-
ne rosse che si radunavano sui mon-
ti per scattare alia conquista del 
potere >, riproducevano manife-
stini che incitavano i militari alia 
diserzione (attribuendoli al PCI). 
A sfogliare le collezioni dei gior-
nali dell'epoca, il contrasto e netto: 
e il posto dell' Unita appare nettis-
simo, in prima fila nella battaglia 
repubblicana, nella denuncia delle 
manovrette dei Savoia. dell** agno-
sticismo > di De Gasperi, del dop-
pio gioco degli alleati, del teppismo 
dei < lazzari del re >. 

Poi venne il due giugno 1946. la 
Repubblica vinse. I comunisti non 
dettero l'assalto armato al Quiri-
nale, non mobilitarono le « forma
zioni r o s s o , e le uniche violenze 
di quel periodo furono provocate 
dai c nostalgici > della monarchia 
traditrice e fuggiasca. Oggi, tutto e 
chiaro. Chi aveva ragione nel 1946? 
L'Unild o i giomali < agnostici > e 
che predicavano il «salto nel 
buio>? 

1948: L'Unita contro Fassalto 
d. C. allO StatO Due anni dopo il 
referendum si riproponeva al Paese 
una grande scelta: quella tra il 

Fronte popolare da un lato e la De
mocrazia Cristiana che aveva rotto 
I'unita antifascista. La valanga di 
paura sollevata dalla DC e dalla 
stampa padronale fu enorme. Ma 
oggi e possibile giudicare, serena-
mente, se era giusta o no la bat
taglia dell'Unitd contro la valanga 
democristiana. Furono, quelli in 
preparazione alle elezioni, i mesi 
che giomali come La Nazione o II 
Messaggero scoprivano una Troika 
al giorno (VUnita aveva rivelato 
una incredibile circolare di Scelba 
con la quale si awertivano i co-
mandi di polizia e i prefetti che 

. < elementi russi, jugoslavi e italiani, 
agli ordini del governo russo >, ave-
vano costituito 1'organizzazione ter. 
roristica Troika per fare l'insurre-
zione). 

II 18 aprile 1948 la DC vince le 
elezioni. Ma gia all'indomani le 
previstoni del giornale comunista 
vengono confermate. Lo choc per la 
valanga reazionaria abbattutasi sul-
l'l tali a sara profondo in tutto il Pae
se, molti che per la DC hanno vo-
tato cominciano a riflettere alio 
sbaglio compiuto. Scelba annuncia 
fiero e prepotente: c La DC non 
pud lasctare al monopolio di altri 
la direzione della vita economica 
industriale e finanziaria del Pae
se >. E' la conquista dello Stato da 
parte del partito confessionale che 
incomincia. E con essa, comincia la 

' repressione su larga scala delle li-
berta civili, la cguerra preventiva> 
contro i comunisti. Nel corso di due 

anni, la repressione poliziesca sca-
tenata dopo l'attentato a Togliatti 
diventa impressionante. Gli operai 
italiani contano 62 morti, 3.126 fe-
riti, 92.169 arrestati e 19.306 con-
dannati a complessivi 8.441 anni di 
galera. Questo e il prezzo del 18 
aprile. 

Ma davanti alia spirale della vio-
lenza 1'Unitd non piega la testa. 
Sono gli anni eroici ed oscuri di una 
lotta quotidiana estenuante, per 
rompere il cerchio di paura e di 
terrorismo, rafforzare gli animi, 

I redattori dell'Unita vengono po-
sti sotto processo, i corrispondenti 
locali perseguitati. Si arriva perfi-
no a interdire agli informatori po-
litici del giornale 1'accesso agli uf-
fici governativi. E* il clima della re-
surrezione del fascismo. legittimato 
nel MSI: e il clima dell'« operazio-
ne Sturzo >, delle «marce su Ro
ma * dei « baschi verdi > di Gedda, 
delle rappresaglie a catena nelle 
fabbriche, dove soltanto a far sa-
pere di leggere 1'Unitd 1'operaio 
paga con il licenziamento. E' Vepo-
ca degli eccidi di massa di operai 
e contadini, di Portella della Gine-
stra, di Modena, Melissa, Torre-
maggiore. E il periodo dell'offen-
siva contro il «culturame > che si 
ribella ai piani di irregimentazione 
clericale. Chi e che denuncia. ogni 
giorno, il tentativo di < portogal-
lizzare > l'ltalia? 

Negli anni dal '48 al '53 VUnita 
regge il peso maggiore dell'offen-
siva e della controffensiva. Ma non 
e sola; sono gli anni in cui VUnita 

diventa da un lato una grande •pe-
ranza e dall'altro un'ossessione che 
fa perdere la testa persino alle 
massime autorita della Chiesa Cat-
tolica che giungono a lanciare con
tro rt/nitd, i suoi redattori e i suoi 
diffusori, la scomunica papale. Ma 
mentre la scomunica di Pio XII 
cade nel vuoto, gli articoli di fon-
dn delPUmtd toccano nel segno. 

E quando si arriva alia resa dei 
conti, il 7 giugno 1953, la ragione 
dell'Unitd vince clamorosamente 
sulla superstizione medievale. 

1953: La legge truffa «non h 
SCai ia ia » Basta ricordare questo 
grido, apparso su tutta la prima 
pagina dell'Unitd dopo il 7 giugno 
1953, per sottolineare che non si 
tratto, quella volta. solo di una vit-
toria elettorale, ma di qualcosa di 
piu. L'Unitd, per anni, s'era bat-
tuta contro il tentativo di defor-
mare lo spirito pubblico fino al 
punto di fargli accettare come « de-
mocratica > una legge in base alia 
quale un voto dc valeva il doppio 
di un voto comunista. 

L'opera di corruzione antidemo-
cratica aveva scavato in profondi-
ta I vertici della classe politica di-
rigente erano stati tutti toccati. Po-
chi si salvarono dalla vergogna di 
avere approvato la legge truffa. La 
approvarono gli austeri censori 
della «liberta > del Mondo: la 
approvarono i repubblicani. in no-

(Segue) 



Olindo 
Elmi 

Nel 60 giorni di occupnzione delle 
gallerie e net 3 rnesi di lattn contra 
I'intransigenza padronate, I'Unita • e 
stata I'unico quotidiano che ha pro-
iettato, con una dimensionc e un ri-
lievo nnzionali i nostri sncrifici. i no-
strl obbieltivi. Ic no fire rivrndicazio-
ni determinando c fuvorendo t'esten-
dersi del movimvnto di solidarieta 
versa la nostra giusta lotta die ha 
raccoUu consensi plebiscitary in tutii 
gli strati delta pnbblicn opinione in 
multi paesi e citla d'Italia. i\'el dco-
noscere questa sua funzione imasli-
tuibile nan passianw pcrb nan ricar-
dare il contributo di 5 milioni di lire 

chc ha permesso alle noslre famiglie 
di avcre un prima sottanziale alulo, 
creando di jatto tin clitna piit rasse-
renato per polcr conlinuare a portare 
a lerminc la nostra lotta. • ? \- -f f, 
• t\el sua 40' anniversario sento, 
quindi, il dove re di ringraziare, a no-. 

• me di ttitti i minutori di Ravi, quan-
< to I'Unita ha fatto per noi, per la 

• giusta collocazione Mil piano politico 
delta nostra lotta e di riconoscere in 
esso un importante strumento di in-

• forniazione e di azione nolle lotle 
del tavoro. • 

OLINDO ELMI 
S<'prelnrio della C. I. dYlla mi-
niera di Ravi r capn ilmppcllo 
dei minatori (lie occuparonu 

la miniera 

Edouard 
Pignon 

« ,-f//'Unita, a ttilli i cornpagni i/n-
Hani, agli inlellettuati miei cornpagni 
e miei amid, an gar o la celebrazione 
d'un /dice anniversario. E auguro 
anche che to spirito di ricerca delta 
lerita che anima il loro grande gior-
nale contintii ad alimentare piii cite 
mai quel clima di fraterna liberlh die 
solo e propizio al fiarire delta cui-
tura c delta creazione. Viva VlhutU! 
Viva la nostra fraterna amicizia! Viva 
il I'artito Comunista Italiano!». 

EDOUARD PIGNON 

Grigory 
Ciukrai 

a Ai cornpagni dell'Umia, .( 
net 40* anniversario della fondatio-

no del glorioso organo di lotta del •. 
partito comunista italiano, voglio 
farvi t miei auguri e, attraverso di 
voi, voglio farli agli artisti e a tutti 
i comunisti italiani. 

Scguo le vostre battaglie, gioisco 
delle vostre vittorie, leggo con mol-
to interesse cib che scrivete sul pro* 

. blemi dell'arte. Al giornale auguro 
di tutto cuore di restore sempre f/o* 
vane; a voi tutti auguro buone vit
torie nella lotta per i nostri grandi 
idealiv, . - . . • - • •.. 

GRIGORY CIUKRAI 

(Dalla pagina precedente) 
me nientemeno, che di Mazzini. 
L'approvarono i socialdemocratici, 
in nome del « socialismo ». Ma i co
munisti dissero di no: ed ebbero ra
gione, l'elettorato capi che dietro il 
tortuoso ragionamento democristia-
no e c centrista » si celava un truc-
co indecente, un'operazione di pote-
re che chissa dove sarebbe potuta 
arrivare. E la legge-truffa fu boc-
ciata. 

Ancora una volta VUnitd aveva 
avuto ragione. E gli « altri >? Gli 
altri ebbero torto, in faccia a tutti. 
II torto generale del fragili « demo
cratic! > italiani che avevano ac-
cettato il ricatto clericale per af-
fossare il Parlamento, fu sintetiz-
zato da Saragat, con la celebre fra-
se scultorea di commento alia pro
pria sconfitta. < Abbiamo toccato il 
fondo dcll'amarezza e del disingan-
no. Ma se il destino non e un ci-
nico baro avremo presto la nostra 
rivincita >. 

E la lotta per la pace? 0 g g id i 
pace, distensione, coesistenza, rap-
porti est-ovest ne parlano tutti. Ma 
vi e stato un periodo, non lontano, 
della cronaca politica italiana, • in 
cui a parlare di pace si rischiava 
di andare in galera. Era il periodo 
degli anni '50, in cui i < partigiani 
della pace > erano considerati pres-
sappoco dei « rivoltosi >. Pacciardi 
metteva dentro, senza pieta, i ci-

neasti che si permettevano di scri-
vere soggetti sui generali imbelli e 
felloni. Scelba faceva « schedare > 
i ragazzini di sedici anni che scri-
vevano sui muri «Viva la pace >. 
Ed era il tempo in cui, sulle co-
lonne della delicatissima stampa di 
«informazione >, per la penna di 
scrittori « brillanti > e nialpentiti 
come Montanelli, l'opinione pub-
blica era rieducata al senso demo-
cratico della bomba atomica. • La 
rivista americana Collier's (oggi 
fallita) faceva colpo pubblicando 
copertine con la foto di Mosca sotto 
il fungo atomico. h'Unitd definiva 
l'iniziativa una vergogna. E il 
Corricre della Sera, la Stampa, 
il Messaggero, la Nazione, si risen-
tivano, difendevano il < diritto > 
americano a «hiroscimizzare» il 
mondo; prendevano in giro i parti
giani della pace italiani, francesi, 
inglesi; definivano «utili idioti > 
tutti coloro che, cattolici o liberal! 
che fossero, non avessero sensibilita 
pacciardiana al riguardo. 

Per anni e anni, il lettore comu-
ne leggeva sulle cantonate gli ap-
pelli dell't/nitd a « firmare > per lo 
appello di Stoccolma e per l'incon-
tro fra i Cinque Grandi. E, sui gior-
nali . degli altri, leggeva che chi 
< firmava > era un servo dei comu
nisti, un cattivo italiano, meritava 
la < discriminazione » e il licenzia-
mento in tronco. Quando i comu
nisti reagivano all'ondata di isteri-
smo maniaco, che toccd il vertice 

Evgheni 
Evtuscenko 

<r Le persone cui va I'indifferenza 
del prossimo meritano, nel migliorc 
dei casi, la pieta. Lo stcsso e tlei 
giornali. -

Per I'Uniia e diverso perche I'Uni
ta e amata e odiata. 

Congratulandomi con I'Unita m 
occasione del suo quarantcsimo an
niversario voglio leticitarmi con que-
sto giornale cha gode deiramore fe-
dele degli a miei e dell'odio fedelc 
degli avversari. 

L'Unita, come tutla Vattivita del 
Partito comunista italiano, e un 
esempio del marxismo creativo anti-
dogmatico. Un comunista antidogma-
tico e mille volte piit pericoloso per 
i nemici del comunismo di un dng-
matico. E un comunista antidogma-

• tico £ mille volte piii caro agli nmici 
del comunismo, e a quelli che diven-
teranno i suoi amici, di un marxistn 
dogmatico. 

Un giorno ccrtamente, voltandosi 
indietro a guardare a questo periodo, 
I nostri > posted ricarderanno con 
gralitudine il ruolo chc ha • avuto 
I'Uniia, giornale • combattentc. per 
I'avvenire dciruomo. 

Cerchiamo di csscrc degni dei no
stri posted c siano i nostri posted 
degni di noi. Rccentcmcnte sono sin-
to nella mia Siberia nativa dove ho 
scritto molte nttove poetic. Offro ni 
lettod deirVnha una di qucslc». 

«ASCOLTATEMI. CEXTE...» (1) 

n Ascollatemt. gentc... n. 
Sono a honln del Frrdrrik Encols 
In lr*ta ho nn'insolila crr.*i:i 
rp**a di pcn*irri clannVsiini. 
Crrdo di seniirc. o farze 5cnto. 
gonfio di smarrimrnlo e di ncna 
«r Afcollatomi. jtcnic™ ». 
Un soldato s^duio jn nna bolle 
il riuffo sopra la chitarra I 
ravillando con dita smarritc 
lormfnla «r «lr«*o c la rhilarra. 
E dalle l.ihhra rscr faliro«o 
« Asrohaiemi. scnie— n. 
I J seme non lo vnolc a*rollarr. 
I-a ernlr vorrclihc h«*rr r manriarc 
dansarr e divrrlir»i in aliro modo. 
La jrrnlf vorrrbbr anrhi* dormirc 
ma il soldato riprtr o«linaio 
# A«-oltalemi, rrnic~ ». 
Golo5amrntc qnalcnno «ala nn 

f nomodom 
qn.ilrnno !a«ia \e rartr appirrico*e 
con gli 5tivali nn aliro pialla il 

{ pavimento 
e nn altro Mrjzij il maniirr 

[ drirarmonira. 
Eppurr in lulli qtianir \olir KTido 
e *IIV«IIITO lo M«**«O ailarro: 
* Awolialcmi, *rnt*_». 

I Ma a lorn Tolia non vennrro avoltali 
, e torrcndo«i in tnlto il loro r.wre 
non riu-K-irono a dire nna parola. 
Con Panima rirarciata in go!a 
adesso non vogliono scniire 

U A«coIiairmi. arnie-«i». 
] Eh, $nldalo rhc «Jai *ulla bolle 
I mi *cnlo come tc anche f-rnr.a 

[ rhilarra. 
I Per fiumi e monli. per mari 
U ido con le braccia ie*e 

e con la voce arrochila ripeto 
« Ascollatemi, gente...». 
E* tremendo se non ti vogliono scniitv. 
E' tcrribile se cominciano a sentirii. 
Forse la canzone non e profonda? 
Forse c soltanto una cosa da nulla 
salvo questo arrossalo e doloroso 
« Ascollatemi, gente...». 

EVGHENI EVTUSCENKO 

~1 

(1) Ritornello di una vecchia can
zone (traduzione di A. Pancaldi). 

Luchino 
Visconti 

a L* Unita e it solo giornale ita-
, liano che ha la fortuna iTessere mol-
to piu vecchio e motto piii giovanc 
dell'eta che gli assegna il calendario. 
Motto piii vecchio. perche erede di 
lulle le tradizioni di lotta per la It-
berth, la democrazia e il socialismo: 
motto piit giovane, perche, conlratel-
lo dei giornali italiani rinati a nuo-
va vita con la vittorin sul fascismo, 
e quello chc piii d'ogni altro man-
tienc five le speranze c la prospetli-
va liberatdce della Resistenza. L'au-
gitrio pin sentito chc un uomo della 
mia gencrazione pub rivnlgcre ai 

. giovani redattori rfc//* Unita e chc 
dal loro lavoro nasca sempre un 
giornale nel quale il rapporto fra 
questo passatb c i nitovi problemi 
deirilatia c del mondo non vada mai 
smarrito ». 

LUCHINO VISCONTI 

Kostas 
Varnalis 

m Mi congrntnlo con rcroico gior
nale I' Unita per i suoi 40 anni di 
lotta contro In violenza socinle e per 
la pace in tutto il mondo. Veramcnte 
questi anni sono stati per tutti i po-
poli della terra i piit neri del nostra 
secolo! Auguro alia corn Unita di 
fesieggiare presto insieme ai cornpa
gni di ogni paese la rittoria della ci-
villa vera-

In questa occasione esprimo al po-
polo italiano tramile il vosiro gior
nale il mio affetto e la mia ammira-
zione per la sua indomabile anima ». 

KOSTAS VARNALIS 

con la guerra di Corea, gli altri 
parlavano di «tradimento >. Ep-
pure il < tradimento > che i comu
nisti invocavano e diventato oggi, 
almeno a parole, un costume poli
tico generalizzato. Chi aveva ragio-

' ne, negli anni della « guerra fred-
da > piu acuta? L'Unitd che si fa
ceva processare per le «cartoline 
rosa » o. gli altri che schernivano 
chi lottava per quella pace, per 
quella coesistenza, per quella di
stensione che, ieri parole del « vo-
cabolario comunista > oggi sono ter
mini correnti, perfino nei conrizi dc 
e nelle encicliche? 

La moralizzazione della vita 
pUQDIICa « Quesfo paese di santi, 
di eroi, di navigatori... > cantava 
la rettorica ufficiale, negli anni '50 
c ...e di forchettoni >, . postillava 
ironicamente I'Unita. •• 

Per la spinta del giornale dei co
munisti, fin dal 1948-M9 la battaglia 
per la < moralizzazione > era nata. 
De Gasperi, rotta l'unita democra-
tica nel 1947, aveva chiamato a col-
laborare per la « ricostruzione » il 
< partito dei ricchi >. E i ricchi fe-
cero il loro mestiere, aiutati larga-
mente dai dc al potere. Nacque co-
si il « sottogoverno >, nacquero gli 
< scandali italiani >, duramente at-
taccati dall'Unita. e goffamente di-
fesi dalla DC e dai giornali ben-
pensanti. Oggi la moralizzazione e 
parola anch'essa di moda, e dive-

: nuto uno « slogan > dei goyerni. Ma 
dieci-quindici anni fa, a parlare 
di necessita di « non rubare la cru-
sca > erano solo i comunisti • e 
VUnitd. Fu VUnitd a scoprire i pri-
mi altarini del centrismo corrotto: , 
il primo scandalo delle banane (del 
« banano > dc Brusasca), lo scanda
lo dell'INA. della penicillina, dei 
cacciatorpediniere svenduti sotto 
banco, delle aree dell'Immobiliare, 
degli < enti > con centinaia di 
«mantenuti » della DC. Le prime 

. denunce sulla c mafia > e le sue 
collusioni con il banditismo da un 
lato e la polizia dall'altro, furono 
lanciate daWUnitd. Le prime noti-
zie sulla Federconsorzi uscirono nel 
1951, sulle colonne delVUnitd. E lo 

; scandalo delle aree dell'Immobi
liare, a Roma, e dei grandi mono-

': poli nel Nord, delle evasioni fiscali, 
ebbero sempre origine da denunce 

,'•" deirt/nitd. 
• Ogni volta che esplodeva uno 
scandalo, la stampa benpensante ci 
pensava parecchio prima di pren-
der posizione. Poi, quando il gior
nale del PCI andava avanti incu-
rante di querele e minacce, la 
stampa « perbene > passava al con-
trattacco e affermava che si trat-
tava delle «solite speculazioni co-
muniste », miranti a « discreditare 
il sistema >. Questo accadeva ieri: 
e questo accade ancora oggi (vedi 
lo scandalo della SADE e del 
Vajont). Chi aveva ragione ieri e 
oggi? UUnitd che scopre gli alta
rini e chiede che qualcuno paghi; 
o gli altri, che cercano di insabbiare 
gli scandali e proteggere i respon-
sabili? Di chi e il merito se oggi 
il problema della < moralizzazione » 
e giunto sul tappeto e. anche se 
stenta a procedere. e uno scoglio 
sempre piu difficile a evitare per 
qualsiasi governo e sottogoverno? 

Colonie, bianchi e neri; ecc. 
Uno dei banchi di prova della ra
gione comunista e dell'ottusita mi-
tologica degli altri, e la questione 
del colonialismo. Oggi Yorao Ke-
nyatta e presidente del Consiglio 
del Kenia: ieri era un < assassino 
Mau-Mau >, per la stampa benpen
sante, liberale a Roma • e razzista 
in Africa. Ben Bella e presidente 
deH'AIgeria. Ieri, per il Corriere, 
il Messaggero e il Resto del Carlino, 
era un voleare ribelle era bo cui 
stava be*-e un po' di galera e qual-
che attenzione del col. Massu. 
E cost via. 

Di anno in anno, mano a mano 
che il colonialismo ha perduto po-
sizioni. in Africa, in Asia, neH'Ame-
rica latina, il banco di prova ha 
sempre funzionato a vantaggio dei 
giudizi deirUnttd, contro le lamen-
tele, gli strilli, le imprecazioni de
gli altri. Chi non ricorda i piagni-
stei della stampa benpensante per 
il crollo di Dien Bien Phu? Chi non 
ricorda la diffidenza e Fodio per le 
lotte di liberazione nel Congo, in 
Malesia, ovunque partigiani si le-
vassero a combattere contro l'op-
pressione colonialista? E chi non 
ricorda gli applausi alle cannoniere 
inglesi nell'Iran. contro Mnssadeq. 
le urla isteriche contro Nasser per 
il canale di Suez, i selvaggi attac-
chi isterici contro Fidel Castro? Chi 
aveva ragione allora? E chi ha ra
gione, oggi, quando venendo in di-
scussione un qualsiasi problema di 
indipendenza nazionale, di fine del 
colonialismo e del neo-colonialismo. 
lo schieramento e sempre lo stesso: 
da un lato la stampa che pensa bene, 
con i suoi Lilli e i suoi Montanelli 
che intervengono con aria di suffi-
cienza a favore della < civilizza-
zione» imperialista (trovando per
fino accent! di bieca soddisfazv>ne 
quando un Lumumba viene ucciso, 
come sul Corriere della Sera) e dal
l 'altro rUnttd che difende e appog-
gia la lotta degli oppressi dovun-
que si svolga: nell'Angola come nel 
Congo, in Malesia come nel Viet-
Nam. a Cuba come a Panama? La 
storia delle sconfitte del coloniali
smo in questi ultimi quindici anni 
ha dimostrato chi aveva la vista 
corta e chi sapeva interpretare 
esattamente il corso della storia. 

« Nella memoria viva dell'antifascismo e della resistenza auguro all'Unita, per il suo quarantesimo anno, ilsuccesso 
nell'impegno quotidiano per la democrazia e la cultura ». GIACOMO MANZU' 

Questo spiega perche VUnitd ha vi-
sto giusto. E spiega perche la 

. stampa degli altri ancora non rie-
sce a darsi pace del perche il mondo 
cambi sempre contro di loro. 

I comunisti fuori giuoco E ana 
fine, e venuto «il miracolo >. E con 
il « boom » — e chiaro — < i co
munisti sono fuori giuoco», scri-
veva la stampa < iiluminala >. An-
diamo a sfogliare le collezioni di 
questa stampa in questi ultimi anni. 
Aumenta il benessere? E' merito 
della borghesia e della DC che ha 
saputo fare «il miracolo >. E i co
munisti, che soddisfazione!, final-
mente sono « fuori giuoco >. 

Per anni, piu o meno dal 1956, 
e durata questa canzone in Italia. 
Chi aveva ragione? I giornali che 
inventavano ogni giorno un «mi
racolo » in piu o VUnitd che sotto-
lineava che si trattava di un « mi
racolo di carta >, di un «miracolo 

. alia rovescia >, pagato dagli emi
grant!, dagli operai sfruttati, dai 
redditi fissi schiacciati dalle rate.. 
dagli inquilini strozzati dagli affitti, 
dai pensionati fermi a 10.000 lire 
al mese, dai contadini in fuga dalle 
campagne? Dagli italiani, insomma, 
che del « miracolo > avevano avuto 
solo alcune briciole e, dato lo svi-
Iuppo tumultuoso, disorganico e 
monopolistico delFincremento indu-
striale, rischiavano di perdere an
che quelle? 

Oggi, di fronte ai pericoli di in-
flazione, di fronte alle grida di al-

larme sui pericoli del miracolo fal-
lito, e'e chi, senza ammetterlo, 
scrive le cose che I'Unita scriveva 
cinque anni fa. Si tratta di un mi-' 
racolo sbagliato — dice La Malfa — 
che < non ha inciso sugli squilibri 
classici deU'economia italiana, fra 
Nord e Sud >. E non e'e giornalista 
benpensante che, oggi, non ammetta 
che il «miracolo > era piuttosto 
cartaceo, fatto piu di motoscafi e 
di televisori che di solide acquisi-
zioni economiche. Un miracolo-bu-
gia, tipicamente democristiano. con 
le gambe cortissime, al limite della 
crisi al primo stormir di fronda. 
E allora? Oggi si parla di < pro-
grammazione >. Ma chi ha intro-
dotto questo termine nel linguaggio 
politico-economico italiano? II Po-
polo, il Corriere della Sera, la 
Stampa, il Messaggero! No. Lo ha 
introdotto V Unit a, fino dai tempi 
del € Piano del lavoro > di Di Vit-
lorio. Oggi si parla di c ri forma 
di strultura ». E chi se non VUnitd 
ha introdotto questa esigenza mo-
derna, negli anni in cui U < centri
smo > anarchico faceva affari a 
senso unico, licenziando gli operai? 

Per questo, per il fatto che aveva 
ragione, VUnitd, il 28 aprile 1963, 
ha potuto elencare vicino alle cifre 
della vittoria elettorale del partito 
comunista, le cifre del «disin-
ganno» di Moro, di Saragat e di 
tutti coloro che, a cavallo di un 
* miracolo > senza basi, avevano 

' gia considerato risolta la partita 
con il <PCI fuori giuoco*. 
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conmzitz DELLA SERA 

Si dice che la fortuna finan-
ziaria degli editori del Corrie
re della Sera, la famiglia Cre-
spi, riposi essenzialmente su 
due basi: il monopolio quasi 
assoluto della « piccola > pub-
blicita, le inserzioni AAA, e la 
forza dell'abitudine, immutata 
anche dopo due cataclismi 
mondiali. Scomparso nel '62 II 
sen. Mario Crespi, al timone 
del Corriere sono rimasti i due 
fratelli minori — gli eredi di 
Benigno Crespi — Aldo, cava-

' Here di Gran croce e Vittorio, 
commendatore, nonche ammi-
nistratore unico della famosa 
scuderia < Razza del Soldo >. 

I Cresni. proprietari del 
Corriere fin dal '25, dopo la 
cacciata degli Albertini. sono 
tra l'altro proprietari di beni . 
immobili a Milano, del coto-
nificio Benigno Crespi, di te-

. note agricole, di nna centrale 
elettrica (per azionare il coto-
nificio). hanno una catena di 

• supermarket, al 50 per cento, 
coi Rockefeller e una parted-
pazione nella Edison. 

Assidui dei salotti Crespi so
no Carlo Faina, Furio Cicogna, 
i Falck e in genere i grossi no-
mi della finanza milanese 
pronti a «tassarsi • in vario 

modo qualora il bilando del 
Corriere (che si presenta per 
la prima volta in pareggio) 
faccia acqua. La linea del Cot' 
riere rispeccfaia fedelmente itv 
tcrcssi, paure, volonta di domi-
nio, della grande borghesia 
lombarda. 

LA STAMPA 
La Stampa fa parte del grmp-

po delle aziende Fiat ed e il 
portavoce ufficiale del mono* 
polio automobilistico. Piefata-
si al fascismo durante il ven> 
tennio (nooostante il motto 
latino della testata), repubbU-
china durante la repubblica dl 
Said, La Stampa sospese lo 
pubblicazion] per tre mesi do
po la liberazione; uscl quindi 
con la testata Nuova Stampa, 
fu nuova per breve periodo. 
poi tornd La Stampa di tern* 
pre. II direttore Giulio De Bo* 
nedetti ITia semmai. coi too 
paternalismo caritatevole, reto 
piu provinciale. Laigi Salra-
torelli ne fa l'organo atlantieo 

f iu oltranzista. Ma La Stampa 
essenzialmente cid che vnolo 

Valletta. 
La politica antioperaia della 

Flat ha trovato e trova anl 
giornale tutte le finstificaiJo* 
ni, ora tfamato era 
sempre pronto. - . . 
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Cesare 
Zavattinf U 

c Siamo in parecchi a credere che 
la tonto invocata convivenza sia pos-
sibile qitanto piii al approfondisce, • 
non si rallenta mai, la lotta aul piano 
di una apregiudicata conoscenza. Og-

' gi assistiamo a un articolarsi crescen-
: te del conflitto politico attroverao I 
. canali della carta stamp**, e in tol 

senso si veda fra t altro U ritorno 
• massiccio dell* pubblicasionl a di

spense, che aignificono aperno un mo-
do aurrettizio di confernuare una inter' 
pretazione della vita irridudbilmenf 
conservatrice. C'e da augurarsi per-
tanto che l'Unita • prosegua • la sua 
azione battente contro una cuUura di 
regime sopratttttto con le proprie po

rn ehm si diffonda 
in •gni earn, perchi questo &u* in-
grmaso va eonaideroto non solo una 
operazione di partito ma Vofferta di 
strumenti critici del quali ogni citta-
dino pub servir&l per la formulazione 
di giudizi sempre piu realistic! e li-
beri». . . . 

'.-•' CESARE Z A V A T T I N I 

vygggpmpw? Emanuele 
Borneto 

. % 

« / / mio prima incontro con I'Unil.'i 
risale a piu di 20 anni or sono. Era 
il 1943 e io lavoravo come .operttio 
nello stabilimento elettrotecnico na-
vale, quando un giorno un vecchio 
cornpagno mi consegnb, naturalmen-
te di nascosto, una copin dell'Unha 
clandeslina. Quel cornpagno si chia-
mava Martino e era di Cavi di Lava-
gna; pin tardi seppi che era comu-
nista dal 1921. Prima aveva dovuto 
rijugiursi in Francia per sfuggire al-
le persecuzioni dei fascisti e poi in 
Gerrnania da dove era rirntrata in 
Italia per prendere parte alia lotta 
clandeslina. 

In quel periodo io avevo solo 19 

anni e ricordo Venorme impressione 
che mi fece vedcre per la prima vol-
ta un giornale comunista, il giortiale ' 
della clnsse operain. Da allora entrai 
nelle file della liesistenza e la mia 
prima iittirilii fu proprio quella di 
uscire durante In nolle per affiggere, 
dvntro c fnori la fubbrica, te copio 
deirVnUb che il cornpagno Martina 
mi passava. E' inutile dire che ho 
continuato ad essere nan solo un let-
tore ma anche un diffusare </t>//'Unil:i 
e credo sia superfluo illustrarne le 
ragioni. 

Certo, qualche volta pub durst che 
il giornale present! dei difetti, qual
che carenza; ma da quel prima la-
glio che vidi 20 anni fa, del carnmi-
no mi pare se ne sia fatto parecchio. 
E sopraltutto conta per me il fatto 
che l'Unith — propria come ncl 1943 
— e i7 Jolo giornale a battersi con 
coerenza in difesa dei lavaratori: tut-

te le lottc che abbiamo sostenuto in 
porto, a cominciare da quella dei 
120 giarni. hnnno avuto Vappoggio e 
la . guida . del giornale comunista. 
Qucllo che ci aspcttinmo oggi dal-
I'Uiillii e che continui come del resto 
sta facendo, a oricntare i portuali 
verso le snluzioni dei reali prablcmi 
del porta, afjlnchc il nostra *emporio 
iliventi vcramcnle un enle ncl quale 
tittle le forze che operano e produ-
cono sinno saltrattc alia speculazio-
ne depli affaristi e dei grandi gruppi 
privati. ••••..• 

EMANUELE BORNETO 
Capo sczioue 

della coiupaguia portuale 
« Slefano Canzio » 

(Genova) 
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l Un grande giornale moderno al lavoro 

< * > > >< : 22 novembre 
un'ora per la storia 

* i > * 

* i^^* miUrn 

Sono quasi le otto di sera del 22 
\ novembre 1963. In ciascuno dei box 
tn cm e divisa la redazione dell'Unita, 
le" viacchine da scrivere * bollono » 
—'• come diciamo talora per ischerzo. 
Comincia la fase di *chiusura»: alle 
otto e mezzo, nove come limite estre-
mo, tutto — pezzi, titoli, cliches — 
deve « essere 0iu », in tipografia; alle 
nove si comincia a impaginare, alle 
dieci e mezzo partono .le prime edi-
tioni. E' stata una giornata abba-
stanza « tesa ». sin dal mattino. Tre. 
o quattro grandi temi impegnano a 
un livello elevato i singoli redattori 
* il collettivo, richiedono iniziativa 
politica e giornalistica. 

C'e prima di tutto la, questione del
la sentenza contro gli edili romani, 
con tutte le sue implicazioni: di clas-
se. (abbiamo aperto da pochi giorni 
la sottoscrizione in favore dei lavo-
ratori ingiustamente incarcerati, an
che oggi e stato un pellegrinaggio 
nella stanza della segreteria che rac-
coglie le offerte, e abbiamo raggiun-
to la somma di 5.150.770 lire); di giu. 

dizip sullo stato della giustizia (e 
uscito il nuovo numero di Rinascita 
con un editoriale di Togliatti sull'ar-
gomento, e abbiamo deciso di ripub-
blicarlo integralmente); e infine pc~ 
litiche (c'e stato Vintervento del Ca
po dello Stato sulla Magistratura, il 
cornpagno Alicata, che ha gia com-
mentato la sentenza e per questo pro
prio ieri e stato convocato dal ma-
gistrato, sta ora terminando di scri
vere Veditoriale di oggi, dedtcato al 
gesto di Segni). 

In secondo luogo, c'e la trattativa 
di governo che si trascina da setti-
mane, e cozza sui grandi nodi della. 
politica estera (forza H) e dell'agri-
coltura (riforma agraria e Federcon-
sorzi) dove Moro e la delegazione dc, 
col pieno appoggio di Saragat, atten-
dono la capitolazione socialista. Su 
questi problemi, U giornale e « lan-
ciato »: documentiamo, con servizi e 
commenti, la sostanza delle gravi 
questioni in discussione, la serieta 
dei cedimenti che si profilano. Ap-
pena mezz'ora prima, proprio sulla 
questione della Federconsorzi, siamo 
venuti in possesso del testo integrate 
del rapporto Costa, che mette a nudo 
la vergogna della gestione bonomta-
na, e abbiamo dovuto modificare tut
to il piano del giornale per presen-
tarlo con tutto il rilievo necessario. 

E poi, ci sono i servizi dal Vajont, 
dove i superstiti preparano la marcia 
di protesta, o dalla Sicilia, con gli 
sviluppi del caso Tandoy e le sue con. 

. nessioni con la mafia, e via via gli 
altri fatti grandi e piccoli. II lavoro 

'.' collettivo di una giornata non certn 
• tra le meno impegnative di un anno 
• gia eccezionale giornalisticamente e 
' politicamente ha da to ordine a tutta 

questa materia, attraverso discusaioni 
e riflessioni non facili, con I'assillo 
deil'ora, e ora si avvia alia sua con-
clusione. 

Ma la giornata comincia append 
• adesso. Dal corridoio che porta alle 
' telescriventi, arriva, prima della no-
• tizia scritta, una voce, piii voci, Vagi-
: tazione che ogni volta, anche a chi e 

ormai vecchio del \ « mestiere », se-
. gnala la notizia eccezionale. E si trat-

ta di una delle piu grandi notizie di 
questi anni, talmente drammatica e 
sconvolgente da mutare in un istan-
te tutta una serie di prospettive poli-
tiche e umane: «Hanno sparato a 
Kennedy! Sta morendo!*. 

In questi casi, un giornale si ca-
ratterizza, vive e cresce in propor-
zione alia rapidita con cui sa acco-
gliere la notizia, elaborarla, presen-
tarla. Brevissime, -concitate, respon-

• sabili riunioni tra i compagni che 
avranno questo compito. Si divide il 

.,, lavoro: tu scrivi sulla base delle agen-

..]zie la cronaca da Dallas, tu fai una 
; biografia, tu un pezzo sui precedent! 

<'. attentati a presidenti americani, tu 
VI raccogli i le dichiarazioni di ttomini 

politici, il cornpagno Pintor scrive 
un primo commento. La posizione da 
prendere e chiara: non sappiamo an-
cora chi e stato, forse non lo sapremo 
mat, all'altro capo delle telescriventi, 
laggiii in America, una enorme mac-
china e gia in moto per soffocare la 
verita, via anche se dobbiamo affi-
darci al nostro istinto, sentiamo pri
ma di tutto che e un grave colpo al 
processo di distensione, che e un ge
sto che giova solo ai nemici della 
pace. 

Di la, c'e Venorme apparato del 
potere, del FBI, della stampa ame-
ricana. Di qua, la viccola, « povera >, 
macchina dell'Unitlt. forte pero della 
serieta e della fraternita di lavoro del 
suo collettivo„ricca perb di un orien-
tamento politico acquisito in anni di 
lotta. 

11 lavoro diventa frenetico, ma si-
euro. Mentre gia in tipografia esco-
no dalle scatole i grandi caratteri di 
legno per i titoli eccezionali, men
tre il piombo si sistema ancora caldo 
nelle forme, i pezzi scritti scendono 
uno ad uno in tipografia, volano tra 
le linotype i foglietti, le pagine si 

chiudono ad una ad una. Alle undid, 
sui primi treni in partenza per gli 
angoli estremi del paese, sulle mac-
chine che imboccano •• rombando le 
autostrade, l'Unita corre a centinain 
di migliaia di copie, a portare la no 
tizia, a • dare un primo giudizio, a 
orientare. Intanto. fino alle tre di 
notte, • il giornale viene completalo. 
arricchito per le successive ediziu 
ni, raccoglie altre dichiarazioni, tra 
cui quella di Togliatti, altre fotogrn 
fie e commenti. 

La mattina, prestissimo, saremo di 
nuovo al lavoro per il giornale della 
domenica. 

Un giorno eccezionale, certo. 3Io 
anche un giorno come tin altro, delle 
migliaia di giorni che conta ormai 
questo nostro giornale: vissuti in con-
dizioni le piu diverse, ma sempre con 
I'animo di chi, dall'umilta del suo la
voro, sente dj partecipare in qualche 
modo, da spettatore ma anche da co-
scienza operosa, alia storia che si 
fa. Quarant'anni sono una bella eta. 
Ma un giornale, e piii ancora il gior
nale della classe operaia italiana, 
nasce in un certo senso ogni giorno. 
E' per questo che abbiamo voluto rac-
contarvene uno tra i tanti di questi 
ultimi mesi. 

Bruno Schacherl 

Net mondo: 
in volo a 
Cuba tra 
la guerra 
e la pace 

II 23 ottobre 1962, il presidente 
degli Stati Uniti, John Kennedy, an-
nuncid al mondo il blocco aeron a va
le di Cuba. Si aprl in quel momenta 
la settimana piu lunga che il mondo 
abbia vissuto dalla fine della guerra 
mondiale. II mondo rotold di colpo 
fino all'orlo di un abisso, dal quale 
— se vi fosse caduto — non si puo 
sapere se avrebbe potato risollevar-
si. La guerra atomica incombeva su 
tutti. s 

II 27 ottobre, l'Unita ebbe il suo 
inviato all'Avana, unico fra i giorna-
li dell'Europa occidental. ET il viag-
gio piu intercssante ed emozionante 
che io ricordi. L'aereo parti da Pra-
ga. Fu il primo aereo che passd at
traverso il blocco delle forze degli 
Stati Uniti. Vi presi posto — 1'ul-
timo posto — grarie all'a'mto dei 
compagni cecoslovacchi. Era un appa-
recchio a turboelica - Britannia», 
delle linee cecoslovacche. Tutti i po-
sti erano occupati da cubani che tor-
navano a casa o da tecnici cecoslovac
chi che andavano a lavorare a Cuba, 
portando con s6 mogli e bambini. 

All'inizio del volo pensai che, se 
l'aereo era potato partire, voleva 
dire che le cose si mettevano meglio. 
Facemm© scalo, prima, in Irlanda. I 

giornalisti della TV irlandese venne-
ro a intervistare i cubani e disse-
ro che se TURSS non avesse ritirato 
i missili da Cuba, gli americani avreb-
bero attaccato nel giro di due giorni. 
I cubani non battevano ciglio: non 

_ rispondevano. Intervistarono anche 
me e risposi che avevo fiducia in una 
soluzione pacifica. 

Ripreso il volo, suH'Atlantico, mi 
domandavo se non sarebbero state, 
quelle, le mie « ultime parole famo-
se ». Interrogai • un tecnico cecoslo-
vacco: « Non avete paura per i bam
bini? ». Rispose: « Se scoppia la guer
ra, a Praga o all'Avana sara la stes-
sa cosa... >. Aggiunse che era meglio 
restare tutti insieme. Le « hostesses » 
distribuirono palloncini e insegnai ai 
bambini come si poteva trasformarli 
in proiettUi, schiudendo le dita che 
trattenevano Timboccatura. dopo 
averli gonfiati. Piu erano gonfi d'aria, 
piu partivano velocj e vorticosi, an-
dando ad appiattirsi sgonfi sui capo 
di passeggeri immersi nel sonno. 

Atterrammo per la second a tappa 
a Gander, nella penisola di Terra-
nova. Le autorita canadesi tratten-
nero l'aereo per sei ore. Perquisirono 
tutti e dappertutto. Aprirono casse 
di medicinali, valigie, borse. Dovem-

mo dichiarare di non portare armi. 
Aprendo le valigie dei cubani, venne 
fuori un ritratto di Fidel Castro: nel 
salone silenzioso dell'aeroporto, im-
merso nel sonno, scoppio un applau-
so fragoroso. I cubani si entusiasma-
no sempre, per Fidel. Ma in quel 
momento, era anche una sfida_ al 
blocco, che il Canada applicava rigo-

. rosamente, a fianco degli Stati Uniti. 
II viaggio riprese all'alba. Per set-

te ore volammo al largo delle coste 
degli Stati Uniti. Quando arrivam-
mo nel cielo della Florida, due cac-
cia americani si misero a volare tra 
il nostro apparecchio e la costa. Ci 
scortarono per un'ora. Poi awistam-
mo Cuba e l'aereo scese nel caldo 
autunno tropicale. L'aeroporto era 
pieno di gente in uniforms. Ma era 
gente che sonideva. Si sarebbe diffi-
cilmente trovato un volto che espri-
messe sgomento o paura. 

La minaccia di una guerra immi-
nente cessd poche ore dopo il mio ar-
rivo, per le giuste decisioni prese dal 
governo sovietico e — di conseguen-
za — anch« da quello americano. II 
governo di Cuba reagi in una ma-
niera che parve allora discorde. 

A distanza di piu di un anno, i 
difficili negoziati e le differenze di 

valutazione che in qualche momento 
affiorarono perfino tra i governi 
amici di Mosca e dell'Avana, si sono 
positivamente risolti, aprendosi a 
una rinvigorita alleanza tra Cuba e 
1'URSS e a una P>u unitaria visione 
dei problemi, connessi. della coesi-
stenza e del processo rivoluzionario. 
Ma allora fu un lavoro complesso. 
quello dei pochi giornalisti europei 
che dovettero seguire le vicende del 
blocco aeronavale americano, i collo-
qui fra Fidel Castro e Mikoian, la 
delicata trattativa con gli USA ncl 
clima bruciante di una rivoluzione 
in un solo, piccolo paese del conti-
nente americano. 

Ricordo la pazienza responsabile di 
Mikoian, l'ansiosa Iucidita di Fidel 
Castro, l'onesta opera d'informazione 
di U Thant, il segretario dell'ONU. 
Ho l'impressione che la rivoluzione 
cubana abbia superato, proprio in 
quella circostanza, l'esame piii diffi
cile, nel modo piu convincente: prc-
disponendosi cioe ad avere una vi
sione mondiale dei problemi, senzc 
rinunciare per questo alia propria 
responsabilita e personalita conti-
nentale. 

Saverio Tutino 

! 

Era l't-statr *lrl 1957, in 
piriio agoslo. I1 

or 1 ;iornali si 
iralta della a stagionc bassa ». 
Î e fcrie sono iniziale ila lt*m-
|io, la vita politira rislagna, 
le iioli/rie tlirailano ( i m n n e 
i|iirll(* di rronara nera) . Io e 
il nompagiiii Di* Rossi H pr«--
si'iiiatiiino a C'nliinii. d i e al
lora era rrtlattorc capo, e ftli 
propoiioimno Ire pagine spe-
ciali . Dfilirate a d i e ? Alia 
conquista del lo spasio da par- . 
te d e i r u o m o . Colorrii ci gwar-
do un po* dubbioso . 

— Ma questa c fanta*cicnza! 
— disse. 

— Non tanto. Guarda qui... 
Gli mostrammo il materiale 

che avevamo prcparato. Cer
t o : i litoli erano fantasiosi, 
anche troppo. a Dovremo an-
darrcne dalla Terra », « N o v e 
sono Ic tappe del primo astro. 
naiila », « L'astronave del dnr-
mila ». « In viappio verso 1'in-
(initn n. a Huonsiorno Luna ». 
p cosl via. 

— Gia... — disse Colorni. 
— Rada, - d i e eomc • mate-

rialr di al lezprrimento x*a be-
nissimo. E* roba d i e la gen
te lepse di un fiato. E* da 
anni d i e si pnrla dei propetti 
d i e l inllono in vista delFAn-
no peofisico internazion.ile. 
Quale tnipliore occasione di 
questa? 

— Va bene, — disse Color
ni — proviamori. Mandate in 
tipoprafia. 

Sono aurora ronvinlo d i e i 
letlori accolsero lienis*i'tio 
quel le papine. E d i e nella lo-
ro memnria quei pezzi e qn<-i 
titoli riarqiiislarono nn'im-
p r o w i s a vit.ilita non appena 
all'alba del 4 ottobre del 10.i7 
la radio traBmise le prime no 
tizie sulla T luna rossa o. In 
Sputnik I. d i e pi.i roteava at-
torno alia Terra. Io stavo dor-
mendo (avevo Invoratn di not
te ) . quando nella pensione in 
eui aliitavo mi pitinso la no
tizia dal z i o m a l c . II lompn 
di vestirmi. e via in redazione. 

E* rominriata eosi. 
Da allora in poi. in ocra-

Mone di tutli i l a n d , ci sia
mo sempre Irovati al przzn, 
intendiamo dire alia marohi-
na da scrivere. in redazione. a 
qiialsiasi ora, in qualsiasi cir-
ro^tanza. Quel le tre papine 
avevano convinto i compapni 
a destinarei ad una specie ili 
n riserva di caccia » diveniam-
mo la pircnla « pattnzlia spa-
ziale » drWUnita. Qnando par
ti I-aika. il 3 novembre del 
10.iT. anrora nna volta fum-
mo svepliati dopo appena tre 
ore di <onno. 

R i c o n l o d w i rotativisti. i 
linotipisti e i due o Ire t i to l i . 
*ti e impapinatori indispen«a-
bili arrivarono in tipojtrafia 
con i tassi. Si romincio a la
vorare con le barbe Innpbf. 
senza esserri lavati. con 'a te
sta ancora intrnnata dal la
voro della notte preced"nte. 
CTero io, Mel i l lo . Colorni . 
Poi arrivo anche Terrnzi . 
II materiale veniva inviato in 
tipoprafia cartella per cartclla, 
e meno male che i rrafici e le 
foto erano pi a pronti da qual
che tempo. Nel piro di tm'om, 
im'oni e mezzo , rntto era pron
to. Le rotative eominriarono 
a vomitare copie , i l friornale 
parth-a in mipliaia e dec ine di 
miel iaia di esemplari ver»o le 

« piazze D piu ' important!. 
Quella ediz ionc straordinaria 
fu un grande successo. Quan
do le maechme presero a gi-
rare Colorni eollevb le brec
cia con le mani allacciate IM4 . 
pesto dei pugilatori vittoriosi. 
Io e • Mel i l lo r ispondemmo 
con Io stesso pesto. Stappam-
mo una bottiplia di spuman-
te proprio accanto alia rota* 
tiva. E brindammo tutti, ope-
rai, e giornalisti . i ^ 
' E Gagarin? N o n ero a R o 

m a ma a Firenze, per seguire 
i lavori del Gospar, tl Con-
grosso internazionale di astro-
naiitica. Giunsi alia redazione 
fiorentina al mattino. prima di 
andarc a Palazzo Pilti ove si 
svolgcva il conpresso. I com
pagni della redazione di Fi
renze mi diedero la notizia, 
ma non volevo crederci. So-
spcttavo una befTa. Mi ron-
vinsi so lo quatido mi misero 
in mann il telefono d i e tra-
smette\-a la resi^trazione del 
ciornale radio. Era vero. 

II grande spiazzo phiaiato 
della Meridiain. a Palazzo Pit . 
li. quando vi pi l ing, pareva 
una pabbia di matti. Un cc-
snila in col larino e tnnara con . 
tinuava a ripetere:"ReIlo! R d -
lo ! Gli americani si apgJ-ava-
no da tin gruppo all'altro con 
1'aria tipica del pupile suona-
to. Rlaponra\-ov a il padre d c . 
gli Sputnik i>. e Alia Massevie 
non avevano requie. Poi li in-
di io i larono di fronle al tre-
>po|o della TV. e adilio. Non 
e'era piu nulla da fare. Via da 
I'itti! E ci recanimo all'alber-
po a tenderc I'agzualo. Al le 
tre del pomerips io comincia! 
a detlare quasi dieci cartclle 
al giornale, per telefono. Ero 
raiico ed esausto. alia fine. Ma 
ninita quel piorno era I'uni-
co giornale del mondo ad ave
re un'intcrvista con Rlagon-
ravnv. 

Ma allora, presuntnoso che 
non sei altro. Iiai sempre Tatto 
tutto da solo? Per rarita! Mi 
sono trovato sempre in mez
zo. questo si. Assieme a tutti, 
a tanti aliri rompaimi. Non 
abbiamo forse incollato per 
scherzo, sulla porta della stan
za dove lavornvamo. la scritta 
i Sezione spaziale » durante s l -
rune sitwazioni di emergens*? 
E dietro quella scritta c'em-
vamo tutti: compagni della 
« sindacale ». depli <» interni », 
persino della * nera ». A cer-
car di capire e di spiegtre 
quel lo d i e stava accadendo. vi-
vendo quella che per noi era 
una notizia. la stcssa che II 
giorno dopo sarrhl>e entrata 
pari pari nei libri di storia. E 
tra il mare dei dispacei di 
asenzia che si ammncchiavano 
sni lavol i . tra le cifre a sei 
zcri. tra le orbile e pli angoli 
di incidenza, tra le velorita 
di fnga e gli angoli di impat-
to. abbiamo sempre cercato di 
v o v a r e l 'nomo. f,a dienita. il 
freddo coraggio. la pazienza, 
la temeraricta deH'uomo. Ri-
cordate? <» Gli aqnilotti sono 
tomati » dissero alia madre di 
Rikovski dopo che t dne ge-
melli wpaziali erano tomati a 
Terra. E la vecchia rontadina 
scoppio in nn pianto dirotto. 

Siamo stati attenti anche a 
questo. 

Michele Lalli 
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Questi secondi vent'anni 

I 
I 
I 
I 
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Li 

•' Nell'arco di vent'anni, dalta Libe-
raziuno ad oggi, I'Unita ha dovuto 
aerescercn: svilupparo giorno dopo 
giorno non solo la propria struttura 
editoriale ma la propria capacita di 
conihaltiincnto, di pari passo con la 
crescita di tutto il Partito, del movi-
ntcnto operaio e drmocratico e del-
la sua lolta per una Irasfonnaziotic 
•ociali«ta. . 

Una crcscila soggettiva. una cresci-
ta del stio collellivo, prima di lullo. 
Siatuo stati in quest! anni la rcdazio-
ne piu giovane d'ltalia, cssenzial.iien-
te formata di ragazzi da poco usciti 
dai licei, o di giovani d'origine ope-
raia o contadina, venuti insierne alia 
lotta rivoluzionaria sull'onda delta 
guerra partigiana di cilia o di moti* 
tagna. 

Non giornalisti o a*piranli profes-
•lonisli, ma militanii comunisti, qua-
dri del I'arlito: chiamali ad un com-
pito tullo particolare, ehe richiodev.t 
e richiedc una capacita di specializ-
zazione, una tecnica di lavoro non 
raggiungibili senza anni di applica-
rione; c die, tuttavia, mni put") an-
dar disgiunlo da un niassimn di co-
acienza politica, da un sempre pin 

organico legame con le masse. Per an
ni, queslo e stato il compilo clie si e 
posto, individualmenie e collettiva-
mente, ai quadri oj>erai e intolleltua-
li die lianno portato avanti le quat-
tro edizioni del giornale, dai primi 
giorni di vila fino ad oggi. 

Una crcscila oggetliva, poi: giac-
rhe si e tratlalo, muovendo dai gin-
n'oso palrimonio dell'Unita clandesti. 
na, e dallo slancio garibaldino del 
primi pass! legali, di dar via via al ' 
giornale del I'arlito un carattere ori
ginate e innoiatore rispetlo alia tru-
dizione della stampa operaia e rivo
luzionaria, coinponendo esigenze ap-
parentcmenle contrastanti. Giornale 
« di quadri n, di orientamento del 
Partito, di cotitatlo e snllecitazione 
con i seltori e i gruppi piu consapc-
voli della sociuta nazinnalc; e in pa
ri tempo giornale « di ' massa », di 
orieiitameulo e di mobilitazione per 
milioni di lavoralori. Strumento di 
lotia, trincea avanzata del movimen-
to operaio nel suo scontrn quotidia-
no con 1'awersario di clause; e in 
pari tempo strumeulo di elaborazio-
ne, in grado di affronta re i problem! 
e i nodi sempre nuovi e piu com-

plesei che al movimento si propon-
gono. 

Strumento di informazione, capace 
di coprire tutta I'area dei bUogni, 
degli interessi e sentiment! popolari, 
e quindi di fronteggiare su tulti i 
piani la catena poienle della stampa 
avversaria; e strumento in pari tempo 
di formazione, capace di guardare a 
ogni aspetto della realta secondo I'an-
golo visuale della cla&se operaia. del
la sua carica ideale, delle sue final!-
ta liberatrici e rivoluzionarie. 

Crescere e svilupparsi in questc di-
rczioni, nella propria vita interna di 
reparto del Partito, nella propria ft-
sionomia di grande giornale operaio 
c popolare, nella propria struttura 
ediloriale, e stato per I'Unita in que
sti vent'anni tutl'uno con le grandi 
e a volte memorabili battaglie di cl.is-
se e politiche combattute giorno per 
giorno. E' stato tutl'uno con il piu 
generate processo di formazione del 
Partito « nuovo », con la lotta comu-
ne volta non solo a spingere indietro 
1'offensiva reazionaria sempre incom-
bente ma ad aprire vie originali al
ia rivoluzione socialista in un paese 
di capitalismo sviluppato qtial e il 
nostro. 

I 
I 
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In queeto modo, tra difTicolta man-
chevolezze ' ed errori, con problemi 
e contraccolpi resi piu acuti dall'esse-
re VUnita la politica stcssa del Par- , 
tito chc si fa quotidiana e che per-
cio si spcrimenta ed urta con la real
ta mtitevole, siamo pur stati nell'arco • 
di questi vonl'aimi il piu grande > 
giomale deH'opposizione operaia e ; 
democratic*, il piu valido punto di 
riferimento per tutta la sinistra ita- "* 
liana che non rinuncia a una rige- -
nerazione totale del paese: non solo [ 
bandiera ideale del socialismo 'e del " 
coniunismo ma arm a - di lotta per 
una trasfonnazione socialista. 

Ed oggi siamo — un po' nieno gio
vani d'ela ma forti di un palrimonio 
consolidato — non piu solo il prin
cipal bensi I'unico grande giornale 
deH'opposizione operaia c popolare, v 
portavoce e strumento di una « alter-
naliva D clie dalla Liberazione nd og- . 
gi non ha ccssato di guudiignarc ter- . 
reno, anche senon ha trioiifalo; e 
clie nella nostra storia, nolle pagino 
srritte di questi vent'anni, trova il 
suo speechio fedole. t > • , 

I 

Luigi Pintor 

I 

L'unico grande giornale 
deH'opposizione operaia e popolare 

i 

' * \ r • « 

Dallo slancio 
garibaldino 

Una tradizione di entusiasmo, 
di dedizione e spesso d'eroismo 

Senza gli «Amici» 
non saremmo cosi 
// 12 Febbruio 1924 nasce VUnitd. 

Lo stesso giorno nascono gli « Amici 
dell'UnitA ~. Perche da quel giorno 
ccntinaia, migliaia di lavoratori dan-
no vita a qitello straordinario slan-

[cio di solidarieta, di aiuto, di affetto 

i
pcr il quotidiano del Partito comu-
nista italiano, che da qnarant'anni 
scrive piujine di entusiasmo, di de
dizione, spesso di autentico eroismo. 

Sin dai primi tempi di vita del 
\giornale infatti girano le schede per 
}a sottoscrizione; arrivano all'Unitd 
la tutto il Paese i »soldini • che 
iramsci chiede siano dati al giorna

le della classe operaia e sottrattl, 
con la rinuncia all'acquisto dei co-
tiddctti quotidiani indipendenti, alia 
itumpa borghese nemica di chi In-
:ora; ci sono gli operai che portano 
'Umta nelle fabbriche, i braccianti 
ihc la diffondono nelle campagne, 
Jli intellettuali d'avanguardia che 
la funno entrare nel mondo della 
}ultura, ma Vtncombcnte mincccia 
faschta costringc quasi subito il gior-
tale di Gramsci e di Togliatti alia 
lemiclandcstinita. L'Unita viene sot-

jpostn a continui scquestri. Squa-

( racce fascistc ccrcano di impedi-
e la vendita alle edicole, i padroni 
Icenziano gli operai che leggono 
Untta 
Poi. dai 1927, la lunna. dolorosa 

Irada dell'azione clandestina L'U-
\ita continua ad entrare nelle fab

ric he, a dtffondersi per le campa-
ne a costo di sacrifict unmenst. Ccn-
|na>a di comunisti, di - amici • sono 
zttati in carcere per cssere stati sor-
resi a diffondcre I organo del Par-

\to conium&ia. ma VUnita continua 
Circolare. Quanti • amici • ianoti 

ianno fatta paisare di mano in 
\ano nelle officine, nelle scuole, 
die casctne. in tutti quegli anni! 
\Dopo il 25 Luglio. dopo I'S Settem-
re 1943, gli amici si moltiplicano. 

ton e'e quartiere, non e'e borgo dove 
vnita non arrivi, riprodotta nci mo-

pih imvensati, a stampa, in lito-
^afia, al cicloslile, dattilografata, 
lalchc volta persino scritta a ma-

tino a che la rossa primavera 
tl 1945 nporta VUnita alia luce del 
>le a Mtlano a Gcnara, a Torino, 
tre che a Roma, do re yin esce lr-
llmente dai 6 Giuano 1944 
Ed ecco st xrilnppano ovunque, 
llo slancio della Liberazione nuo-
gruppi di .4mici che cogltono far 

fnoscere a tutti VUnita. che rac-
Igono i primi abbonamenti. che 

\gam::ano le prime sottoscrizioni, 
prime diffusioni. 

\Ma ora il Partito t diventato un 
mdc Partito naztonalc, di massa, 
., una forte, organizzazione La dif-
sionc della stamoa comunista. la 
ffuswne dcll'Unita diriene un ele-
tnlo decisivo per la formazione 
voloaica e I cleramrnto culturale 

laroratort. 11 Pamto ha bisojno 
che mat del laroro degli Amici. 

lacoro permanente, captllare. or-
iizzato. che assicuri un forte, sta

le, generate aumento della di//u-
\ne del suo quotidiano. 
\l termine della riunione del 5 e S 
inaio 1949, la Direzione del Par-

approva una risoluzione con la 
lie - decide di iniziare una casta 
sistematica azione alio scopo di 

\rcmentare notecolmente la diffu
se di tutta la ftampa di partito 

particolare riguardo all'Unitd -
:hi giorm dopo riene in Italic il 
ipagno Marcel Cachin, diretiore 
'liumanite, chc porta at lavora-
itahani Vesperienza del glorioso 

jtidiano del P.C.F^ del suoi soste-
>ri. 

un giro tr ion! ale per lit alia 
;hin contribuisce a creare un 
trme entusiasmo attorno all'lnizia-

del Partito per la sua stampa. 
—me del '24 e del '27, del '35 • 

del '42, del '43, '44, '45 da lo straor
dinario frutto della diffusione del-
VUnita, che, dalla primavera del 
'49, diventa di colpo il giornale che 
spesso supera il milione di copie, 
che nelle giomate di diffusione stra 
ordinaria raggiunge da solo il 40% 
della Uratura di tutti i quotidiani 
italiani del mattino messi insieme. E 
con la diffusione che la domenica 
viene raddoppiata e triplicata in mo
do permanente rispetto ai feriali 
cresce, si rafforza, si allarga Vorgc-
nizzazione degli Amici dell'Unita che 
la domenica 23 Gennaio 1949 ha co-
stituito il suo primo Comitate na-
zionale fra i cui componenti trovia-
mo, accanto a Longo, president?, 
Scoccimarro e al primo segretario 
nazionale. Ameriao Terenzi. i norri 
di Di Vittorio, Boldrini, Li Causi, 
Spano. Gullo, Guttuso. Marches:. 
Banft, Berlinguer. 

Onai VAssociazione Nazionale Ami
ci dcll'Unita. articolata in Comitati 
provinciali funzionanti nella stra-
grande maggioranza delle provincie, 
conta trcntamila diffusori permanm-
ti ai quali si affiancano, nelle gior-
natc di grande diffusione. altre de-
cine di migliaia di « Amici - Dal '49 
ad oggi puqtne mirabili sono state 
scritte dagli - Amici -. Durante mol-
ti anni e in particolare nel corso 
della reazione scelbiana migliaia di 
esst wno stati dcnunciatt. centinaia 
proces<:ati. molti hanno subito il car-
cere, hanno perduto il posto in fab-
brica, sono stati • schednti -. perse-
guitati, sottovostt ad angherie di 
ognt genere per aver dtffuso VUnita. 

Dal '49 ad oggi migliaia di - ami
ci -, diffondendo VUnita, hanno por
tato e portano anche - Rinascita - e 
- Vie Nuove - e tutte le altre pub-
blicazioni del Partito nelle case de
gli ttaliani. aiutano il Partito nel 
tcsseramento e reclutamento, srol-
gono intcnta attiritd nelle campagne 
elettorali Dal '49 ad oggi hanno con-
tnbuito a.raccogliere per I'UnitA pa-
rccchi miliardi garantendone il ft-
nanziamento popolare e il rafforza-
mento editoriale 

Dal '49 ad oigi, ogni domenica. 
con il freddo o con tl caldo, sempli-
ci mtlitanti e dirigenti di partito. 
anziam e giovani oocrct e intellet
tuali. donnc di casa. spesso non 
iscritti al Partito. ma tutti • amici » 
ranno di strada m strada. di casa 
in casa a portare VUnita Alcunt 
ininterrottamente da allora, altri. 
sempre piu numerosi. renuti via via 
al lavoro della diffusione negli annt 
che si sono succeduti. con le gene-
raziom nuoce. 

Ci sono le ' staffette -, i giovanis-
simi che oijm gioredl portano il 
Ptontere dell'Unita ai loro amici, ai 
loro compaani di scuola. ci sono le 
• arniche - che. il -jiocedi. ma spes
so anche la domenica. portano VUni
ta sui mercatini. nei ncgozi. ci sono 
le forti organizzaziom di Genora. 
Mllano. Torino e quelle dell'Emilia 
e della Toscana e ci sono i ndotu 
nuclei dt" eerie piccole organizzaziom 
del sud, che snppliseono con lo slan
cio garibaldino a tutte le difticollA 

Cinquecento di questi amici. scel-
ti fra i migliori riceveranno nei 
prossimi aiorni una medaalia d'oro, 
a riconoscimento della loro attivita, 
aqli altri, a tutti gli aim VUnita of-
frira un modesto dono E' il solo 
premio a una fatica. che non hr, 
prezzo, a un sacrificio che non chie
de rtcompensa, a un'attivitd che £ 
fatta di entusiasmo e di consapevo-
lezza. di a{fetto e di fierezza. Si lot
to. ci si batte, con tcnacia, con pn-
zienza, con costanza per I'Unita, per 
tl suo Partito, da comunisti. 

Mario Pallavicini 

La rinascita legale delYUnita eb-
be inizio la mattina del 4 giugno 
1944. Nella lunga notte che prece-
dette quel giorno le strade di Roma 
erano animate da gruppi di persone 
che cercavano le avanguardie al-
leate, gia entrate in citta dall'Ap-
pia e dalla Casilina, avventurando-
si verso il centro della citta ormai 
sgombrata dalle ultime retroguar-
die tedesche. 

A piazza dell'Esedra ci imbattem-
mo finalmente nel primo carro ar-
mato americano, apparve cosi la 
nuova realta: l'altra faccia della 
guerra, quella che con ansia tre-
pidante avevamo aspettato di ve-
dere per cosi lungo tempo. 

La mattina prestissimo ci av-
viammo a ptedi verso la sede del 
giornale. Passammo davanti alia 
Caserma abbandonata delle SS in 
via Salaria, che nella notte era 
stata incendiata. Un camioncino 
tedesco anticarro veniva spinto fa-
ticosamente verso casa da un abi-
tante di via Sebino aiutato dai suoi 
tre figli. Davanti ai cancelli di Vil
la Savoia un ufliciale dei carabi-
nieri ci saluto sorridendo, Guttuso 
gli strinse la mano dicendo: < Bel
la giornata capitano' >. 

Quanti ricordi si affollano nella 
mente quando vogliamo rievocare 
quella prima giornata deWUnitn, 
la piu lunga giornata della nostra 
vita, cosi piena >di colpi di scena, 
drammatica, eroica e interminabile. 

Fummo subito tutti presi dai pro-
blema di organizzare il primo nu-
mero legale del giornale che dove-
va uscire il piu presto possibile. 
Nel pomeriggio vi fu I'incursione 
in forze del capitano Pollock per 
disarmare il compagno De-Poli e 
la sua < guardia > che presidiava 
la sede del • giornale. Lo fece con 
brutalita, da vero bovaro del Texas, 
e di li mcomincio a rnffreddarsi la 
nostra simpatia per l'America 

Dobbiamo riconoscere che. pur 
partecipi del generale dtnamismo, 
ci aspettavamo che qualcosa di 
« particolare >, di c ufficiale » si ve-
rificasse per < marcare >, in quel 
grande momento storico, Tavveni-
mento cosi tmportante dell'uscita 
deWVnita. Invece tutto si svolse 
come se le cose filassero secondo 
una logica di cui apparentemente 
era difficile individuare gli artefici. 
Quel primo giorno nessuno venne, . 
sembra incredibile. a . parlare di 
soldi. • • 

L'Umfd si stampd alle 18 nella 
tipografia del Giornale d'ltalia; gli 
articoli. le notizie furono scritti. 
persino tl distributore arrivo al mo
mento giusto e ammiccando mi in-
citava a far satire la tiratura che 
con Negarville avevamo audace-
mente fissato in 10 000 copie: « Com-
mendato* famo 20 000 > e io a cor-
rere da Negarville e da Alicata per 
convinced! Poi: « Commendato' fa
mo 30.000, 40 000. • 50 000 > e sol-
tanto l'tnterruzione della corrente 
elettrica (un altro regalo degli ame-
ricani) fermd le vecchie rotative 
di Palazzo Sciarra Alia npresa. po-
che ore dopo. furono superate le 
150 000 copie Nel cortile oltre al 
distributore Mondini erano gia 
pronli i compagni dei quartien po
polari per ritirare le copie da dif-
fondere Molti di loro avevano di-
stribuito. affrontando impavida-
mente gli innumerevoli pericoli. la 
edizione clandestina 

L'azione di disturbo del famige-
rato PWB. la corrottissima organiz
zazione USA che controllava la 
stampa nella capitale, incomincio 
nei primi giorni Passammo dai 
Giornale d'ltalia alio stabilimento 
di via IV Novembre. da questo a 
quello della Tribuna e poi a via 
del Tritone. alia tipografia del 
Popolo di Roma, dove si stampava 
anche 1'Unton Jack: il quotidiano 
dell'armata inglese. Noialtri con 
poche bobine di carta di assegna-

zione e con quelle faticosamente 
strappate alia rapacita delle orga
nizzaziom cattoliche centrali, da 
una azione vigorosa condotta dai 
compagno Alicata e da me; gli in-
glesi con montagne di rotoli di car
ta canadese a cui giorno e notte 
faceva la guardia una sentinella in 
calzoncini corti con il mitra im-
bracciato. Le due rotative, la no
stra e quella dell't/nton Jack, era-
no divise da abissi incolmabili; 
quelle montagne di carta cosi di-
speratamente desiderate da noi 
sembravano irraggiungibili. Poi lo 
spirito di osservazione e l'intra-
prendenza dei romani ebbe ragione 
della grinta della sentinella che au-
tomaticamente marciava in su e in 
giu lungo il confine della carta. 
Appena I'impettito britannico face
va il suo meccanico, dietro-front, 
iniziando la «contromarcia > con 
lo sguardo fisso in avanti, le bobi
ne di carta dell't/nton Jack inco-
minciavano a rotolare silenziose 
verso la nostra rotativa. 

II primo 
capitale 

Dimenticavo di dire che anche la 
provvista di mezzi finanziari che 
contraddistingue la nascita di un 
grande quotidiano, venne a man-
care. Furono raccolti affrettata-
mente in varie parti poche decine 
di migliaia di lire, poi incomincio 
la sottoscrizione popolare. II com
pagno Zerenghi ricordera quel po
meriggio del lontano giugno 1944 
quando venne a portarci i primi 
fondi raccolti dalla Federazione Ro-
mana Quello fu il primo e legitti-
mo capitale sociale del nostro gior
nale, quel capitale che ogni anno, 
spontaneamente. viene versato dai 
suoi « finan7iatori > sparsi ovunque 
in Italia, che hanno sempre saputo 
adeguarsi alle crescenti esigenze 
che la graduale svalutazione della 
lira poneva Le prime 32 000 lire 
della sottoscrizione raccolte nella 
capitale, hanno raggiunto il 31 di-
cembre 1963 l'imponente cifra di no-
ve miliardi quattrocentoundici mi
lioni seicentonovemila settecentono-
vanta lire, consentendo alVUnita 
di diventare, nonostante la tenace 
ostilita degli avversari e 1'accani-
mento anticomunhta. un grande 
giornale, il piu grande del nostro 
paese. La giustezza della sua linea 
politica, la fiducia dei lavoratori. 
sono state gli elementi fondamentali 
di questo successo che e mancato 
ad ogni altro giornale di partito ed 
ha determinato un fatto assoluta-
mente nuovo e originale nella sto
ria politica e culturale del nostro 
paese. II milione e trecentomila co
pie domenicali che per tante volte 
ha fatto toccare air£/mtd il vertice 
della diffusione deH'Europa conti-
nentale. il milione di copie cosi 
spesso raggiunto e la diffusione do-
menicale che distanzia ogni altro 
organo di stampa italiano. ne sono 
il segno piu evidente e sempre sor-
prendente. 

La diffusione, allora, segui a 
c ruota > I'avanzata alicata verso il 
nord e parecchi automezzi ameri* 
cani hanno avuto in quel periodo 
I'mconsapevole onore di trasporta-
re parecchi pacchi di migliaia di 
copie deirUniid fin sotto il fronte 
Dopo la liberazione di Firenze si 
presento la necessita di estendere, 
nonostante Pinesistenza di servizi 
di trasporto e il disordine in cui la 
guerra aveva lasciato le strade, la 
diffusione dell'Unitd alia Toscana 
Fu questo il primo passo organiz-
zativo apprezzabile del nostro gior
nale. Per qualche anno i rossi fur-
goni dell'Unitd percorsero giorno e 

notte la Cassia e l'Aurelia carichi 
di rnpie La sera dopo sforzi incrp-
dibili, i compagni autisti tornavano 
nei primi nitsi tu^perati per i guasii 
alle macchine e soprattutto per il 
quotidiano scoppio delle gomme, 
pericolosissimo per il guidatore e 
il suo aiutante e anche deleterio 
per la nostra amministrazione. Un 
« cacio >, cosi si chiamavano i pneu-
matici rappezzati e truccati dispo-
nibili sul mercato nero di Roma, 
costava anche centdmila lire, cioe 
larga parte dell'introito per la ven
dita quotidiana della grossa tira
tura dell'Unitn. A questi sforzi, a 
questi coraggiosi sacrifici si deve 
pero se ancor oggi l'Unitd e anche 
un giornale toscano. 

Con la liberazione del Nord nac-
quero le edizioni di Torino, Geno-
va e Milano. Uscirono in un clima 
rovente quando ancora si combatte-
va nelle strade. La vittoria parti
giana dette a queste edizioni una 
impronta combattiva e una base 
editoriale piu solida; certi proble
mi che avevano assillato al suo ini
zio 1'edizione romana si fecero sen-

' tire assai meno. L'esperienza ro
mana servi tuttavia a inquadrare 
meglio i compiti posti • da questa 
< moltiplicazione > dei quotidiano 
del partito La conformazione geo-
grafica del nostro paese puo giusti-
ficare la divisione in due parti del
la diffusione di un giornale quoti
diano: in quattro era un po' trop-
po. Difatti i primi grossi intoppi 
organizzativi sorsero subito inco-
minciando dagli < sconfinamenti » 
di una ' edizione nel territorio di 
competenza dell'altra, e questo non 
era, date le circostanze e i tempi, 
problema di poco conto. Fu percio 
creato, poco dopo la fine della guer-

- ra,< un organismo centrale ammini-
strativo editoriale per fronteggiare 
le difficolta tecniche, dare un as-
setto moderno all'organizzazione di 
un giornale che, nelFaprile del '45, 
era di colpo diventato il piu diffu-
so quotidiano italiano. Credo sia 
giusto dire quanto e stato impor-
tante il contributo delle edizioni 
del Nord. soprattutto di quella di 
Milano, alia maturazione di una co-
scienza editoriale moderna: cioe al 
fatto che un grande giornale po
polare, organo di un partito, che 
nella rinnovata storia d'ltalia tro
va va adestoni sempre piu vaste, 
aveva bisogno di inquadrare il suo 
carattere rivoluzionario negli sche-
mi di un rigoroso rispetto di nor-
me tecniche e aziendali che non 
consentivano e non consentono de-
roghe Quindi un giornale il qua
le, pur tenendo conto in primo luo-
go dell'appoggio delle organizzazio-
ni del partito, doveva crearsi una 
sua rete di diffusione commerda
le da contrapporre a quella dei quo
tidiani piu agguernti: cosi pure nei 
van setton tecnici, dalla pubblicita 
ai rapporti da tenere con gli altri 
editori, al tipo di propaganda che 
veniva con>>j;liato dall'aspetto du-
pl:ce. editoriale e politico, dell'atti. 
vita organizzativa del giornale. 

Nel 1956 maturarono nuove e ir-
revocabili esigenza che consiglia-
rono di ridimensionare la struttu
ra editoriale delPUnitd per ade-
guarla ai tempi che si profilavano 
sempre piu complessi e difficili. 
II problema della coesistenza delle 
quattro edizioni, che come si e det-
to, era sorto non appena liberato il 
Nord. doveva, nello stringere di una 
crisi che attanagliava la stampa ita-
Iiana. cercare una sua soluzione ra-
zionale \JR soluzione fu trovata, do
po lunghe estenuanti discussioni, 
reali7zando < i'assorbimento > orga
nico da parte dell'Unttd di Milano 
delle edizioni di Torino e Genova. 
Praticamente in ognuna di queste 
due citta rimase una organizzazio
ne redazionale e amministrativa as
sai efficiente per seguire 1'attivita 
giornalistica e diffusionale locale. 

A Milano furono concentrati la par-
. te generale dell'attivita redazionale 

e i principali servizi delle due edi
zioni soppresse, che pur operando 
nel quadro di una unica organiz
zazione, avevano conservato. fino 
ad allora, una notevole autonomia 
che sottoponeva le rispettive ammi-
nistrazioni a spese non piu giustifi-
cabili con l'aggravarsi della situa-
zione. Basta pensare al peso rap-
presentato dagli apparati redazio-
nali e amministrativi e soprattutto 
agli enormi oneri derivanti dai do-
ver stampare il giornale in quattro 
tipografie diverse. 

II processo di organica concentra-
zione si e ulteriormente sviluppato 
nel 1962 con la unificazione della 
direzione politica e dei principali 
servizi redazionali delle due edizio
ni. Oggi l'Unitd puo vantare una 
struttura giornalistica ed editoria
le che non ha precedenti in Italia, 
ma che e vagheggiata dai principa-' 

• li quotidiani del nostro paese. Difat
ti quando l'Editore Rizzoli prean-
nuncio nel 1962 l'uscita di un gran
de quotidiano moderno con due 
edizioni, una a Roma e una a Mila
no, la Stampa, il Corriere della Se
ra, e il Giorno posero immediata-
mente alio studio la realizzazione 
impianti tipografici a Roma in mo
do da dividere in due parti la loro 
zona di influenza. La eccessiva lun-
ghezza dell'Italia, la divisione tra 
Roma e < Milano delle forze edito-
riali impongono questa soluzione a 
un quotidiano che vogha coprire 
tutta I'area nazionale In altri pae-
si di Europa questa esigenza non 
esiste; la stampa quotidiana e con-
centrata nelle capitali e vi e invece 
una massiccia dislocazione policen-
trica in provincia. I fatti dimostrano 
cosi che abbiamo avuto ragione va-
lutando per primi le nuove condi-
zioni di sviluppo della stampa quo
tidiana. 

In tredicimila 
localita 

Oggi I'Unita si presenta piu forte 
e piu solidamente inquadrata che 
nel passato In questi ultimi anni si 
e resa autonoma dalle vessazioni a 
cui era soggetta da parte delle azien-
de che la stampavano Roma e Mi
lano hanno a disposizione impianti 
tipografici moderni efficienti e fun-
zionali, che consentono. con la rea
lizzazione di economie notevoli. una 
presentazione in grado di sfidare 
qualsiasi confronto. II complesso 
aziendale tmpegnato alia < produ-
zione » del giornale occupa 879 per
sone cosi suddivise: 143 redaltori, 
268 funzionari compresi.gli ispetto-
ri e i responsabili provinciali della 
Associazione Amici delKUnitd. 468 
operai tipografi Da questo quadro 
sono esclusi i collaboratori politici. 
culturali e tecnici che non abbiano 
un rapporto permanente di dipen-
denza con il giornale. 

L'Unitd arriva puntualmente ogni 
mattina in oltre tredicimila localita. • 
La struttura tecnica in due distin-
te edizioni, consente una possibili-
ta di penetrazione capillare che 
nessun altro giornale italiano pu6 
vantare. 

Gli uffici diffusione e propaganda 
sono strettamente collegati alia rete 

commerciale e alle seziont del par
tito. 22 ispettori visitano ogni gior
no centinaia di rivendite; 58 fun
zionari addetti, nelle principali zo
ne di influenza dell'Unitd, alia dif
fusione politica, collaborano con le 
organizzazioni del partito per fa-
vorire, stimolare ogni iniziativa 
che allarghi la lettura e la conoscen-
za del giornale; inoltre curano e 
appoggiano la preziosa attivita di 
decine di migliaia di diffusori vo-
lontari. Centinaia di corrispondenti, 
oltre agli uflici redazionali esisten-
ti nelle piu important! citta, man-
tengono vivo e operante il contatto 
con la realta del paese. Nove corri
spondenti nelle principali capitali 
europee consentono al giornale di 
contare su fonti di informazione, 
autonome e controllate, anche dal-
l'estero. 

Nel settore delicato, e per noi 
estremamente difficile, della pub
blicita, si e cercato di vincere la 
azione sistematica e condotta con 
pervicacia dalla Confindustria e 
dalle organizzazioni cattoliche per 
impedire agli industriali. ai com-
mercianti di utilizzare come veico-
lo pubblicitario l'Unitd. 9 funzio
nari del giornale collaborano con 
la societa concessionaria per fare 
opera di persuasione e convincere 
soprattutto quelle aziende grosse e 
piccole che non accecate dai livore 
politico, riconoscono 1'importanza 
deirUmtd per propagandare i loro 
prodotti. II suo prestigio e 1'altissi-
ma tiratura faranno giustizia: gli 
€ istigatori > di questa crociata si 

• ridurranno sempre di piu e l'Unitd 
prendera il posto che le compete. 

Un altro settore curato con pas-
sione in questi anni e quello degli 
abbonamenti Nel 1946 furono rac
colte per questa voce 4 146 000 li
re, nel 1963 la cifra complessiva 
di 532 503 862 lire. L'incremento e 
stato. se si tiene conto del diverso 
prezzo di testata. del 900 per cento. 

Questa rievocazione sia pure som-
maria e incompleta delle vicende 
editoriali e dei successi di questo 
secondo ventennio deH'Unitd. non 
ci deve impedire di guardare al-
l'avvenire. Si prospettano ancora 
tempi difficili, il dissesto, la confu-
sione in cui e precipitata ormai la 
economia italiana influenzeranno 
in misura drammatica la vita della 
stampa quotidiana che non pud di-
sporre di capitali inesauribili. La 
giusta valutazione delle esigenze dei 
nostri lettori, le capacita e l'impe-
gno generoso delle redazioni, delle 
amministrazioni. dei settori tecnici 
e tipografici saranno insostituibili 
per farci avanzare gradualmente e 
tenacemente, anche se non dispo-
niamo di mezzi finanziari adeguati, 
verso un sempre maggiore sviluppo 
editoriale La stampa italiana e in 
movimento verso una concreta mo-
dernizzazione, dovremo percift fron
teggiare le iniziative che in questo 
campo stanno promuovendo tutti 1 
piu impegnatt editori italiani. Ogni 
esitazione. ogni scivolamento nel 
pessimismo devono essere combat-
tuti con forza. L'esperienza di que
sti anni ci insegna soprattutto che 
dobbiamo aver fiducia nella validi-
ta della funzione preminente del
l'Unitd nel quadro della - grande 
battaglia che conduce il nostro par
tito per un'Italia veramente moder
na. un'Italia socialista e liberata 
definitivamente dalle catene del 
passato. 

Amerigo Terenzi 

t j i 

Alia redazione di questo supplemento hanno collaborate 
i compagni Giuliano Antognoli, AAaurizio Ferrara, Kino 
Marzullo, Michele AAelillo, Enrico Pasquini,' Domenico 
Scocco, Paolo Spriano e Antonello Trombadori ]y~, 
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LA MIA NON E' una storia straor-
dinaria. Chissa quantc persone 

potrebbero raccontare il loro primo 
incontro con YUnitd con piu diritto 
perche avvenuto in circostanze piu 
impegnative e cruciali della storia 
del movimento operaio e della guer-
ra di liberazione. 
' Era l'autunno del 1951. Ricordo 

che le prime nebbie incominciava-
rio a coprire la pianura, mischian-
dosi al fumo che i camini delle case 
buttavano fuori. " 

La nostra borgata sorgeva su una 
lingua di terra affiancata dagli ar-
gini del fiume e dai dossi della pa-
lude. A tutti pareva che quel grup-
petto di casupole fosse sempre esi-
stito. Le case apparivano rannic-
chiate Tuna a ridosso deH'altra, con 
le tegole sempre un po* muschiate 
a tramontana, con quella parvenza 
timida e desolante che caratterizza 
tutte le borgate della Bassa ferra-
rese. I casolari isolati sembravano 
cumuli di mattoni insignificanti: non 
un albero intorno, non un fiore al
ia finestra. La vita del borgo era 
fatta cosi: d'estate alcuni solcavano 

,U flume, altri scavavano fossi; di 
inverno la palude accoglieva tutti 

; per la pesca di frodo. II lavoro scar-
1 seggiava, la vita era grama. Molti 
; pariivano per paesi lontani; lavo-

ravano un paio d'anni nelle miniere, 
poi tornavano con pochi soldi, a w i -
liti e tarati nei polmoni. Le donne 
prendevano il posto degli uomini 
invalidi, tagliavano le canne in pa-

i lude e facevano le cariolanti nei la-
' vori di sterro. Le loro mani erano 

eallose, deformi: non c'era tempo 
per piantare un fiore. 

Nella Bassa bisognava scavare 
grandi canali; i braccianti avrebbe-
ro trovato un lavoro duraturo, la 
palude sarebbe stata prosciugata, 
migliaia di ettari di terra sarebbero 
emersi alia luce del sole: una cosa 
meravigliosa che i vecchi sognava-
uo, che i giovani volevano. 
• lfoi ragazzi certe cose non pote-
f u n o comprenderle. Pensavamo so* 
lo a pescare di frodo e a preparar 

trappole per catturare gli uccelli 
vallivi sui dossi che davano sulla 
valle grande. Mo un giorno fummo 
scossi da un vociare confuso e dal 
pianto delle donne. 

« Li hanno picchiati a sangue... >. 
urlava una donna. 

< Hanno schiacciato le loro bici-
clette con i camion... > gridava una 
altra. 

Le notizie erano frammentarie. 
Sapevamo solo che i cariolanti ave-
vano dato inizio agli scavi di un 
grande canale in prossimita della 
valle Giralda, una grande palude 
che lambiva il mare e costeggiava 
una parte del boscone di Mesola. Li 
vedevamo partire al mattino, si av- ' 
viavano in fila indiana lungo il 
sentiero dell'argine, intonando una 
vecchia cantata. Tutti dicevaiio che 
era lo sciopero a rovescio piu 
grande e meglio riuscito di tutta 
la Bassa. Alia sera tornavano stan
ch i, affamati, ma col fermo intento 
di ritornarci il giorno dopo. Mia 
madre mi diceva che lavoravano 
come bestie senza prendere un sol-

' do. che bisogn.wa farlo: ma quella 
sera non tornarono. I vecchi saliro-
no sull'argine a scrutare il sentiero 
in - direzione della - valle Giralda, 
ma nessuno sbucava dalla foschia. . 
Restarono fermi e silenziosi come 

. statue, - avvolti nei loro mantelli 
scuri, mentre la nebbia calava giu, 

' uniformandosi alia foschia e ai va-
, pori emanati dalla palude. ' 

Le donne si' calmarono appena 
. si sparse la voce che un uomo 

era giunto al borgo a portare no* 
tizie; erano stati quelli della Ca-

. mera del Lavoro a mandarlo. Disse 
• che non era il caso di andare sul 
posto dei lavori perche molti era-
no stati arrestati e condotti in pri-

• gione a Codigoro, gli altri erano 
fuggiti attraverso gli acquitrini per 
nascondersi nei bosco o nei canneti. 
" Al ' mattino portarono una noti-

zia migliore; i cariolanti erano sta
ti rilasciati, ma tutti erano ritor-
nati agli scavi/ Le donne decisero 
di servirsi di nol ragazzi per por
tare qualcosa da mangiare. agli uo
mini. Partimmo con le sporte pren-
dendo le scorciatoie delle valli pic-
cole; arrivammo sfiniti agli scavi, 
ma content! d'aver fatto in fretta. 
I cariolanti ci accolsero con gioia. 
Molti portavano i segni del taffe-
ruglio avuto con le forze dell'or-

dine. Mio padre mi venne incon
tro dicendomi che bisognava pre-
parare il fiioco per cuocere il de-
sinare. Ci arrampicammo sugli ar-
gini per raccogliere sterpi e bo-
vina secca, mentre -i cariolanti si 
riunirono per discutere sui fatti ac-
caduti. '• • 

Molta gente si era radunata sui 
dossi in prossimita dei lavori. Era- . 
no venuti dalle borgate e dai paesi 
limitrofi. Vecchi, donne e bambini 
avevano fatto circolo intorno alle • 
biciclette schiacciate'• dai camion. . 
Guardavano silenziosi quel cumu-
lo di ruote contorte, di ferri vec
chi ed ammucchiati. I - bambini 
stessi guardavano " * ammutoliti. 
Cera piu squallora in quel muc- . 
chio di povere cose che in tutta 
la palude. • -

Piu in la, altri fuochi si erano 
accesi, mentre la gente si avviava 
lungo i sentieri per raggiungere le 
proprie case. Noi ragazzi restam-
mo per aiutare i cariolanti a me-
scolare la polenta nei paiuolo e a 
dare la scottata alia pancetta. 

Intanto la nebbia * era scompar-
sa, e nuvoloni neri carichi di piog-
gia, erano spinti dal vento di sci-

. rocco, che soffiava dal mare. 
- I cariolanti si misero a discutere 
sul da farsi, ma quando ebbero de-
ciso di riprendere i lavori, le ve

dette avvisarono che stavano arri-
vando i camion della polizia. L'ulu-
lato delle sirene non tardo a farsi 
sentire, • provocando il fuggi-fuggi 

' dei cariolanti. Ma. tutto era gia pre-
, disposto: una parte doveva scap-
. pare attraverso i canneti, gli altri 
si sarebbero nascosti nei bosco di 

• Mesola. •-...•' " - . 
- ' lo scappai con altri ragazzi in 
- direzione del bosco; i cariolanti ci 
'-.' seguivano ' un po* distanziati. Gli 

agenti non potevano raggiungerci 
~, per via della zona impervia, e nes-
. suno conosceva i dossi e i sen

tieri come noi. Ci inoltrammo nei 
bosco per alcuni chilometri, piu 
oltre c'era il mare. 
. La pioggia incomincio a cadere 
come in un temporale d'estate. II 
vento scuoteva forte i rami dei lec-
ci sotto i quali cercavamo di ripa-
rarci. Quando le ventate perdevano 
di forza e il frusciare dei rami 
diminuiva, si sentivano i ruggiti 
rabbiosi del mare in tempesta. La 
furia spaccava i rami e staccava 
le ghiande, scaraventandone qual-
cuna sul viso degli uomini che 
sottolineavano le botte con bestem-
mie. Fu allora che i cariolanti con-
sigliarono a noi ragazzi di ritornare 
indietro verso la palude; la avrem-

• mo trovato riparo nei casotti del
le guardie vallive. Appena raggiun-

Le testimonialize verranno 
pubblicate in opuscolo 

La CommiMione gludleatriee del 
concorso, indetto in occatlone del . 
40. anniversario del nostro glorna-
le, sul tenia • II mio primo incontro 
con I'Unita », ha •ottopoato a un 
attento etame gli scrittl pcrvenuti 
in numoro di qualche ccntinaie. 
. Tutti' all scrittl, pressocht sensa -
eccexione, sono apparsi meritevsli 
di eonsiderazione, per II loro degno. 

_ livcllo • per I'alto valor* di test}. 
monlanxa. Una graduatoria al • t& 
sa dl csnasgucnxa difKc(l«, a la 

: Commissions • giunta alia conclu-
. alone — In accordo con la direzione 
delCUnita — di studiare la pubbli-

cazione della piO gran parte degli 
•critti in apposito fascicolo. 

Conformemente al bando di 
concorso, la CommiMione ha in
tanto prescelto per il primo pre-
mio di lire 150 mila lo scritto di 
Giannettp Forlani, di Ferrari; e 
ha deciso dl assegnare il secondo 
e terzo premio, di lire 100 mila e 
50 mila, rlspsttivamente a Barba
ra Gentill in Cecati, di Roma, e a 
Ideanna Sever!, di Rublera, in con-
slderazione - del parti col a re valore 
morale del due tcsti.Dei tre scrittl 
premiati viene data pubblicazione 
antieipata,' in questo numero spe
cials dell'Unita. 

ta la palude ci separammo. Dopo 
aver percorso un sentiero basso e 
fangoso riuscii a trovare un casot-
to di legno, un po' addentrato nei 
canneto. Mi apri l'uscio un uomo 
ossuto, di eta indefinita; mi guardo 
con due occhietti stretti ed arros-
sati, poi scoppio a ridere: < Ma 
guarda chi si vede!' Ti conosco, 
sai? >. Forse era vero, ma io non 
conoscevo lui. Quando fiocinavo di 
frodo cercavo sempre di stare alia 
larga dalle guardie vallive. « Si, ti 
conosco >, continuava a dire il 
guardiano. mentre guardava le mie 
gambe infangate e sanguinanti. 
punte dai rovi del bosco. Mi fece 
spogliare e incomincid ad asciugar-
mi con una vecchia giacca da mi-
litare, poi mi attorciglio addosso 
un mantello e mi fece sdraiare su 
un mucchio di strame secco. L'uo-
mo parlava sempre: «Ti conosco. 
ti conosco. Chissa quanto pesce 
m'hai sgraffignato! >. Forse quelle 
frasi le usava con tutti i ragazzi 
che incontrava. Poi mi porse un 
giornale sgualcito e mi disse: « Tie-
ni. leggimi forte questo articolo. a 
me occorre troppo tempo, poi ho 
gli occhi che mi bruciano >. Presi 
il giornale e incominciai a leggere 
un lungo articolo che parlava del-
lo sciopero a rovescio intrapreso 
dai braccianti della Bassa. Sul gior
nale c'era anche la fotografia di un 
mucchio di biciclette schiacciate. 
Quel giornale era « I'Unita >. 

Lo sciopero a rovescio continuo 
ancora per molti mesi; altri canali 
furono scavati: i cariolanti furono 
ancora feriti. arrestati e processati. 
Per molte volte ancora noi ragazzi 
portammo da mangiare agli scio-
peranti, preparammo i fuochi e fug-
gimmo insieme a loro. 

Ora la valle Giralda e asciutta, 
ha perso il sale e sta dando vita ai 
primi filari I vecchi si fermano su
gli argini a guard a re i campi sere-
ziati dalle prime colture: i giovani 
parlano delle altre paludi. di altra 
terra sommersa, di altri lavori che 
si dovrebbero fare. Io conserve an
cora il ritaglio del giornale che mi 
ha dato quel guardiano sperduto 

•' nella palude, e quando Io rileggo 
sento dentro di me qualcosa che 
non saprei raccontare. 

GIANNETTO FORLANI 
Via Giuseppe Fabbri 37 c 

Ferrara 
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Sono una donna del popolo, ho 
67 anni, la mia istruzione e piii 

che limitata, percio non so se sard 
capace di esprimermi chiaramente 
come vorrei. II mio primo incontro 
con VUnita e stato nei periodo piu 
triste e doloroso della mia vita. Era-
vamo nei seltembre del '43 in piena 
occupazione tedesca; una mattina, 
uscendo di casa mia, trovai sotto la 
porta d'ingresso (allora abitavo a 
Testaccio) una copia deWUnita in 
data 19 seltembre '43, ove si esal-
tava l'eroismo di mio figlio Mauri-
zio, di 18 anni, caduto a Porta San 
Paolo per la difesa di Roma." 

Non so descrivere quello che pro-
vai in quel momento Ieggendo il 
giornale. un misto di orgoglio c di 
smarrimento, perche pensavo al co-

raggio avuto da quelle persone che 
lo avevano stampato e diffuso, in 
un clima di terrore. Ho conservato 
sempre quella copia delVUnita clan-
destina come una cosa preziosa, e 
dal giorno che il nostro giornale e 
uscito in piena liberta non ho man-
cato mai di acquistarlo, e quando 
mi e stato possibile diffonderlo. 
Dall'Unifd ho imparato tante cose 
che prima non comprendevo, perche 
VUnita e il giornale che difende i 
diritti dei lavoratori, perche VUni
ta e la bandiera del progresso e del
la pace. Cari amici deH'Unitd, scu-
satemi se la mia esposizione e stata 
poco chiara, ma come ripeto non 
sono istruita, ho scritto solo per 
mettere in rilievo il coraggio dei 
compagni che agivano non curando-
si del pericolo a cui andavano in
contro. Ewiva l'Untfd e saluti a 
tutti gli amici. 

BARBARA GENTILI in Cecati 
Largo G. Vcratti 21, Roma 

¥1 mio primo incontro con VUnita, 
•*• fu quando annuncio i risultati 
delle elezioni politiche del 1953. 
Avevo 15 anni. mi trovavo a servi-
zio con dei signori a Legnano, 
quando.un mattino assistendo ad 
una conversazione del mio padrone 
con un amico, lo udii pronunciare 
questa frase: « L'Unitd e un grande 
giornale >. Udendo quella frase da 
lui che era tanto contrario a quel 
giornale mi stupii. e quando facen-
do le pulizie, in un cestino assieme 
a qualche altro quptidiano trovai 
l'Unitd, lo presi e lo posi sotto il 
mio cuscino, cosi ogni sera me lo 
potevo leggere tranquillamente. 

Con quel giornale fra le mani mi 

sentivo come a casa mia, se pure 
era molto distante. Tenni quel gior
nale per molto tempo sotto il cusci
no. lessi ogni articolo. cercando di 
far capire ai miei 15 anni il signi-
ficato di ogni parol a. Da quel giorno 
considerai I'fJnitd il mio giornale 
preferito. 

Oggi sono contadina, ho due bam
bini piccoli, nonostante abbia molto 
lavoro, trovo ugualmente, se non di 
giorno. in qualche ora della nolte, 
il tempo per leggere ire giorni la 
seftimana VUnita. seguendo ogni 
cota, dalla politico, alio sport, dalla 
crbnaca all'attualila. Dopo undici 
anni da quel mio primo incontro, 
posso ammettere che 1'fJnird e ve-
ramente un grande giornale, un 
giornale che da forza e fiducia alia 
classe operaia e al popolo italiano. 

'"; IDEANNA SEVERI 
• S. Agata Rubiera (Reggio E.) 
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I viola provano a fermare la squadra di Bernardini 

<&} HO RENTIN A - BOLOG N A: MATCH DA BRIVIDI 
Tra le altre partite in programma 
oggi spiccano Milan-Torino, Manto-
va-Inter, Juve-Sampdoria, Genoa-
Lazio e Modena-Bari — AlPOlimpi-

co Roma-Atalanta 

F U L V I O B E R N A R D I N I s a r a u n o d e i m a g g i o r i p r o t a g o 
n i s t ! d e l l ' i n c o n t r o ( s i a p u r e i n p a n c h i n a ) . S i t r o v e r a 
i n f a t t i d i f r o n t e a l i a s q u a d r a c h e h a p o r t a t o u n t e m p o 
a l i o s c u d e t t o , s i t r o v e r a a l c o s p e t t o d e l p u b b l i c o c h e l o 
h a o s a n n a t o , e a v r a p e r a v v e r s a r i o d i r e t t o i l s u o e x 
a l l i e v o C h i a p p e l l a . P e r F u l v i o s a r a d u n q u e u n i n c o n t r o 
a l t a m e n t e e m o z i o n a n t e a n c h e p e r c h e e p r o p r i o a F i r e n x e 
c h e s i p u o d e c i d e r e l a s o r t e d e l s u o B o l o g n a . -

i'inaugura la stagione primdverile 

II Pr. Aperture 
oggi alle 

Capannelle 
C o n i l t r a d i z i o n a l e p r e m i o 

^pertura e c o n i l m i l i o n a r i o 
r e m i o " D e l l e a n i s ' i n a u g u r a 
j g i a U ' i p p o d r o m o r o m a n o 
f a p a n n e l l e l a s t a g i o n e p r i -
Javer i l e di c o r s e al g a l o p p o 
l e c u l m i n e r a c o n la d i s p u t a 
;i c l a s s i c i p r e m i E l e n a e . 
ir iol i e c o n la c l a s s i c i s s i m a 
?1 d e r b y c h e d o v r a l a u r e a r e 

m i g l i o r p r o d o t t o d e l l a ge -
?razione d e l 1961 . 
II P r e m i o A p e r t u r a ( l i r e 

; m i l i o n e 5 0 0 m i l a . m . 1600) 
r a c c o l t o n o v e c o n c o r r e n t i 

i p e g g i a t i a l p e s o d a Vip i t e -
c o n 60 k g . e c o n Caboto 

eso m i n i m o a 47 k g . 
La b e n c o n g e g n a t a s c a l a 

?i pes i r e n d e i n c e r t o q n e s t o 
i s c e n d e n t e c h e ' c o s t i t u i r a 
la p r o v a d i b u o n i n t e r e s s e 

k n i c o e s p e t t a c o l a r e . S t a n t e 
s t a t o d e l t e r r e n o . p r o b a - . 

i l m e n t e m o r b i d o . i m i g l i o r i 
j v r e b b e r o e s s c r e V i p i t e n o 

| e i s . A e r n e n e G a l a n t h u s . 
>ricolos iss imi - p o t r e b b e r o 
i c h e r i s u l t a r e i p e s i l e g g e r i 
?min i II e C a b o t o . 
N e l P r e m i o D e l l e a n i ( l i r e 

I m i l i o n c 50 .000 . m . 1 4 0 0 ) c i n -
l e i p a r t e n t i c o n N y o n n e l 
j o l o di f a v o r i t o n e i c o n f r o n -
di B a a l b e k e T e q u i l a c o m e 

rversar i p e r i r o l o s i . 
La r i u n i o n e avra i n i z i o a l -
14.30. E c c o l e n o s t r e s e l e -

in i . Prima corsa: S a v a r i n . 
»ace; 2. corsa: F a m a , F r e n -

Ino: 3. corsa: N y o n . B a a l -
rk: 4. corsa: V a n g u a r d . Ka-

la. M e d a l l o : 5. corsa: F a n -
iron . S c i u e - S c i u e : 6. corsa: 
) p i t e n o . R e i s . G a l a n t h u s : 

corsa: C o n t e . D o r e . E c -
| c k : 8. corsa: S o m b r e r o , 
.-osotis, S q u a q u a r o n a . 

lones «tricolore» 
nella 15 Km. 

BOLZANO. 15 
SuH'alpc di Siusi. Franco 
^ncs del le Fiamme Gialle, gia 
icitore della gara di fondo 
la dislanza di 30 chilometri 
putata giovedl. ha bissato 

il succcsso aggiudteandoM 
Che il sccondo titolo italiano 
Pie speciality nordichc sulla 

inza di 15 chilometri. Egli 
jrcorso il traeciato in 

Boxe 

Ortiz resta 
mondiale 

MANILA. 15. 
Carlos Ortiz ha conser-

vatn ogsi il titolo mondlalr 
dri prsi Irgffrri hattrndo 
prr K.O .trcnlco a| 14. 
rnuncl lo sfidantr Flash 
F.lordr. 

I„i ilrrisinnr ha sorprrso 
I 60.000 sprttatori prrscnll 
rhr crrmivano lo stadin di 
calrt'n Rlzal. ma 1'arbitro 
Wilson ha dichlarato: « Sr 
avrssi pcrmesso la prosrt'ii-
zinnr drl comhattimrnto cl 
sarrhbr stato 11 K.O. ». 

OlliMaeki 
e «europeo» 

II flnlnndrsr Olll Markl 
f- divrnnto camplonr ru-
ropro drl « super-IPRBPrt • 
hattrndn al punti. ad Hel
sinki. it trdfsco Connjr 
Rudhof. drtrntore drl la 
corona. 

Linzalone 
batte Carbi 

PE8ARO. 15. 
Giuseppe Linzalonr ha 

eonscrvato II titolo nazio-
nalr dri prsi jcallo hattrn
dn qursta srra lo sfidante 
Nrvio Carbi ai punti in 12 
rlprcse. 

Sci 

Universiadi: 
Dryagin 

SPINUI.F.RUV MI.YN. 15. 
Il sovirtiro Viaccslav 

tirjacin ha vlnto 11 titolo 
drtla rnmhinata nordira 
dcllr Univrrstadi 19M. Al 
srrondo posto si r classiti-
cato II cfcoslovacco Stffan 
Olrksak. IJI prova di sal to 
della romhlnata nordira r-
stata vlnta dal Kiapponrsc 
Takashl Fujishawa. 

Kandahar: 
la Goitschel 
I^i ttatunitrnsr l oan Sta-

brrt ha vlnt« lo slalom spr-
rlalr frmmlnilc drl Kan
dahar r la francrse Marlrl-
le Goitschel la combinata. 

Quarta giornata del girone di 
ritorno: ce la fori il Bologna 
a superare la svolta pericolo-
sa? O si avranno i grandi ri-
torni del Milan e dell'tnter? 
Questi gli intcrrogativi di cen* 
tro: marginalmente perd e pos-
sibile che venya anche una 
schiarita sulla situazione in co
da dato che sono in program
ma parecchi incontri « dei tea-
ti«. In sostanza si tratta di un 
turno del tnas.simo interesse, i 
cui epicentri sono costituiti da-
gli incontri di Fi'rcn^e (Fioren-
tina-Bologna), di Milano (Mi
lan-Torino) di Mantova (Man-
tova-Inter) e di Modena (Mo
dena-Bari). Ma passiamo come 
al solito all'esame dettagliato 
del programma odierno. 

FIORENTINA - BOLOGNA. 
Grande e Vattesa a Ftrenze (gia\ 
da parecchi yiomi sono stati 
vendutt tutti i biglietti) e gran-
de e anche I'ottimismo: perche 
la squadra viola si e reinseri-
ta nelle posirioni di testa con 
le vittorie di Bergamo e Geno-
va, perche" contemporaneamen-
te pare, che t'i Bologna non 
nbbia piu il vento in poppa (ha 
pareggiato a Bergamo, sara pri-
vo dello squalipcato Pascntti. 
prvsenteril altri giocatori in pre-
carie condizioni). Ma stiano at-
tenti i viola a non vendere la 
pelle dell'orso prima di averlo 
ncciso: il Bologna e sempre 
uno squadrone e potrebbe com-
piere anche tin nuovo exploit, 
specie se la Fiorentina tornera 
la deludente squadra delle par
tite interne. Da sottolineare co
me il destino di Bernardini po
trebbe compiersi proprio a Ft-
renze... .....,.-,. 

ROMA - ATALANTA. Torna 
Pedro Manfredini: e quanto ba-
sta per dare un tono ed un 
motivo di interesse ad una par
tita (che di per se non sarebbe 
di eccesMvo richiamo). Pertan-
to e'e da prevedere la folia 
delle grandi occasioni all'Olim-
pico, una folia che seguira la 
prova di * Piedone - anche in 
funzione dell ' incontro • succes-
sivo con la Lazio. Speriamo che 
questa folia : non esca delusa 
dallo stadio: U fatto e che la 
Atalanta edizione Ceresoli e un 
complesso abbastanza solido e 
forte: e ci vorra veramente un 
Pedro in ottime condizioni per 
far saltare la sua difesa. 

GENOA-LAZIO. Mentre la 
Roma proua Piedone con VAta
lanta in vista del * derby • Lo
renzo ha confermato per Genoa 
la formazione di San Siro, sia 
per scaramanzia (e evidente 
che punta nella • proposizione: 
stessa formazione stesso risul-
tato) sia per non affrettare il 
rientro di Zanetti che verra te-
nuto a riposo per il » d e r b y ». 
Staremo a vedere se- Lorenzo 
ha avuto ragione: certo e che 
se la Lazio riuscira a ottenere 
un risnltato positivo a * Ma-
rassi - (probab:It<?<rfmo date le 
molte assenze nelle file del Ge
noa) si prospeltera un «• derby * 
a tinte molto accese. 

MILAN-TORINO, n Torino 
bat tut o domenica dall'lnter spe-
ra di rifarsi con Valtra squa
dra milanese: tanto piu lo spe-
ra Rocco che ha in corso un 
conto (polemico) con Carniglia. 
Ma per i pranata tornati in ve-
sti dimesse dopo la breve pa-
rentesi positiva, ta speranza 
pogaia solo sul comportamen-
to dei rivali: dot se questi ri-
sentiranno delle molt" assenze 
(oltre a Trapattoni, Maldini e 
Rtrera pare che dard forfait 
anche Sani) nonche~ della stan-
chezza per Vincontro con il 
Real. Altrimenti il • diavolo * 
deve considerarsi favorito. 

MANTOVA-INTER. Herrera 
ha fatto nuova professions Ai 
modcxtia: cosi ha detto che gli 
bastera pareggiare a Mantova 
e che per questo obiettivo at-
testerA la formazione. Teme in
fatti che i suoi uomini risen-
tano la stanchezza per Vincon
tro di mercoledl a Modena: e 
teme la volonta dell'avversario 
tutto teso a mialiorare la pro
pria xituazione di classifica. Ma 
e orrio che se gli capitera Voc-
casione touona per fare bottlno 
pieno Vlnter non se la lascera 
sfuggire. 

J U V E N T U S - SAMPDORIA. 
1st Jure che ha deluxo merco
ledl con il Saragozza (e che 
torse sard prira di Ca^fano) ce 
la fara contra la Samp? A giu-
dicare dalle condizioni dei bi«-
cerrhiati bisognerebbe rispon-
drre di si: ma non e affatto 
da esclndersi che la squadra 
di Ocwirk riesca a compiere un 
colpo d"ala proprio in casa 
della Jure, facendo leva sul-
I'orgoallo e approfittando delle 
condizioni dei bianconeri. 

MODENA-BARI. JI Bar| In 
*erie positira spera dl cogliere 
nlmeno un punto anche a Mo
dena: dovrebbe riuscirci tenen-
do conto della proba bile stan
chezza dei canarini per il re-
cupero di mercoledl e della 
loro incomplftezza (mancheran-
no Paaliari. Conti. Bntells non-
che" lo squalificato Merighi). 

LANEROSSI - CATANIA. H 
Catania procera a fare le bar-
ricate anche a Vicenza confer-
mando la tattica che gid e ra i -
sa molti punti in trasferta: e 
non e detto che debba fallire 
vhto che il Lanerossi sara an-
cora privo di Vinicio. .t 

SPAL-MESS1NA. Dopo aver 
battuto il Catania la Spal mira 

la mettere nellm scarsellm altri 

due punti ai danni dell'altra 
squadra siciliana: un obiettivo 
realizzabile tenuto conto della 
scarsa levatura del Messina. 

r. f. 

Le partite 
di oggi 

Fiorentina - Bologna; Genoa -
Lazio; Juventus-Sampdorla; La
nerossi-Catania: Mantova-Inter; 
Milan-Torino; Modena-Barl; Ro
ma-Atalanta; Spal-Messlna. 

La classifica 
Bologna 
Milan 
Inter 
Fiorentina 
.Inventus ' 
Roma 
Vicenza 
Atalanta 
Spal 
Lazio ' 
Catania 
Mantova 
Torino 
Genoa 
Modena 
Sampdoria 
Bar! 
Messina 

20 13 
20 13 
20 13 
20 10 
20 10 
20 8 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 

37 
37 
24 
30 
34 
24 

. 6 17 
7 17 
8 20 
9 13 
8 18 
7 19 
7 lfi 
8 17 
9 18 

12 21 
9 8 

12 16 

12 32 
15 31 
13 30 
13 26 
20 20 
20 21 
18 21 
27 19 
21 17 
15 17 
24 17 
25 17 
22 17 
21 16 
29 15 
33 14 
22 13 
36 11 

A Overbolaere 

Oggii 
di ciclocampestre 

II campionato di serie B 

' Oggi a Overbolaere si corre II 
campionato mondiale di ciclo-
cross. Assente II tedesco Wolf-
shol I favori del pronostico so
no tuttl per I'azzurro Longo, II 
quale tuttavia dovra ben guar-
darsl dall'assalto dei varl De -

clercq e Van D a m m e o da qual-
clie g iovane come Valemlnck e 
Mendjur. ' Alia ' competiz lone 
prenderanno II v ia 44 concor
renti In rappresentanza dl- 11 
nazlonl. 

Nella foto:. LONGO. "-• 

. Riprcnde 11 Campionato dl ee
rie B .dopo i l - turno di recuperi 
che ha dato alia classifica un vo l . 
to n u b v o . e piu veritlero. Altn* 
partite perd rcstnno nncpra tin 
rectiperare, e di una certa impor-
tanza. Solo allora potremo avere 
un qundro csatto. Tanto piu esat-
to, perche intanto si sara gioeata 
qualche altra giornata di cam
pionato e si potri stoblllre se 
alcune' squad re sono ancora - In 
grado dl riprendersi (il Napoli. 
ad esomplo: ed anche il Lecco); 
se altre veramente comlnciano ad 
acctisare la stanchezza (il Va-
rese;. e ^e. infine. bisogna vera
mente considerate determinatl I 
limit! fin qui most rati da altre 
squadre (11 Padova. tanto per 
dire). 

Gia oggi tntanto avremo un 
fonnidabile scontro al vertlce: 
Fnggla - Cagllari. Una partita di 
cartello. attesissima In terra pu-
gliese, non meno seguita in terra 
fiarda Ma soprattutto una par
tita alia quale guardano tutte le 
altre equadre interessate. per con-
vipcersi se davvero questq Fog-
gia ha assunto tanta autorita da 
poter puntare al titolo, oltreche 
alia promozlone 

Frattantn il Brescia dopo aver 
prodotto il masslmo sforzo, ora r.t-
tende gli sviluppj della lotta per 
mtsuraro la rosistenza nltrui.Qupl. 
la dl oggi. che lo vede impegnato 
•sul. terrenu di un Slmmenthal 
Monza terribilmente preocctipato. 
potrebbe anche essere una giorna
ta di attesa. perche se (• vero che 
Foggia e Cagliari cercheranno re-
clprocamente di dnrsi lo sgambet-
to. e altrettanto vero che il Va-
rcee vorra proflttare della crlsl 
del Palermo per riprendere quota 
(senza che tuttavia gli si possa 
accordare la fiducia plena in se-
de dl 'pronostico) , e che il Ve
rona. pur glocando In casa. po
trebbe risentire dello sforzo tn-

frasottimanale contro una squa. 
dra spigoloea qual'e II Catanzaro; 
e che il Padova vorra immedla-
tamente sfruttare la buona occa-
sionp che gii si presenta (col 
Cosenzn in casa) per riscattare la 
lnopinata econfltta subtta In casa 
proprio dal Verona. 

Una giornata pericolosa, Invece. 
per il Napoli. E' questo II suo 
momento delicato. II traguardo 
della promozlone. per gll azzur-
rl partenopel, non e Irrangiungl-
bile, ma si e sensibilmente al-
lontanato. Quel che maggiormen-
te preorcupa 6 la sua crlsi tecni-
ca (per niente risolta) mentre le 
dirette : awersarle allungano II 
passo 

Oggi 11 Napoli gloca a Prato. e 
da Prato vorrebbe inlziare la sua 
riscossa Certo. 11 momento 6 giu-
sto. ma la cirenstanza e terribi-
le. perche • 11 Prato non se ne 
stara 11. con le man! in mano, a 
guardare, con la spada dl Da-
mocle che gll pende sulla testa. 
Perdere anche un punto per il 

Prato potrebbe eaeore decisive ai 
flnl del|a retrocesslpne. 

II Lecco ha da reciiperare an
cora due partite (a Brescia, e in 
casa col Cngliarl); in -classifies 
e a venti .punti . I recuperi non 
sono'agevoli . tuttavia vale la pe-
na spera re Ed e per questo che I 
larianl. oggi. dovrebbero metter-
cela tutta contro la deludente 
Pro Patria. per mantenere 1 con-
tatti con le prime. 

Udlnese e Venez-la si incon-
trano col solo Impegno dl raffor-
z a r e l a loro poelzlone dl centro 
classifica; dlverso Invece e l'lm-
pegno del Parma, che dovra ben 
guardarsi dalla Triestina e dif
ficile quello deirAleaeanuria che 
scendera sul campo del Potenza. 
Parma e Alessandria, difattl. con 
Prato, Slmmcnthal Monza e Co-
senza, sono le squadre niagglor-
mente Interessate alia lotta per 
la rctrocessione. • 

Michele Muro 

E' scattata la « Sei giorni » 

In testa Van Steenbergen 
' • . ' • ' MILANO. 15. 

Questa sera alle 23 ha preso II 
via la sesta edizione della « Sei 
giorni » dl Milano, alia prcseu/.a 
dl un folto pubblico. Subito dopo 
I'avvlo, l trentadue ctmcorrciiti 
hanno preso ad insegtilrsl In vor-
ticosi glri dl plsta con « cambl • 
sperlcolati. Pol, una americana 
sul 20 chilometri. una serir di 
sprint, p la fine della prima 
tappa. la cul graduatoria ha vl-

sto al prlmo posto la coppia for-
niata da Van Steenbergen e Fag-
gin. 

Prima del via Cera stato nn 
omnium a copnie che aveva v l -
sto lialdlnl-Ailornl Imporsl sit 
Uallrtti-Zllioll. Baldlnl ha vlnto 
due delle tre prove til veloclta 
(e Baitettl una). Ilalletti al e 
impnsto nella Individuate, Infine 
Baldlnl-Adorni l'hanuo spuntata 
in virtu della loro ylttorla nel-
rinsegulmeiito a copple. 

• ailUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIlMMIIIimlllllllllllllllllllllllllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMI M11II III IIIII11111 • 11 • 11 111II11111 III II11II1111111II 111II111111111111II11III U11IU11IIIH" 
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O 

la parola! 

II confetto FALQUI 
& I'ideale della praticita: 
si puo prendere in qualsiasi ora 
del giorno o della sera 
e si puo masticare. 

Contro la stitichezza 

il dolce confetto di ffrutta • .i 

^:m^<M^^J^m^'-^^£^^ 
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Vajont: «disastro colposo 
• * » , / 

aggravate da previsione» 
(Dalla prima pagina) 

dal le sue mani ; dal suo uf-
flclo sono perclo passati tutti 
gli studi e i progetti relativi 
alia diga del Vajont. Fu l'uf-
flcio dell'ing. B iadene a ri-
chiedere all'Istituto di idro-
logia de i run ivers i ta di Pa-
dova quegli studi su model-
lo degl i effetti di una frana 
ne l bacino del Vajont che 
cost i tuiscono la prova p iu 
schiaccianto del come la ca-
tastrofe fosse non solo gene-
r icamente sospettata, ma 
pers ino calcolata nella sua 
dinamica e nei suoi possibili 
effett i . 

II secondo imputato, ciocj 
Ting. Mario Pancini , fu un 
tecnico della S A D E di grande 
valore che diresse dal l ' ini / io 
alia fine il cantiere del Va
jont: si vuole che Ting. Pan
cini , specie negli ultimi tem
pi, fosse es tremamente preoc-
cupato per il mnssimo invaso 
del bacino. E' certo comun-
que che egli non fece nulla 
per evitare che a tale invaso 
si procedesse , e il fatto che 
ne i giorni del la catastrofe si 
trovasse in America, non e 
stato ev identemente ritenuto 
dal magistrato tale da smi-
n u ire l e sue responsabilita. 

E ven iamo agli altissimi 
funzionari del ministero dei 
L L P P dei quali il Procura
t o r s della Repubblica di Bel-
l u n o ha pure chiesto la incri-
minazione . L'ing. Greco era 
pres idente della quarta se-
zione del Consiglio superiore 
dei LLPP: la sezione che nel 
1957 ebbe ad approvare il 
progetto definitivo per l'im-
pianto del Vajont, pur rile-
vando la mancanza di accer-
tament i geologici < nei ri-
guardi della s icurez/a degli 
abitanti e del le opere pub-
bl iche che verranno a tro-
varsi in prossimita dell'in-
v a s o >; accertamenti che ven-
gono prescritti e che la S A D E 
n o n si preoccupo di far per-
ven ire , senza che il Consiglio 
de i L L P P ebbe a sol levare 
alcuna obbiezione. 

Lo stesso ing. Greco di-
v e n t a anzi presidente della 
commiss ione di collaudo in 
corso d'opera della diga del 
Vajont , incarico del tutto in-
compatibi le per chi, come lui, 
abbia partecipato preceden-
t e m e n t e alia approvazione 
de l progetto. Del ia commis
s ione di col laudo fan no parte 
inol tre il prof. Frosini, gia 
pres idente del Consiglio su
periore dei L L P P , l'ispettore 
generate de l Genio civi le in-
gegner Sensidoni , il geologo 
prof. Penta, il quale ebbe a 
sol levare nel • corso di una 
ispezione seri dubbi sulla sta-
bi l i ta delle falde del monte 
Toe e ciononostante dette la 
sua approvazione aH'ulteriore 
prosecuz ione . dell ' invaso del 
bacino. 

La commiss ione di collau
do tra il 1958 e il 1961 c o m -

1 p i non piu di quattro o cin
q u e vis i te al colossale im-
pianto in costruzione: una 
de l l e u l t ime avvenne poco 
dopo la frana verificatasi il 
4 n o v e m b r e del 1960. Mal-
grado quel primo graviss i -
m o segnale d'allarme dal 
1961 in poi la commiss ione 
di col laudo rinuncio pratica-
m e n t e al proprio fondamen-
ta l e mandato di controllo, l i -
mitandos i in effetti a acco-
g l i e r e e a registrare i t ran-

ERI 

quillanti rapportini quindi-
cinali del la SADE. 

L'organo al quale la legge 
de l lo Stato affidava, nel l ' in-
teresse della collettivita, i 
compito di verificare che la 
diga e l'intero impianto cor-
rispondessero pienamente al
io prescrizioni tecniche atte 
a garantirne la totale sicu
rez/a, aveva dunque abdica-
to totalmente a favore del 
costruttore; tutto cio pur sa-
pendo perfet tamente • che 
l' impianto sorgeva in una zo-
na geologicamente instabile, 
soggetta a crolli e a frana-
menti . . 

« Disastro colposo at{gra 
vato dalla previsione > dice 
uno dei cap! di imputazione 
che il Procuiatore della Re
pubblica chicde di e levate : 
questi primi personaggi in-
criminati avevano in mano 
tutti gli e lementi tecnici per 
prevedere che una catastro
fe sarebbe accaduta I primi. 
diciamo; a nostro parere, in-
fatti. il provvedimento odier-
no del Procuratore della Ke 
pubblica di Bel luno si rife-
risce alle responsabilita pas-
sate di chi ha voluto la diga 
e di chi non ha effettuato i 
necessari controlli , non e an-
cora giunto il turno di quan-
ti dovevano provvedere nel-
l ' imminenza del pericolo, nei 
giorni, nel le ore immediata-
mente precedenti la trage-
dia. Ma o prevedibi le cho 
verra anche la loro ora 

A Roma, intanto. e fallito 
oggi l'incontro fra una dele-
gazione del le popolazioni del 
Vajont e il v ice presidente 
del Consiglio, on. Pietro 
Nenni. La delegazione era 
guidata dal s indaco di Lon-
garone. Arduini . Erano pre-
senti, fra gli altri. i sindaci 
di Castellavazzo, Erto e Pon-
te nel le Alpi. parlamcntari . 
rappresentanti del le orga-
nizzazioni sindacali e mem-
bri dei comitati di difesa 
del le popolazioni. 

I delegati hanno illustra-
to le richieste de l le ammi-
nistrazioni comunalj e del le 
popolazioni: s icure/za delH 
zona, risarcimento totale dei 
danni, adeguato sostegno alia 
ripresa della vita c ivi le , in-
dustriale e agricola della re-
gione, l 'equiparazione dei ca-
duti e degl i infortunati alia 
condizione giuridica dei ca-
duti e infortunati per causa 
di lavoro. 

L'on. Nenni ha dato del le 
assicurazioni che n o n sono 
state ritenute sufficient! dal 
la delegazione. I rappresen
tanti dei comitati locali e la 
popolazione di Longarone 
hanno quindi deciso di con-
tinuare il blocco stradale s u l 
la statale di Alemagna s ino 
a martedi. II blocco verra 
effettuato « a singhiozzo > 
con le seguenti modal l ta: 
dal le 22 alle 7 aperto, dal le 
7 al le 10 chiuso. dal le 10 al le 
11 aperto. dal le 11 alle 15 
chiuso. dal le 15 a l le 16 aper
to. dal le 16 al le 22 chiuso. 

La protesta si prolunghe-
ra sino al ritorno della dele
gazione da Roma prevista 
appunto, per martedi pros-
s imo. 

UNA SENSAZIONALE NOVITA 
C0NTR0 LA CADUTA DEI CAPELLI 

OGGI 

DOMANI I 

Dopo moltl anni di appro-
fondite analisi e costose ricer-
che. le une e le altre conva-
iidate attraverso una severa e 
larghissima sperimentazione 
scicntifica rlgorosamente con-
trollata. e stato possibile a un 
quahficato Laboratorio Farma-
ceutico pervenire ad una con-
quista scientifica vcraniente di 
prim'ordine. colla roali/zazionp 
di una speciale lozione deno-
minata CIIIOMIL (nonie dori-
vato da - c h i o n i a - ) eflk-ao <;-
'ima contro il prurito. la forfo-
ra e la caduta dei capelli e sti-
molante dolla loro fortificazio-
nc e rivitaliz^azione. dai risul-
tati cos) sorprendenti da far 
ricredere ed entusiasmare an
che i piu sfiduciati ed incre-
(luli 

Una tra le notevoli difllcolt.'i 
che si sono dovute superare fu 
ciuella di ottenere una lozione 
sicuramente attiva che. nello 
-.tesso tempo, non eausasse il 
benche minimo disturbo nb d -
retto. ne indtretto. a chiunque 
ne facesse uso Le opportune 
ncerche si sono man mano n-
strette al campo dei princlpi 
attivi di origine veuetale utili 
.il ripristino funzionale del 
cuoio capelluto ed alia even-
tuale correzione della sua al-
terata nutrizione, condizione 
indispensabile alia conservazio-
ne e riciescita del capello E 
stato cosl possibile eoncreW-
?are una formula che associa 
alia azione binstimolante di 
certe sostanze vegetali quella 
coadiuvante e conipletante di 
altre appropriate sostanze chi-
miche e vitaminiche. di recen 
tissima scoperta. scevre da pos
sibili reazioni dannose e che 
conservano inalterata l'assolu-
ta innocuita della lozione Inol
tre alia azione diretta e speci-

flca di ognl singolo componen-
te. si ha nel CHIOMIL. un in-
cremento di attivita dovuto ad 
una complememare azione si-
nergica reeiproca fra gli stessi 
componenti Esso pu6 quindi, 
a buon diritto, essere conside-
rato una cura seria, veramente 
efiicace, esente da qualsiasi 
contro ndicaiione e che rag-
giunge l risultati prefissi e di-
chiarati 

La norinaliz/.azione delle at
tivita flsiologiche del cuoio ca
pelluto e determinata dai se-
Ruenti risultati promossi dal 
CIIIOMIL: a) migliore e piu 
abbondante trrorazione sangui-
gna del cuoio capelluto: b) 
maggior consumo di ossigeno 
provoc.ito nelle cellule del der
ma: c) ultenore apporto di-
retto di sostan/e nutritive alle 
cellule stesse 

S- deve ancora notare che 
per certe lozioni gli esiti. sia 
pure scarsamente positivi pos-
sono essere attnbiuti piu che 
altro aU'azione del massage o 
(qiiind1 aU'azione puramente 
meccanica. indipendente dalla 
lozione) ed alia reazione de
terminata dall'alcool (molte 
volte contenuto nelle lozioni 
ste5^e» 

II CIIIOMIL. mvoce. non 
contiene alcool, non abbisogna 
che di una breve e lieve fn / io -
ne (cpianto basta per agevolare 
e m.sliorare l'assorb'mento del 
piodotto da parte del cuoio ca
pelluto > e pertanto la sua azio
ne curatlVd e dovutn uii'C.imen-
te e sostaii7ialmente ai suoi di-
versi component' 

Si spiega quindi e risulta evi-
dente Tenergica azione nequi-
libratrice rietermi.nante svilup-
pata dal CIIIOMIL sul cuoio 
capelluto. azione che siustiflca 

wm/Mmmm/M^m///M^mm^ 

i risultati pratici ottenuti da 
migliaia di persone e che pos-
sono cosl nassumersi: 

1) elimmazione raplda del 
prurito e dejla forfora, anche 
nei casi risultati resistenti a 
precedenti trattamenti: 
'• 2) graduate diminuzlone ed • 

inline arresto della anormale 
caduta dei capelli: | 

3) migltoramento generale | 
dello stato dei capelli 

In moltissimi casj e. natural-
mente. in misura diversa a 
seconda delTeth. del sesso e 
del grado di possibiltta di n-
cupero, si e anche rilevata la 
ricrescta dei capelli la dove 
da tempo erano scomparsi 

E''logico che tutti si preoc-
cupino di prevenire e combat-
tere le cause che determmaiKi 
una piecoce calvizie e. se essa 
e gia in atto. di arrestarne 
1'ulterioie sv luppo II CIIIO
MIL. che e in vendita in tutte 
le Farmacie. e stato studiato 
e preparato proprio per conse-
giure cpieste finahta Consensi 
ed attestazioni di eminenti mi'-
dici e di pazienti soddisfatti 
(e precedentemente delusi da 
altr> trattamenti o ad essi al-
lergici) autoriZ7ano ad affer-
mare che il CHIOMIL puo es
sere cons.derato una seria. ef-
ficace e rap'da cura dei capel
li. con risultati sieuri e sor
prendenti Applicazioni dimo-
strative di specinli fiale anti-
forfor.i sono fatte presso i piu 
accreditati Istituti di Bellezza 
e Parrucchieri esclusivisti Per 
iicevere ORXTIS l'mteressante 
opuscolo « La cur.i dei capelli 
o la calvizie - mviare L 120 
in francobolli a KINBY (U) 
via Palermo 36 — Roma, con
cessionary esclusiva per la 
vendita del CIIIOMIL. 
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ANNUNCI ECONOMICI 

Longarone dopo tragedia 

I fatti di Reggio E. 

La P. S. in vento 

I'aggressione 

ai neofascisti 
• Dalla nostra redaiione -
,' MILANO. 15 
Al processo per i fatti di-Reg

gio Emilia ha testimontato oggi 
un gruppo di agenti di PS e 
di carabinieri informati sugli 
scontri del giorno 4 davanti al
ia sede del MSI. Pareva do-
vessero eseere testimonianze 
marginali. ed invece sono fier-
vite a dtmostrare con quanta 
imprecisione e con quanta fan
tasia sono stati ricostruiti — 
da parte delta polizia — i fatti 
del "t luglio e quelli che li han
no preceduti 

Stava deponendo l'appuntato 
di PS Ernesto Babbini. che il 
4 luglio era. in borghese. in 
-servizio di avvistamento - da
vanti alia sede del MSI. Ha 
raccontato quelto che ha visto 
ed ha ammesso di aver visto 
poco* tuttavia il Babbini e il 

tf gli' aveva comptetamente | 
imbrattato il soprabito. 

Milionario 

| Conferenza. 
| mancata, 

I
CAMBRIDGE — - U reato ' 

• la punizione «•: questo il te- . 
ma di una conferenza che il | 

IminUtro delVinteTtio inglese. 
Henry Brooke, doveva tene- I 
re agli studenti dell'unicer- I 

• tita, ma la conferenza non 

I ha potato aver luogo. per- I 
che. pochi mtnuti dopo tl I 

I m o ingresso. il suo abbiglia-
mento risultava inidoneo: u n I 
lanclo di uova e di tnei* fra- • 

• dice effettuato da 300studen-

I 
' sparatore 
I BEIRUT — Nel corso di | 

una lite, con alcuni suoi in-

I quilini. per Vaffitto. Q millo- I 
nario Azie Khoury, di 52 an- I 

I ni . ha estratto la pistola, spa- . 
rando all'impazzata: ne ha I 
nccisi tre e feritl cinque. Po-

I e o dopo e sopraggiunta la po
lizia, ed il Khoury ha ten-
tato di *o«rar*i aU'arre«fo 

I inpoppiando una sparatoria I 
eon gli agenti Una pallottola ' 

I l o ha raggiunto al cuore. fnl-
minandolo. 

I Governo I 
I sotto terra I 
I DENTON — Circa cento I 

funzionari del p o r e m o fede- I 
I ra le cominceranno domawi 

0 fras/erimenfo nepti uffici | 
sotterranei di un complesso 

Iamministrativo che fungereb- . 
be da seconda capltale USA I 
in caxo di dI.ttnjrlonp atomi-

Ica. L'edificio sarebbe In prrt i 
do di rrjtistere ad una bornba » 

~ polenra di 20 megatom 

PJiglnc 2M . L. 1.200 

FINALMENTE SVELATI SENZA STORTURE 
E FALSI PREGIUDIZII MISTERI OEL SESSO! 
Ut guclrta Edllrlrr M C B * Una dl ptMrnUrf due 
voluml dl trn*»ilnn»ir lnlrrr«»r: 

EDUCAZIONE SESSUALE DEI 6I0VANI 
EUGENICAE MATRIMONIO 

P»g1nr IM 
t^tl truttano tutti i l l » ' -
gomt-ntt rrlatlvt al geno 
come la riprnduzlnne, 
IVrrdlta morb<*a. la 
union*- fra ennsangut* 
nei. | camblamrntl dl 
»«*sso. le anomall* »e»-
suall. le malaltlf v«-ne-
ree. fee ecc Cntengo-
no Inoltre Illustration! 
pjrtlcnlarrgKlHte degli 
app^ratt genllatt ma-
4rhlll e femmlntli e al-
tr«- dl grande In terew 
I due vuluml vengonn 
olT^rti ecceZl«<n«tlmente 
a LIRE. I ""00 anzirhe 3 
LIRE 2 300 
AppTi>tlli4ie di questa 
f>cca«l«>ne che non ver-
r i ripetuta ed tntlrfle 
4ubiu> un vdglia di L 
I 700. oppure rtchterteii 
In conlrassegno (Paga-
mento 11a con«<-gna) a 

CA8A F D I T R H I 
M C B 

Corso Dante. 73/U 
TORINO 

I due vnluml. data la u»-iK«te£Za Ueii« niMlfri- i ioii^i^ » i ». i 
rannn tpedlU lo bust* blanca ehlu«a, aenza altre «pe«e al 
vn«tro dnmicillo 

.'i C A P I T A L I 8 0 C I F T A L 511 

\~A PKKSIITI rapid! a tulU 
S P E M Firenze • Piazza S 
Croce 18 tel 28 45 12 • UROS-
SETO • Via Telamonlo 4 c 
A TUTTI PRF.STITI rateizzati 
ITALFIDI • Firenze . Piazza 
Repubblica 2 • Tel 2H3 296 

4) AUTO-MOTO-CICLI L. 50 
AUTOMOBILISTl: Gomme. n-
costruite. occasione. nuove. mo
te. valorizzazione usate. facili-
tazioni Cuglnl - Lupa 4'A. 
AUTONOLLtiCIO RIVIERA 

ROMA 
Prezzl glornalieri feriaU: 

(inclusi SO km ) 
FIAT 500 D L, 1200 
BIANCHINA . 1300 
BIANCHINA 4 postl . I 400 
FIAT 500 D Giardmetta - 1 4511 
BIANCHINA Pannram - 1500 

BIANCHINA Spyder 
Tetlo Invernale • I 600 

BIANCHINA Spyder - 1 700 
FIAT 750 '600 D) - 1 700 
FIAT 750 Multiple • 2 000 
UNDINE Alfa Romeo - 2100 
AUSTIN A-40 S - 2 200 
VOLKSWAGEN 1200 - 2 400 
SIMCA 1000 G L - 2 400 
FIAT 1100 Export - 2 500 
FIAT 1100 D - 2fi0n 
FIAT 1100 D SW 

(Familiare) - 2 700 
GIULIETTA Alfa 

Romeo - 2 800 
FIAT 1300 . 2 90(1 
FIAT 1300 S W (fam.) - 3 000 
FIAT 1500 - 3 000 
FORD CONSUL 315 - 3100 
FIAT 1500 Lungs - 3 200 
FIAT 1800 - 3 300 
FIAT 2300 - 3 600 
ALFA ROMEO 2000 

Berlina - 3 700 

AVVISI SANITARI 

EM0RR0IDI 
Curr raplile indolnrl 

nel Crntro Medico F.«|illllno 
VIA CAKLO ALHEKTO, 43 

Tel 120 942 - 425 624 • 420 8191 

Medico specialists .iermatnlnge 

'DAVID* S T R O M 
Cura sclerusjiitt- (antbuUturidle 

•enza operazione) delle 

EMORROIDI e VENE VARICOSE 
Cura delle compllcazlnnl: ragadl, 
fleblti, eczeml. ulcere varicoae 

DI8FUNZION1 BE8SUALI 
V B N E R E B . P E L L I 

VIA COU Dl RIENZO n. 152 
Tel. 3*4.501 . Ore $-*•: feitUI t-l> 

(Aut. M. San n 779/12315J 
del 29 ma«*|o 1Q10> 

io RAGIONO! 

E Q U E S T O E IL M I O C E R V E L L O 
C H E S V O L G E P E R LEI Q U E S T E 

O P E P A Z I O N I : 
M l 8 C A L D O B U B I T O E A L L A 
T E M P E R A T U R A V O L U T A M l 
B T A C C O P E R C I O N O N C O N S U 
M O P l U C O R R E N T E E Q U I N D I LEI 
S I G N D R A R I 8 P A R M I A E S T I R A 
A L Q I U B T Q C A L Q R E O G N I T I P O 
D l T E S S U T O S I C U R A D l N O N 
S T R I N A R E M A I IL S U O P R E Z I O -

B O C D R R E D O . 

F E R R Q D A B T I R O 
T B I T E N S I O N E S ICURO - LEGGERO 

B T I R A R E Ec F A C I L E COIN! F A D E 
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solo, testimone che assiet^, sia 
pure da lontano, alia « rissa» 
tra un gruppo di antifascist! 
ed un gruppo di missini; fu lo 
stesso Babbini a telefonare in 
questura ed a far affluire i 
rioforzi comandati dal commis-
iario CafarL Ebbene. quando 
Tallora vice questore di Reggio 
dottor Di Vincenzo. venne a 
rendere la sua importante te-
stimomanza. si fece premura di 
dostenere che « pacifici » neo-
fascioti erano stato ~ proditoria-
inente aggrediti - dagli antifa
s c i s t Disse pure, il vice que
store. di aver ncostruito a quel 
modo I fatti in base alia rela
tione verbale e scntta degli 
•menti di servizio dinanzi alia 
sede del MSI Oggi l'appuntato 
Habbim ha negato sia di aver 
:>critto che di aver detto che 
erano stati gli antifascisti ad 
aggredire i mi»ini - Ho visto 
che c;i prendevano a pugni — 
ha detto — ma non so chi sia 
stato a cominciare-. 

Anche la testimomanza della 
guardia di PS Vittono Petta ha 
d'.mostrato con quanta appros-
simaZione la polizia abbia n-
costruito i vari eplsodi del - lu
glio di sangue • di Reggio 

U Petta. pure lui in - servi
zio di avvistamento». ma alia 
CdL. ha riferito quel che ave
va sentito dire dal suo collega' 
Babbini. Anche lui. quel gior-
no. era in borghese (si sono 
presentati in divisa dinanzi ai 
giudici. foree per dare maggio-
re autorevolezzn alle propne 
parole) e non ebbe modo di 
mtervenire. tranne che per cor-
rere in questura e chiedere nn-
forzi. Ha invece deposto a pro 
posito di certe indagini svolte 
I'll luglio dalla polizia per suf-
(ragare la tesi che i dimostranti 
avevano lanciato sassi. mattoni 
e altn oggetti dai tetti delle 
ca«e prospic.enti piazza Cavour 

Il Petta si era avv.ato for 
nendo spigliatamente part.co'.ari 
su particolan ed e poi apparjo 
piuttosto imbarazzato quando 
l"aw. Maris ha commciato a 
domandargh ee raccontava cose 
scoperte da lui o nfer.te da 
altri I! poLziotto si e tnnce-
rato die'ro il fatto che a d.n-
gere le indag.hi era stato il 
bngadiere Fiore 

Fernando Strambaci 

una visione 
serena, con 
un compagno 
fedele 

il TV che 

fa scuola! 
GRANDI INDUSTRIE RADIO TV ELETTROCASA 

La nuova automatica 
e meravigliosa lavatrice 

che ridona freschezza 
alia biancheria lavata 

RADIOTELEVISIONE Abbiategrasso (Milano] Via A. Ponti, 2/4 • Tel. 942587/88/89-942023 
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PAG. 21 / ffaffti d e l m o n d o 
La risoluzione del Plenum del CC del PCUS 

Vasto piano perattuare 
a intensiva 

Tre direttive fondamentali: largo impiego della chimica, sviluppo dell'irriga-
zione, « meccanizzazione complessa» in tutti i settori 

[Dalla nostra redazione 
MOSCA, 15. 

I l l Plenum del Comitato 
Intrale del PCUS si e chiu-

ogf»i, dopo un'ul t ima se-
| ta ehe ha occupato tu t ta 

mntt inata . A concluslone 
[i lavori e stato emesso un 

lunicato che parla solo 
U'unico punto ufficialmen-

all 'ordine del giorno: la 
ricoltura. E' stata votata 

|a risoluzione che riassu-
i te rmini del dibatti to 

le indicazioni di massimo 
ne sono uscite. Non una 

rola e stata det ta circa fili 
| r i temi in discussione. Si 
iene tut tavia che, a part i-
da ieri pomer iggio . i l Co-

itato centrale si . sia, occu-i 
l o quasi escluslvarn'ente dei 
>portl con i cinesi e degli 
ri problemi che oggi esi-

jino in seno al movimento 
mnista. -

5i pensa che anche questa 
te de) lavori del Plenum 

\h resn, pubblica. Per il mo-
ito, perd, si 6 voluto che 

ailusione a questo temd 

scomparisse dai resoconti. 
Cosl, nel testo del discorso 
di Krusciov pubblicato que
sta matt ina da tutti I gior-
nali — testo che occupa ben 
sei pagine — e stata tolta 
quella frase di polemica con 
« i trozkisti di fresca data >, 
che era invece nel breve re-
soconto diffuso ieri dalla 
TASS. Anche il comunicato 
che ieri diverse fonti sovie-
tiche avevano diffuso e che 
annunciava il considerevole 
allargamento del numero di 
invitati, chiamati ad assiste-
re a quest 'ult ima fase dei la
vori, si 6 ridotto sui giornali 
di questa matt ina a poche 
righe: ogni ailusione ai nuo-
vi invitati (da cui si poteva 
capire che il tema del dibat
tito era eambiato per spo-
starsi su argomenti di carat-
tore politico ideologico, quali 
sono appunto quelli discussi 
con i cinesi), e completamen-
te scomparsa. Da questo si-
lenzio non si dovrebbe tut
tavia dedurre , a nostro pa-
rere, che dei temi oggi scot-
tanti del movimento operaio 

La RDT pronta ; 
a continuare 
i negoziati 

sui permessi 
BERLINO, 15. i 

lexander Abusch, vice-
idente del consiglio della 
ubblica democratica te-
a, ha annunciato questa 
t ina che il suo governo 
sposto a continuare i ne-
ati per i lasciapassare 
inesi. - . , • ._ • 
gli ha precisato di non 
iderare « yalido > 11 ri-

opposto da . Bonn alia 
essione dei lasciapassare 
le feste pasquali ai berr 

si della ' zona , ovest. 
isch ha*inflne~espr«gsd 13 
ansa ,che < il dir i t to al ia 
determinazione dei ber-

|si dell 'ovest .r flnira' per 
jrsi >, nonostante l 'azione 

|sabotaggio dei dirigenti 
Germania occidentale. 

II Brasile respinge 
I'accusa 

del Venezuela 
contro Cuba 

L'AVANA, 15 
H. Brasile si e ufficialmente 

rifiutato di discutere con i rap 
presentanti del Venezuela 1'ac 
cusa rivolta da questo paese a 
Cuba. Com'e noto. Cuba e stata 
accusata di aver fornito armi 
alle Forze di Liberazione Na 
zionale del Venezuela. 

A quanto riferisce la « Pren-
sa Latina » da Rio de Janeiro. 
il ministro brasiliano degli 
esteri Araujo Castro ha rice-
vuto il capo della missione mi-
litare del Venezuela, contram-
miraglio Orosco. e lo ha consi-
gliato di non presentare alcun 
documento contro Cuba. 
' Secondo quanto qui si e ap-

preso, il ministero brasiliano 
degli esteri ha'^ffifSrinato la 
missione del Venezuela, che sta. 
atrualmente compfendo un giro 
dell'America Latina per trasci-
narla in un nuovo complotto 
antlcubano, che i l Brasile non 
potra mai dichiararsi'd'accordo 
con i compitl della missione 
stessa. . 

internazionale, non si sia di-1 

scusso. Esso significa piutto-
sto che, per il momento, si 
preferisce non par larne uffi
cialmente. 

La risoluzione approvata 
dal Comitato centrale, nella 
quale vengono precisati gli 
orientamenti generali del 
nuovo corso dell 'agricoltura 
sovietica e stata pubblicata 
questa sera dalle Isvestia. II 
compito fondamentale afTl-
dato alPagricoltura consiste 
nel l 'aumentare la produzio-
ne cerealicola nei prossimi 
cinque anni, di 80-100 milio-
ni di tonnellate, in modo da 
raggiungere nel 1970 una 
produzione garanti ta di 225-
230 milioni di tonnellate. 
Come assicurare al paese un 
tale risultato? « L'agricoltu-

ra intensiva — dice la riso
luzione — e l'indirizzo ge
nerate, la strada maestra del-
lo sviluppo delle forze pro-
dut t ive agricole*. Questa 
« strada maestra > comporta 
tre obblighi principali: 1) il 
largo impiego della chimica, 
cioe la « chimizzazione > del 
suolo e dell 'al levamento del 
best iame; 2) lo sviluppo di 
un sistema di i r r igaz ioneper 
le terre irrigue; 3) l ' intro-
duzione della «meccanizza
zione complessa > in tutt i i 
settori agricoli. 

A questo punto la risolu
zione precisa, in 19 para -
grafi, i compiti-dei ministeri 
e dei comitati di pianiflca-
zione, degli scienziati e de 
gli specialisti, del Par t i to e 
dei suoi comitati a tut t i i li-
velli, delle aziende agricole 
statali e cooperative per 
l 'attuazione rapida dei t re 
punti fondamentali che s tan-
no alia base del passaggio da 
una agricoltufa ancora larga-
mente estensiva ad una agri
coltura moderna e intensiva. 

Uno dei paragrafl ricorda, 
per esempio, che non bas te-
ra aumentare la produzione 
del fertilizzanti chimici se il 
loro impiego pratico non sa-
fa razionale. Pe r questo b i -
sognera procedere al censi-
mento^d,elle terre , al ia for-
mulaziohe di < mappe del 
suo lo* avviando su ,ogni t i -
po di te r ra il prodotto chi<-
mico p iu confacente. T ra i l 
1064 e il 1065 dovra anzi es-
sere costituito tin «servizlo 
unico agro-chimico > ' che 
presiederfi alia razionale di-

stribuzione e al piu" utile 
impiego dei fertilizzanti e :li 
tutti gli altri mezzi chimici 
necessari alio sviluppo del
l 'agricoltura. 

Si dovra anche vede're il 
problema delle erosioni del 
suolo e stabilire per quali 
ragionj certe zone un tem
po produtt ive sono state ro
se improduttive. 

Rilevando che la mecca
nizzazione della agricoltura 

} . Sul conflitto 

con I'Etiopi la 

Conferenza 
dell'ambasciatore 

somalo 
a Roma 

L'ambasciatore della Somalia 
a lloma, dott. Mohamed Seek 
Hassan .ha tenuto ieri una con
ferenza stampa nella sede della 
rappresentanza diplomatica so-
mala Tin Italia. Riferendosi ai 
combattinienti svoltisi in alcu-
ne refjioni ai conflni somalo-
etioplci. l'ambasciatore hn dot-
to che gli scontri sono stati la 
conseguenza di ««a^sressioni 
etiopiche» e ha affermato che 
le forze etiopiche « hanno bom-
bardato dodici villaggi, che so
no andnti distrutti, con un bi-
lancio di 117 morti fra i ci-
vili. Cinquomila sono i profushi 
somali dalle rejjioni del con
flitto-. 

In merito all'aziono dlploma-
tica condotta dal governo so
malo, l'ambasciatore ha detto 
che -i'attenzione del mondo 
esterno d stata ripetutamente 
richiamata sulle massicce for
ze militari che il governo etio-

f l l l l M 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 M I I I I I l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l M M M I I I I I I I I I I I I I I I I I I i l M l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l f l H 

NONE9 UNA TROVATA PUBBUCITARIA! 

hn riafTerniato la posizione del 
sjoverno somalo, che 6 *< pron
to ad iniziare ne»oziatl bilate-
rali per risolvere le questionl 
conflnarie, tanto con 1'EtlopIa 
quanto con il Kenia. Qualora 
tali negoziati dovessero fallire. 
vorri accettnta la mediazione 
dell'tlnione de.^li Stat; africa-
ni. Come ultima alternativa e 
come seano del desiderio dl 
rasjjjlnnsere una .tjiusta pace — 
ha detto — verrebbe fatto rd-
corso alle Nazioni Unite, invo-
cando il principio dell'.iutode-
torminazione delle popolazjoni 
nei territori contestati». 

lamenta gravi lacune, so-lpico mantiene concentrate lun 
prat tut to nelle aziende agri- g° l .c?r

nllm„^ni„la„?f)
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cole specializzate nelPalle-
vamento del bestiame. la ri
soluzione indica le misure 
necessarie per modernizzare 
la tecnica agricoln e per me-
glio sfrut tare i mezzi mecca-
nici gia a disposizione delle 
singole aziende. 

Particolari compiti vengo
no assegnati alia ricerca 
scientifica nej vari settori 
della meccanizzazione. della 
irrigazione, della selezione 
delle sementi, dell 'agrono-
mia, della zootecnia ecc. 

II Comitato centrale del 
PCUS decide che in brevis-
simo tempo tutti gli istituti 
superior! di agrotecnica e i 
centri di ricerca scientifica 
vengano trasferiti dalla citta 
alle basi sovcosiane. Anche i 
responsabili locali di Par t i 
to. e non solo i quadri tec-
nico-agricoli, dovranno pos-
sedere una esperienza e una 
cultura specializzate nel set-
tore agricolo per poter con-
dur re avanti in modo posi-
tivo ed eflicace il loro la-
voro. 

II Comitato centrale a p -
prova infine c l ' introduzione 
di un sistema che assicuri 
una pensione ai colcosiani >, 
l 'aiuto finanziario e tecnico 
ai colcos arre t ra t i e i premi 
di produzione per incremen-
tare l ' interesse mater iale 
dei colcosiani. 

< L'interesse mater iale — 
afferma il documento — e 
la condizione principale pe r 
il miglioramento della ' p ro -
dutt ivi ta nella agricoltura, 
Per una piu alta prbdutt ivi-
ta dehlavorq si deve ricono-i' 
scere un compenso super io-
re >r Queste-misure di in te -
resse mater ia le dovrebbero 
assicurare <il*rapido miglio
ramento deireconomia dei 
colcos ar re t ra t i >. • 
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II nome .e I'lmmaglno che compalono sull'aatuccio della ormal famosa PASTA DEL CAPITANO la rlcetta ohe Inv 
blanca I dentl, non sono un'lnvenzlons o una trovata pubbllcltarla, ma la confezlono riproduce fedelmente la flslono-
mla del' Dott; Clemente Clccarelll, allora capltano, In una fotografla dell'epoca, assleme alia moglle, slgnora Mad* 
dalena .Vasoln ed ai figll Emilia, Nlco, Maria. - Sua appunto e la rlcetta, cost Indovlnata, dl un ottlmo dentlMol* 

'•:.•• diffuso' ora In tutto il mondo per la sua bonta ed efficacla 

P A S T A D E L / C A P I T A N O (La ricetta che imbianca i denti) 

IN TUTTE 'LE FARMACIE Dl CITTA' E PAESE A L. 300 IL TUBO GRANDE 
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metodo per f umare meno! 
Smettere di fumare certo non e facile. Tuttavia, provate a diminuire 
il numero giornaliero di sigarette,dolcemente...con il metodo Sana Gola I 

Invece di accendere la prossima sigaretta, 
prendete un Sana Gola: ha un gusto 
fresco, di frutta o di menta o di liquirizia. 
Un Sana Gola fa bene alia gola, 
toglielamarodelfumo, -
attenua il desiderio di fumare. 

Eun prodotto A L E M A G N A 

-:f Sana Gola vi aiuta a fumare meno! 
. i . . • ' 

.... . . . t i , ^ » a . ^ 
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la settimana 
nel mondo 

Dopo De Gaulle, 
Home? 

Ancora una settimana di fal-
Mtnenti e di delusioni, BU seal a 
internazionale, per la pol i t ic 
•mericana. ila aperto la aerie 
UL rottura diplomatica tra 
Ciang Kai-ficek e la Francis, 
•nnunclata luncdi e seguita da 
•ppena velati rabbuffi ' di 
Washington al fantoccio Indi-
•ciplinato, incapace, malgrado 
le precise direltive impartite-
frli, di « giocare la partita fino 
in fondoa. Ma, poco dopo, cl 
•i e aecorti die l'uotno di For
mosa non meritava la ropri-
menda: e stato l'amba»oiatore 
di De Gaulle che lo ha invi-
tato, senza molti riguardi, a 
Jasciar llbero il campo, conce-
dcndogli soltanto formalmente 
la chance di un'iniziativa; e a 
Ciang non e rimasto che ade-
gnarsi. Crolla coal il mito delle 
« due Cine z>. 

Seeondo insuccessn, a Cipro. 
Con la missione del sottose-
gretario di Stato, George Ball, 
ad Atene, a Nicosia e ad An
kara, gli Stati Unit! si sono 
impegnati • direttamente • nol 
tentatlvo di realizzare un in-
•ervento militare nell'isola, se
eondo un piano che e soltanto 
•an traveatimento di qucllo 
Tentilato in precedenza: la 
«forza internazionale» do-
•rebbe comprendere fotida-
mentalmente trnppe dei paesi 
•tlantici, ed easere <r collegnta » 
•ll'ONU; al di fuori, nero, 
deU'autorita del Consiglio di 
sictireaza. L'obblettivo rcsta lo 
steoso: dare un colpo alle ten-
denze nentraliste a Cipro, in 
Greeia e in tntto il Medio 
Oriente. Ma neppure una san-
guinosa provocazione, che do-
•reblie provare al mondo la 
necessita di un intervento, ha 
consentito a Ball di strappare 
11 consenao di Makarios, 

Mercoledi e glovedi, i col
loqui con il premier britan-
nico, Ilome, notoriamente tn-
teressato a «speciali relazio-
n i a con Washington, hanno 
offerto a Johnson l'occasione 
per una replica alle iniziative 
golliste. Ma I'incontro, aper-
tosi all'insegna dell'nnita nn-
glo-americana, doveva riser-
vare al presidente americano 
wltcriori fnistrazioni. C'e stato 
accordo per porre in primo 
piano, nel comunicato finale, 
Tesigenza di proseguire il dia-
logo con riJRSS; ma la Gran 
Bretagna ha respinto il prin-
eipio e la pratica dcU'embargo 
eotnmerciale contro Cuba e del 
fthniti alia cooperazione econo
mic* eon l'URSS; non ha 
preao tmpegni sulla forza 
mulrilaterale (and, ha riaffcr-
mato fl proposito di tnante-

nero una forza micleare indi-
pendente) e ha fatlo saperc 
che non condividc le preclu
sion! nei confronti dclla Cina. 

L'clcnco delle situazioni "lo
ve le cose a non vanuo come 
piace agli Stati Uniti», nota 
Walter Lippmann, si allunga, 
in questo mondo « ostinato », 
ed e futile pretendore che la 
colpa sia di De Gaulle. Meglio 
sareblie riconosccre che la po-
litica del Diparlimento di Stato 
continua a basarsi su «false 
premesse», che noppure i piu 
fidi alleati vogliono accettare, 
prima di ttitte quclla che gli 
Stati Unili abbiano ancora il 
monopolio dclla potenza mili
tare e finanziaria nel mondo; 
meglio sarehbe, anrhe so cio 
e diflicile, rivedere quisle pre
messe, rinuncinndo a consMc-
rarle un « tabu n. Ma Wash
ington non sembra intenzio-
nata a se<;uire il consiglio: 
cssa preannunria ora nuove 
rappresaglie contro i paesi rei 
di commereiare con Cuba e 
afferma che In politica gollista 
rende piu rhe mai ncressaria 
una «vittoria » militare nel 
Viet Nam del sud. 

Tanto siil problema del di
sarm n quanto su qucllo tcde-
sco, il mondo socialist.! con
tinua frattanto a sollccitnre 
una risposta positiva degli 
atlantici alle sue iniziative. A 
Ginevra. l'URSS ha insistito 
nei giorni scorsi per mlsure 
eflfctlive di disarmo, anziche 
di « congelnmento » degli ar-
mamenti. come gli Stati Uniti 
propongono, ed ha sugge-ito 
che si dia la precedenza, nel 
campo delle misure collate
ral!, ad un accordo mondiale 
per la riduzione dei bilanci 
militari. La RDT ha propo-
sto a Berlino ovest di riaprire 
il confine per Pasqua e per 
Pentccoste; ma un « veto » di 
Bonn ha mandato a montc 
un'intesa in questo senso. 

Acuita tensione in Africa 
orientale, dove le dispute ter
ritorial! tra Somalin ed Ftiopia 
e tra Somalia e Kenia hanno 
dato luogo a sanguinosi con-
flitli. TI segretario dcll'ONU. 
U Thant, e Krusciov sono in-
tervenuti per faeilitare nna 
tregna. La ronferenza delPor-
ganizzazione per 1'unita afri-
cana, apcrta mereoledi a Dar 
es Salam.' ha offerto i suoi 
buoni nfTiri per una soluzione 
pacifiea del conditio somalo-
ctiopico. 

Negli Stati Uniti, il pro-
getto di le?ge stii diritti civili 
na fatto un importante passo 
avanti con il voto finale alia 
Camera, che ha riunito una 
buona maggioranza bipartitica. 

Palesi divergenze alia conclusione delCincontro 

Er hard-De Gaulle: 
nessun comunicato 

Il disaccordo verte sul ruolo della NATO, sulla politica francese in Estremo Orien
te e nel «terzo mondo », sull'atteggiamento verso la politica di Washington 

e. p. 

Dal noitro inviato 
PARIGI. 15. 

Nessun comunicato ufflciale 
e stato pubblicato al termine 
degli incontri franco-tetleschi, 
ohe si sono chlusl questa sera. 
dopo due giornate di serrate 
conversazioni, e dopo tre in
contri tdte-A-tHe tra De Gaul
le e Erhard. E* la prima volta 
che ci6 accade. L'assenza di un 
testo conclusivo dei colloqui sta 
a signiflcare, non tanto il carat-
tcre di routine e di normalith 
nei rapporti tra i due alleati. 
come afferma il Quai d'Orsay. 
quanto all'inverso la loro na-
scente anormalitn, che vede i 
due paesi schierati su posizio-
ni divergenti nelle grandi que-
stioni di indirizzo politico ge
nerate. 

Le conversazioni «franche e 
aperte» di Parigl. come esse 
vengono definite nelle dichla-
rnzioni ufflciali. sono state in 
eiletti cosl sincere e realistiche 
da dimostrare che Repubbllca 
Federale Tedesca e Francla so
no in disaccordo sulle seguentl 
liuee strategiche: concezlone e 
ruolo della NATO, politica fran
cese in Estremo Oriente. inizia 
tiva francese verso il -terzo 
mondo >•, riconoscimento della 
Cina, e. inflne, atteggiamento 
nei confronti degli Stati Uniti 
d'America. dal problemi dello 
armamento atomico al Kenne-
di round. Un comunicato even-
tuale avrebbe soltanto sottoll-
neato il vuoto politico che si 
e aperto tra i due alleati euro-
pel. visto che accordo e coope
razione vertono soltanto sul 
terreno culturale. per ci6 che 
concerne lo scambio di dele-
gazioni giovanili. insegnamento 
reciproco della lingua, eccetera. 

L'avvenire dell'Alleanza occl-
dentale e stato posto dai tede-
schi di Bonn in cima a tutte le 
loro preoccupazioni. E a questo 
denominatore comune — inde-
bolimento della coesione politi
ca fra gli occidental! e nella 
NATO — sono state riportate 
tutte le recenti iniziative del 
Generale sul piano internazio
nale. Le riserve e le critiche di 
Bonn si sono esercitate su que
sto terreno: seeondo 1 tedeschi 
occidentali, nuovi element! di 
perturbamento e di crisi sono 
stati introdotti neH'AUeanza 
dall'azione del Generale, perche 
tanto la cooperazione con la 
America del sud quanto il rap-
porto diplomatico allacciato con 
la Cina, hanno, a loro awiso , 
un carattere di manovra antl-
americana, che Washington de-

nuncia, e che essi stessl sono; 
declsi a respingere e a com-
battere. 

Erhard non ha esitato ad af-
fermare che ci6 che a Parigi 
viene chiamata indipenden^o, a 
Bonn si chiama ostilita verso gli 
USA, e ha fatto notare come 
dall'altra parte dell* Atlantico 
l'amarezza sia stata rimpiazzata 
dalla collera al momento del ri
conoscimento dclla Cina. 

Anche sul piano tecnico mi
litare. i tedeschi sono Inquleti 
per l'avvenire della NATO, ed 
essi non hanno fatto che insi-
stere sull' enorme valore che 
Bonn continua ad attribuire alia 
efflcienza della organizzazione 
atlantica. da cui dlpende. come 
Erhard ha affermato, la loro 
sicurezza, essendo la NATO 
«l'unico baluardo drizzato con
tro il comunismo o sovietico o 
cinese*. 

Se il divorzlo tra la Francla 
e gli USA si accentua, questo 
distacco prelude al tramonto 
della NATO, il che implica per 
Bonn di arrlvare ad una unica 
conclusione: u problema di fon-
do dell'Europa. la^ unificazione 
tedesca. non ha piu le garanzle 
necessarie per essere portato a 

soluzione nel senso che la Re-
pubblica federale tedesca de-
sidera. A tal proposito il can-
celliere Erhard ha sollecitato 
De Gaulle a dargli le garanzie 
piii formali e a precisare nel 
modo piu eolenne che la di-
plomazia francese non ha cam-
biato il suo atteggiamento sul 
problema tedesco, anche dopo 
avere conipiuto un gesto equi-
voco e sprlzzante Inimicizia ver
so Bonn come quello di man-
dare i deputati gollisti in de-
legazlone nolla Repubbllca De-
mocratica Tedesca. 

11 generale ha dato. In rispo-
sta una sorie di bonarie e pa-
ternalistiche aesicurazionl: la 
sua politica non lede gli inte-
refcsi degli alleati; il viaggio 
in Germania orientale dell'UNR 
esorbita dalle sue competen-
ze (!) e non concerne la diplo-
mazia franceee. la Francla e 11 
suo governo hanno per Erhard 
« fiducia e conslderazlone ». 

€ Infaticabile e onesto egll 
fa ci6 che va fatto », cosl De 
Gaulle ha definite In un brin 
disi, il Cancelliere; malgrado 
la definizione sia tratta da 
Goethe, essa sembra tuttavia 
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Chiusa la campagna elettorale 

Igmi votano oggi 
La senatrice socialista Carrettoni e Ton. Sandri festosa-
mente accolti da una folia di elettori dell'E.D.A. ad un 

comizio al Pireo 
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Barcellona: 
tre anarchici 

e un americano 
arrestati 

BARCELLONA. 15 
' Nonostante 11 rlserbo delle 

autorita. alcuni giornalisti etra-
nieri eono riusciti a sapere «• da 
fonte attendiblle -. che un ame
ricano di origine lituana. Ga-
bruel Jausicas. e stato arresta-
to insieme con tre anarch.ci 
spagnoli, con I quali era In 
contatto. 

L'amerlcano faceva parte di 
una delegazione della societa 
statunitense «• Investors Plan-
nuie Corporation of America ». 
attualmente in Spagna per sta-
bilire accordi finanzlari e in
dustrial! con il governo di Ma
drid. 

Sul fatto. che presenta parti-
colari abbastanza strani, Infio-
liti e perci6 meritevoli di chia-
rimenti, 1 giornalisti non sono 
riusciti ad avere, per ora. altri 
particolarl 

Studenti 

iraniani 

espulsi 

da Vienna 
VIENNA. 15 

Una grave misura antidemo-
cratica e stata presa dalle au
torita austnache. per servillsmo 
nel confronti della corte per-
siana o per spirito reazionario 
(altra spiegazione del gesto non 
sappiamo trovare). I dodicl stu
denti iraniani arrestati 11 26 
gennaio scorso per aver mani-
feetato contro lo Scia. recatosl 
ad Innsbruck per assistere ai 
giochi invernali. hanno ricevuto 
un ordine di espulsione. 

Gli student!, che frequenta-
vano l'universita dl Graz, do-
vranno lasciare il territorio 
austriaco entro due settimane 
dalla data del prowedlmento, 
emesso il 3 febbraio, ma an-
nunciato solo oggi. 

Contro l'espulsione. gli stu
denti hanno presentato rlcorso. 

piu adattarsi ad un capo con 
tabile che ad un capo dl go
verno. Questa, almeno, l'im-
presslone che hanno tratto 
commcnsali. De Gaulle e riu 
scito inline a strappare alia 
delegazione tedesca un assenso 
per lul prezioso: Bonn parte-
cipcra, nel prossimo mese di 
aprile, ad una rlunione inter-
minlstcriale francese che sara 
dcdlcata al problemi degli aiuti 
al « terzo mondo ». 

Tra le poche declsloni prese 
nel corso dell'incontro, vi e 
quella della creazione dl una 
commlssiono franco-tedesca che 
esaminera 1 problem! della sta-
bilizzazione del prezzl e le ten-
denze inflazionistiche del mer-
cato in Europa. La creazione dl 
un centro dl esercitazionl co-
muni per i due eserciti sara In-
vece messa alio studio prossi-
mamente. I tedeschi dl Bonn 
hanno deciso dl partecipare 
come osscrvatorl • al ' Comitato 
interministeriale francese per la 
cooperazione al paesi sottosvi-
luppati, problema al quale e 
stata dedicata l'ultima seduta 
plenarla dei ministrl dei due 
paesi nel corso del pomerlggio. 

Sull'argomento della coopera
zione, il generale ha Ulustrato 
11 suo piano di alutl ai paesi 
sottosviluppati con eloquenza e 
un potere dl convincimento cos! 
rimarchevoli, che la delegazione 
tedesca, per quanto terrorizza-
ta dalle future reazioni amerl-
cane, si e decisa a ridiscuterne, 
in aprile, a Parigi. Sull'Europa 
11 discorso non si e quasi allac
ciato: nelle presenti condizioni, 
francesi e tedeschi occidentali. 
considerano che il tema della 
unita politica europea non e at-
tuale. 

Erhard ha 
dell'incontro, 
stampa riservata soltanto ai 
giornalisti tedeschi. II cancel
liere si e dichiarato soddisfatto 
dei colloqui ed ha affermato 
che. pur essendo emerse da esso 
« concezioni contrastanti ». que-
ste non intaccano tuttavia l'al-
leanza franco-tedesca. 

Si ribadisce, in conclusione, 
l'indipendenza delle due poli-
tiche estere e, in modo parti-
colare, per ci6 che concerne In 
forza multilateral, che b il 
problema che piu sta a cuore a 
Bonn. I tedeschi non si sentono 
affatto condizionati dalle riserve 
francesi e proseguiranno in mo
do autonomo la loro azione per 
la organizzazione dl una forza 
multilaterale atlantica. 

Maria A. Macciocchi 

Dal noitro inviato 
ATENE, 15 

Tutto face stamanl, niente piu 
altoparlanti. niente piu macchi-
ne con la scia di volantini dic-
tro; ripreiuiono il ropravvento 
ormai le voci dei uctufitori am
bulant! che ofjrono I blglietti 
della Jotterla nazionale. La acu
te passa per le strade e non de-
ana d'uno sauardo i ritratti ap-' 
pesi ai muri, i mamfesti dei 
candidati e le parole d'ordine. 
Ormai ]Q campagna elettorale 
continua solo nelle dlsciissiont 
famigliart e soprattutto nel se-
yreto delle coscien^c, continua 
con 1'eco delle arandi mani/e-
stazlonl dei giorni scorsi. 

Abbiamo vissuto I'uttima not-
te elettoralp fra la qente del 
quarticre - Kokkigna », al Pireo 
Kokkigna e un name antico, che 
slgniftca il • luogo dei rossi », 
oppure " luddoue ooni cosa dl-
venta rossa»; durante uno dei 
tanti governi di reazlone che si 
sono succcdutl negli ultimi qua-
ranta anni in Grccia. anche que
sto nome e stato messo neil'ii-
Zeoalitd, nessuno perd pud itnpe-
dire che qui, di generazione in 
generazione, tutto continui a 
' diuentar rosso •. 

Quulunque sia la legge elet
torale, e qualunque sia it regime 
poliziesco, qui la mcfd e anche 
piu deali elettori, vota per 
VEDA; si tratta in oenerale di 
famiglie grandemente misere 
giunte qui nel '22, dopo Vesodo 
dall'Asia Minore: operai ed ope-
raie del tabacchijici, marinai. 
emigranti... leri sera erano rlu-
niti in una grande assembled 
festosa con i loro striscioni, 
loro canti ritmafi, con i loro 
piccoli cartelli riproducenti il 
volto mallnconico di Lambrakis 
e la scritta: "Lambrakis vive -. 

Un grande applauso ha salu-
tenuto. alia flneltato Vannuncio che erano arri-
una conferenza.vati fra loro due parlamentari 

italiani Cla sen. socialista Car
rettoni e U comunista on. San
dri) ed alcuni piornalisti. Deci-
ne e decine di mani si sono te-
se, ulcune parole italtane sono 
arriuate fino a noi a far le 
veci di tutto un discorso, di tin 
saluto: - Bandiera rossa », • 7ta-
lica -, " Tonliatti ». Gli antifasci
st italiani sono qui e in tutta 
la Greeia grandemente popola-
ri, anche fra quelle migliaia di 
jt'rsone che hanno iniziato la lo
ro • carriera » di detenuti poli-
tici fra due carabtnieri duran
te la guerra. Ricordano i sol-
dati italiani diuentati parfiafanf 
dopo I'armistizio. la lotta co
mune. 

Sopratutto perd parlano del-
Vltalla antifascista di oggi, del
la democrazia' che vi si basa 

saldamcnte sulla Rcslstenza ed 
e con amarezza che ricordano 
che flnora, per la Resistenza 
greca, non cl sono stati che car-
cere e esilio. 

i4IIa prcsidenza del comizio di 
icri sera, ollre al candidato lo
cale dell'EDA, e'erano un gran 
numero di persone che ci e sem-
brato signi/icativo pedere unite 
insieme. C'era un ex AUnistro 
indipendente, Stamakls Merku-
ris — piu conoscluto forse in 
Italia come il padre dl Mellna 
Alercuri — e'erano Nikandros 
Kepessis, il partigiano uscito dal 
carcere in gennaio; e'erano la 
grande attrice tropica Aspasia 
Papathauassiou, appena rltorna-
ta da un giro di rappresento-
zionl in tutta Kuropa; e c'era il 
sindacaiista socialista c capo, og
gi. del Alovimento stndacale de-
mocratlco greco, Dlmitrjs; il 
tnusifisfa Tcodorakis candidato 
dell'EDA e Presidente del Mo-
vimento giounnile * Lambrakis • 
aurebbe dovuto parlare al comi
zio ma era invecc a Creta In 
mezzo ad altra folia. 

Un oratore ha letto alia gente 
del Pireo un suo messaggio: 
"... Nol dobbiamo riportare la 
democrazia in questo paese do
ve la democrazia e nata... Le 
campane della resurrezione del 
nostro popolo hanno gla inco-
m'tneiato a suonare festosamen-
t e - . 

Notiamo che le stesse parole 
sono state pronunciate nelta 
grande parata finale del partito 
di Centro che occupava nello 
stcsso tempo ieri sera tutto il 
quartiere degli uffld e degli 
alberghi ad Atene. La innume-
revole folia vi ha cantato infat-
tl — e pud apparire singolare 
questo, ad uno spettatore ttra-
niero — un canto pasquale che 
parla dclla resurrezione di Cri-
hto: e Cristo risorgente rappre-
scntava in quel canto la demo
crazia greca, lo stesso popolo 
greco che ha avuto il suo Gol-
gota e non e stato vinto dalla 
'notte deH'ERE-. 

* hlavrb sti mavrl Ere », * ne
ro alia nera Ere »: questo grido 
che abbiamo sentito nella rossa 
Kokkigna era rlpetuto anche es
so dalla genie che ha rlposto 
la sua fiducia nel vecchio leader 
Papandrcu c conta che la sua 
vittoria sia una vittoria della 
democrazia e dell'antifascismo 

Naturalmente il discorso dl-
renfa molto piu complesso in 
bocca a Papandreu, ma non c'e 
dubbio che moltl del teml che 
ierl sera egll ha trattato e molte 
delle soluzionl programmatiche 
che ha proposto (a proposito 
delle spese militari, delle condi
zioni dl vita degli operai e dei 
contadini, sopratutto a proposi
to di Cipro e dell'assasslnlo di 
Lambrakis) sono state deflate 

dalla passionc 
fascista. dalla 

uuttaria 
I'olorita 

e anti-
di rin-

novamento sociale della maggio- X 
ranza del popolo greco. Cib con- ' 
ferma la giustezza della linea •, 
unltaria del partito EDA, (che, j 
come abbiamo gid scritto, alia I 
unita antifascista ha sacrlflcato | 
anche alcune p o t i o n ! elettorali' j 
in 24 circoscririoni) e e la pitt g 
slcura base per giudicure degli ^ 
spiluppi della situazione politica ; 
in Grccia. I } 

Malgrado la corte, I militari ? 
le attivitd delle organizzazlonl ' 
parafasciste nelle campagne. In- . 
somma la • nofte delVFRE; e 
veramente ftnita e nasce ora una 
alba (non certo miombra dl nu-
bf) dl democrazia. I 

Aldo De Jaco 
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LAVATRICE A U T O M A T I C A 

ooo 
L'UNICA AUTOMATICA 
CON IL RICUPERO DELL'ACQUA CALDA 

L'UNICA AUTOMATICA 
MONTATA SU ROTELLE CON STABILIZZATORE 

AUTOMATISMO TOTALE. 
LIBERA SCELTA di qualsiasi programma di lavaggio 

INSAPONATURA AUTOMATICA della biancheria 

PRELAVAGGIO con scelta di temperatura e tempa 

STERILIZZAZIONE della biancheria (temperatura regolabile fino a 100* C.) 

5 RISCIACQUI 
MONTATA SU ROTELLE, non richiede instaliazione fissa v 

MINIMO INGOMBRO (profondita cm. 44 - larghezza cm. 64 - altezza cm. 92) 

CESTELLO in acciaio inossidabile 

ASSISTENZA RAPIDA E GRATUITA PER TUTTA LA DURATA DELLA GARANZUI, 
- • < ^ » r — • 

mod. da Kg. 3,5 "• L. 
* — pptoiwnto p r vs«c« dl Hcuptro L. l O . 1 

mod. da Kg. 5 L. • I 9 9 l 
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Attentate* 
contro 

Johnson? 
Arrestato un giovane ex-militare 

armato d i rivoltella 
WASHINGTON, 15 

n presidente Johnson ha 
rlschiato ieri, come Ken
nedy, di perdere la vita sot-
to i colpi di un attentatore? 
Questa 6' la notizia diffusasi 
fulmineamehte, nell'atmo* 
sfera dl sovreccitnzione che 
tut tora perdura dppoi l * gial-
lo > di Dallas, dopo che un 
indivlduo armato dii pistola 
e stato arrestato all'aeropor-
to municipale di St. Louis, 
nel Missouri, nello stesso set-
tore dove Johnson, termina
te una breve visita alia citta, 
si accingeva a prendere 
l 'aereo per r ientrare a Wa
shington. 

Ad accrescerne la risonan-
l a ha contribuito una singo-
lare analogia tra le circo-
stanze di questo episodio e 
quelle del crimine texano. 
Al pari di Oswald, il presun-
to at tentatore di St. Louis e, 
infatti , . un ex-militare, ,conr 
gedato ieri matt ina dall'eser-
cito come < elemento indesi-
derabile >." II ' suo norhe e 
Talma ' Sawyer , ed - ha 27 
anni. Era arr ivato all 'aero-
porto di St. Louis alle 20.10, 
muni to di una rivoltella call-
bro 32: nessuna indicazione 
6 stata data sul modo come 
la polizia ha messo le mam 
su di lui. L'aereo di Johnson 
ha decollato alle 21,40 ed e 
a t ter ra to regolarmente sta-
mane nella capitale federate. 
Attualmente, Sawyer, de-
nunciato per porto di armi 
abusivo, e interrogato da 
agenti delta polizia della con-
tea, del FBI e del servizio 
segreto. 

Fino a quando i risultati 
degli interrogator! non sa-
ranno resi noti, e ovviamen-
t e impossible dire se l'ipo-
tesi di un at tentato abbia 
una consistenza. e, in caso 
affermativo, quali movent! 
abbiano agito su Sawyer: se 
personal! (il risentimento 
pe r l'espulsione delle forze 
anna te? ) o politici. Piu am-
pi ragguagli sulla figura del 

giovane potrebbero contri
b u t e a chiarire l'accaduto. 
Ma gli inquirenti manten-
gono in. proposito un riserbo 
quasi totale. 

Johnson si era recato a St. 
Louis per pronunciare un 
discorso in occasione del se-
condo centenario della fon-
dazione della citta. Aveva 

Earlato ieri sera in un at-
ergo cittatiino. inserendo 

hella " sua esposizione una 
puntata polemica contro c "o-
loro che, all 'estero e in pa-
tria, cercano di ottenere van-
taggi politici criticando In-
fondatnmente gli Stati Uni-
ti >. e una deplorazione del-
le < enntroversie che indebn-
liscono la cooperazione del 
mondo libero, a tutto van-
taggio dei comunisti > 

II soggiorno del presidente 
era stato comunque movi-
mentato. Una fotln di negri 
aveva partecipato infatti, di-
nanzi all 'albergo. ad una ma-
nifestazione organizzata dal 
Comitato per l'eguaglianza 
razziale per at t i rare la sua 
attenzione sulla situazione 
esistente a St. Louis. La po
lizia ha disperso i dimostran-
ti e ne ha arrestato, senza 
che essi opponessero resi-
stenza. un centinaio. 

Estrazioni del lotto 
del 15-2-*64 f0

n
t̂  

Bari 71 33 49 50 51 
Cagliari 82 83 85 11 54 
Firenze 33 39 64 44 29 
Genova 82 67 53 21 45 
Milano 59 70 83 64 86 
Napoli 53 7 44 54 36 
Palermo 42 65 80 73 16 
Roma 72 5 25 88 58 
Torino 25 53 2 80 44 
Venezia 72 27 24 55 25 
Napoli (2. estraz.) 
Roma (2. estraz.) 

2 
2 
X 

2 
X 
X 
X 

2 
1 
2 
1 
1 

L E Q U O T E — Al « 12 • 
L. 3.073.000 - AgU -11 > Li
re 288.100 - At « 10 • L. 29.200. 

Alpini 
lazionj sulla progettata par-
tecipazione di un contingente 
di alpini alia occupazione 
dell'isola da par te della 
NATO. V'e prima di tutto 
da osservare che, ripetiamo, 
soltanto ieri sera, quando lo 
annuncio della decisione br i -
tannica rivelava il determi-
narsi d'una svolta nell 'azio-
ne ocridentale per ' Cipro, 
Andreotti si e deciso a 3tnen-
tire le notizie sui contingen-
ti italiani, le quali circola-
vano da quasi ventiquattro 
ore ed avevano messo a ru-
more gli ambienti politici ro-
mani. Andreotti , insomma. 
ha smentito solo nel momen-
to in cui la partecipnzione 
militare jtaliana era diven-
tata, se non altro per il mo-
mento e non certo per una 
decisione del governo italia-
no, inattuale e superfiua.' 

D'aitro canto Saragat al 
Senato era stato esplicito: 
l 'ltalia avrebbe contribuito 
con 1200 uomini al contin
gente atlantico d'Jnvasione. 
alia sola condozione che Ma-
karios si fosse delto d'accor-
do. Ora, Makarios non si 6 
mai detto d'accordo per Fin-
tervento, della NATO. E tut-
tavia i comandi militari ita
liani met tevano ' in azione il 
dispositivo. Venerdl sera — 
queste le notizie che circo-
lavano con insistenza ieri 
mattina a Roma —• Andreot
ti aveva mandato un tele-
gramma disponendo il tra-
sferimento di una compagnia 
del battaglione « Mondovi » 
di stanza a -Forni Avoltri 
(Udine) in una localita del 
Piemonte con ultima desti-
nazione Cipro. Nella stessa 
serata di venerdi 140 Uomini 
del battaglione < Saluzzo » 
del anar to reggimento Alni-
n i , ' di stanza . a . Borgo San 
Dalmazzo.- venivand trasfe-
riti a Pinerolo. pronti a -oar-
t ire per Cipro. Queste noti
zie trovavano • confermn 
oresso le sedi di alcune uni-
ta alpine in Piemonte, dove 
le partenze per Cipro era-
no considerate imminenti. 

Tutta cio significa una co-
sa sola: che mentre le cose 
stavano precipitando il go
verno italiano era pronto a 
« marciare >, e ha dovuto 
fermarsi solo quando gli av-
venimenti hanno preso una 
piega di versa. 

Cipro 
presidente di turno del Con-
siglio di Sicurezza. 

Una delegazione cipriota 
guidata dal ministro degli 
esteri Kiprianou k gia par
tita stasera, per New York. 
La decisione di inviare ' Ki
prianou a informare il se-
gretario generate dell'ONU 
sul punto di vista del go

verno di Nicosia era gia sta
ta presa prima ch,e venisse 
annunciato il passo britan-
nico alle Nazioni Unite. II 
capo della delegazione bri-
tannica all'ONU, Sir Patrick 
Dean, si e recato dal presi
dente di turno del Consiglio 
di Sicurezza alle nove di 
stasera (ore italiana), quan
do la ^ delegazione cipriota 
era gia arrivata ad Atene, 
prima tappa del suo viaggio 
per New York. 
' Nel documento consegna-
to al Consiglio di Sicurezza 
dal delegato britannico si 
afferma che la Gran Breta-
gna e i suoi alleati non sono 
riusciti ad ottenere Vappro-
vazione cipriota ai progetti 
di organizzazione di una 
forza internazionale costi-
tuita dai paesi della NATO, 
da invian* a Cipro. Percib la 
Gran Bretagna • chiede la 
convocazione a ' breve sca-
denza del Consiglio di Si
curezza, alio scopo di risol-
vere la «pericolosu situa
zione » di Cipro. 

La richiesta di convoca
zione sottolinea la necessitd 
che il Consiglio di Sicurezza 
prenda in esame «gli ur-
genti problemi sollevati dal 
deterioramento della sicu
rezza nella Repubblica di 
Cipro e dal notevolc aggra-
vamento della tensione tra le 
comunita • greco-cipriota • e 
turco-cipriota, culminato in 
una serie di atti di violen-
za *. «In queste gravi cir-
costanze — fa presente il 
delegato. britannico nella sua 
lettera — ho rice,vuto istru-
zioni dal mio governo di 
chiedere che il .Consiglio di 
Sicurezza - sia • convocato a 
breue scadenza per prende
re in esame questo urgente 
problema. II mio governo in-
tende che il Consiglio adotti 
i passi idonei ad assicurare 
che la pericolosa situazione 
ora in atto venga risolta'col 
pieno rispetto dei diritti e 
delle • responsabilita delle 
due comunita cipriote, del 
governo cipriota e dei gover-
ni britannico. turco' ed elle-
nico ». • -

Dal testo risulta chiaro che 
il governo britannico intende 
condizionare a priori le de
cision! del Consiglio di Sicu
rezza, nel senso che esse non 
dovrebbero minimamente in-
firmare i diritti di intervento 
della Gran Bretagna, della 
Grecia e della Turchia a Ci
pro, diritti previsti nei tratfa-
ti per le cosiddette « garan-
zie > di Zurigo del 1959 e di 
Londra del 1960. 

La decisione presa stasera 
dal governo britannico, men
tre si stavano delineando pro-
snettive imminenti di un con-
flitto armato tra Grecia e 
Turchia, ha colto di sorpresa 
gli osservatori. Ma essa — 
soprattutto quando la si vede 
nel contesto delle condizioni 
poste da Londra — e la sola 

via d'uscita che rimaneva agli 
anglo-americani. Quando si e 
deciso dt ricorrere all'ONU, 
il ministro degli esteri di Ci
pro aveva annunciato la sua 
partenza per le Nazioni Unite 
e il governo di Atene faceva 
sapere che se la Turchia aver
se sbarcato truppe a Cipro, 
alia Grecia non sarebbe rima-
sta aitra strada che il ricorso 
immediato al Consiglio di Si
curezza. II momento era dc-
cisivo, una qualsiasi tergwer-
sazione avrebbe potato por-
tare Londra e Washington in-
sieme, davanti al Consiglio di 
Sicurezza, in qualitu di accu-
sati. 

Proveniente da Atene, 
George Ball e giunto a Lon-
dru alle quattro del pomerin-
gio. In mattinata il premier 
inglese Home aveva riunito i 
suoi ministri e i capi militari. 
II sottosegretario di Stato a-
mericano si e subito incontra-
to col ministro degli esteri 
Butler e gli ha comunicato 
quanto aveva saputo ieri da 
Makarios, cioe la sua inten-
zione di ricorrere all'ONU su
bito. Washington e Londra 
hanno concluso che non si po-
teva piu opporsi e che quimli 
conveniva che fosse la Gran 
Bretagna ad assumere 1'int-
ziativa di chiedere la convo
cazione del Consiglio di Sicu
rezza. Cosi, allu riunione, cite 
si terra • probabihnente vuir-
ted't, i governi britannico e 
statunitense potranno presen-
tarsi come coloro che, prima 
di rivolgersi all'ONU, hanno 
teritato in ogni modo di < as
sicurare la pace nell'isola » 
coi loro mezzi. 

II governo turco ha mani-
festato fino all'ultimo la sua 
ostilitu rispetto al ricorso al
l'ONU. Ecco perche il gover
no di Cipro ha ragione di tc-
mere ancora un attacco dal-
la Turchia. Dopo che le navi 
cpedite a Cipro erano rien-
trate al porto di partenza, 
Iskenderum, il comandante 
delle forze navali turche ha 
dichiaTato che si era trattato 
solo di un'esercitazionc. La 
Turchia — affermavano po-
co dopo fonti governative — 
non ha rinunciato al propria 
diritto di intervento. previsto 
dai trattati di Zurigo e di 
Londra 

Mezzadria 
approvato dal Consiglio. 1 
dirigenti della Federmez-
zadri appartenenti al PS1 
chiedevano immediatamen-
te un chiarimento. Datla 
sagreteria del sottosegreta
rio socialista Cattani veni-
va una smentita: il capo 
della segreteria smentiva 
in quanto continuava ad 
avere sott'occhio il testo 
concordato t ra • i partiti . 

A questo punto il nuovo 
responsabile della sezione 

agraria della Direzione del 
PSI, Renato Colombo, con-
segnava all'Avanti! un arti-
colo di fondo scritto sem-
pre in base agli accordi 
quadripartiti . articolo che 
e stato pubblicato nell'edi-
zione di ieri del quotidiano 
del PSI La < bomba > 6 
scoppiata ieri sera sul tar-
di, quando gli esperti di 
politica agraria del PSI si 
sono messi ad esaminare il 
testo finnlmente trasmesso 
dalla presidenza del Con
siglio. Dal confronto con 
I'accordo raggiunto tra i 
quattro partiti risultava 
che questo stesso accordo 
era stato svuotato di ogni 
contenuto innovatore, sal
vo — sostanzialmente — la 
maggiorazione della quota 
mezzadrile portata al 58%. 

Ecco — nel dettaglio — i 
risultati del confronto tra 
le due versioni della leg-
ge. L'articolo piu' mano-
messo 6 il terzo. dedicato 

' alia ripartizione dei pro-
dotti nella mezzadria. Nel 

. testo concordato tra 1 par-
titi si affermava: « le parti 
acquistano la piena dispo-

' nibilita delle quote spet-
tanti >; nel testo fatto pas-
sare al Consiglio si affer
ma che alcuni prodotti so
no indivisibili e si 'stabili-
sce che il mezzadro deve 
date i prodotti al padrone 
qualora quest'ultimo abbia 
le attrezzature per la con-
servazione e la trasforma-
zione. L'innovazione viene 
in tal modo annullata e 
vengono confermate di 
nuovo Ic disposizioni attua-
li del Codice civile e della 
< Carta della mezzadria > 
imposta dal fascismo e che 
la nuovn legge doveva ap-
punto cancellare. 

Ugualmente svuotato di 
contenuto innovatore' 1'art. 
5. relativo alia .direzione 
dell'impresa mezzadrile: si • 
parlava di obbligo del pa
drone di « concordare col . 
mezzadro ,tutte le decisioni 
di rilevante interesse >; nel 
testo fatta passare da Fer
rari Aggradi la parola 
c concordare > e • sostituita 
con la parola «consulta-
re >. Analogamente per 
Tart. 7 ove veniva stabilito 
che il mezzadro potesse de-
cidere innovazioni produt-
tive, sentito il parere favo-
revole degli organi perife-
rici del ministero dell'Agri-
coltura: questa clausola e 
stata tolta e ogni decisione 
viene rimessa nelle mani 
della proprieta terriera. 

Quando la situazione si e 
manifestata in tutta la sua 
gravita il sottosegretario 
socialista ali 'Agricoltura, 
on. Cattani, si e recato a 
protestare dal ministro. 
Ferrar i Aggradi non avreb
be smentito i fatti affer-
mando che i cambiamenti 
rispetto al testo primitivo 

erano stati avanzati dal mi
nistero di Grazia e Giu-
stizia. I socialist! avrebbe-
ro a questo punto afferma-
to che si r i terranno liberi 
di presentare emendamen-
ti 

Nel pomeriggio di ieri 
— dopo concitate riunioni 
e consult! avvenuti nel-
l'ufficio del vice presi
dente Nenni e al ministe
ro d e 11' Agricoltura — 
1'ANSA ha diramato que
sta nota: < In relazione al-
Pavvenuta diffusione dei 
disegni di decreti di legge 
per Tagricoltura, approva-
ti giovedl scorso dal Con
siglio dei ministri. negli 
ambienti competenti si 
precisa che i testi ufficia-
li di tali provvedimenti 
sono in corso di perfezio-
namento e saranno quanto 
prima diramati >. II che 
indirettamente conferma 

.il «giallo> che abbiamo 
narraxo e pone nuovi in-

•terrogatiYi: cosa mai e s*a-
to approvato dal Consiglio 
se ora il testo deve essere 
« perfezionato »? II Consi
glio tornera a discutere il 
nuovo testo? O il P a r l i -
mento ricevera un testo in 
parte nato al di fuori de l ' 

"Consiglio? Interrogativi, 
come si vede molto in-
quietanti a! quali occorre 
dare una risposta. 

Questa esigenza. del re-
slo..e avvertitn anche in al
cuni settori della maggio-
ranza. In una nota di ispi-
razione lombardiana. dira-
mata nella tarda serata di 
ieri, si rileva, infatti, che 
talupe ' informazioni atti-
nenti particolarmente ai di
ritti del mezzadro (dispo-
nibilita del prodotto. com-
partecipazione alia gestio-
ne delle aziende ecc.) sono 
espresse in maniera che. ad 
un primo esame, si puo 
prestare ad interpreta2ioni 
limitative. . • • 

«Ci sembra opportuno — 
aggiunge la nota — che il 
ministro proponente chiari-
sca, sempre che il testo del-
l'agenzia sia esatto, in sede 
di relazione, il reale conte
nuto di tali essenziali mo-
diflcazioni aU'ordinamento 
vigente e, correlativamente, 
si dichiari disposto ad ac-
cettare emendamenti che vi 
corrispondano e sottragga-
no cosi la legge ad un lo-
gorante contenzioso >. 

Sull'assieme delle leggi 
varate dal governo il com-
pagno on Arturo Colombi, 
responsabile della commis-
sione agraria del PCI, ha 
rilasciato la seguente di-
chiarazione. < La riforma 
agraria e elusa: la scelta 
fatta dal governo d quella 
dello sviluppo capitalists 
co delPagricoltura II < gial-

' lo > che ha accompagnato 
il varo dei provvedimenti 
dimostra tra I'altro come 
i ministri d.c. considerino 
i loro partner.1? di governo. 
Si tratta di uno scandalo 
con pochi precedenti. An
che da questo episodio che 
chiarisce meglio di ogni al
tro le basi della collabora-
zione DC-PSl, i contadini 
t rarranno I necessari inse-
gnamenti E* mai possibile 
che i dirigenti autonomisti 
del PSI possano tollerare 
un simile atto? 

Certo il governo ha do
vuto accogliere almeno 
parzialmente alcune tradi-
zionali rivendicazioni dei 
mezzadri Non saremo noi 
a sottovalutare 1'importan-
za dell 'aumento della quo
ta mezzadrile al 58 per 
cento. Insoddisfacenti so
no invece le proposte per 
la colonia e del tutto ne-
gativo quanto si propone 
per gli Enti di sviluppo; le 
misure per il riordino fon-
diario non soddisfano le 
esigenze di terra dei con
tadini. Queste leggi — ha 

I'editoriale 
non dare frutti fecondi. Ma assieme con tutto que
sto, non dimentichiamo la profonda e nuova ispira-
zione politica. nella quale la funzione nazionale 
della classe operaia e del suo partito di avanguardia 
era non soltanto implicita, ma affermata nel modo 
piii chiaro, esplicito, evidente. 

La testata stessa della nostra Unita esprimeva 
ed esprime questa profonda e nuova ispirazione po
litica. Celebrando, oggi, dopo quarant'anni, la sua 
fondazione; rievocando le vicende meravigliose della 
sua esistenza, noi celebriamo e rievochiamo, quindi, 
un fatto nazionale, una conquista del movimento 
operaio e democratico che e stata realizzata nel 
nome della liberta, della emancipazione del lavoro, 
della redenzione e del progresso della nazione. E 
siamo impegnati, sulla via tracciata da tanto e cosi 
nobile lavoro, ad andare avanti. Molti successi ab
biamo avuto. Ma altri, e decisivi, ci attendono ancora. 

concluso !1 compagno Co
lombi — per il loro con
tenuto e per il ri tardo con 
il quale vengono proposte, 
inevitabilmente aprono 
nuove possibility di lotta 
unitaria nel paese e nel 
Parlamento: bisogna deci-
samente riuscire a migllo^ 
rare questi provvedimenti 
rovesciando la linea di svi
luppo capitalista che sta. al
ia base della scelta gover- ^ 
native. Occorre fare appel-
lo ai lavoratori e alle mas
se contadine, le quali deb-
bono esprimere nelle set-
timane che verranno tut te 
le capacita di iniziativa e 
di mobilitazione delle qua
li sono capaci. Ai comuni
sti spettano in questo sen
so compiti importanti >. 

In merito a quanto e ac-
caduto il compagno Doro 
Franciscan!, segretarlo ge
nerate della Federmezzadrl 
ha rilasciato la seguente 
dichiarazione: < Mi riservo 
di esprimere un giudlzio 
dettagliato non appena po-
trd esaminare J testi com-
pleti. Debbo rilevare, per6, 
che in base alle ultime no
tizie che si conoscono, ri
sulta che anche per quan
to riguarda la riforma del 
patti agrari si sarebbe ve-
rificato un notevole peggio-
ramento rispetto alle inten-
7ioni rhe fino all'iiltimo 
giorno erano state manife-
state negli stessi ambienti 
del ministero dell'Agricol-

• tura e rispetto al testo pub
blicato da alcuni giornali >. 
Dopo aver elencato le ma-
nomissioni compiute alia 
stesura dell'accordo tra i 
quattro partiti. il compa-

1 gno Francisconi cosi ha 
proseguito: c C'e rimasto 
quindi solo il 5% che e 
indiscutibilmente fattore di 
grande importanza e l'af-
fermazinne sulla irripetibi-
lita della mezzadria; que-
st 'ultima disposlzione, pe-
raltro, nel contesto della 
legge, corre il rischio di 
agevolare l'iniziativa dei 
concedenti alia trasforma-
zione della mezzadria in 
conduzione con salariati. 
Gravissima e pqi la decisio
ne del Consiglio dei mini
stri di non affrontnre il 
problema degli Enti di svi
luppo. che dovrebbero ope-
rare nell'ambito del Piano 
verde: viene a mancare 
cosi la decisione su quella 
che e la questione fonda-
mentale del superamento 
della mezzadria e della co
lonia in proprieta conta-
dina >. 

I compagni Gino Guerra 
e Renato Tramontani, se-
gretari rispettivamente del
la Federmezzadri e della 
Federbraccianti hanno rila
sciato una dichiarazione di 
severo giudizio sui provve
dimenti governativi per 
l'agricoltura. 

SCEGLIETE SICURI UNA DI QUESTE VETTURE 
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Present! Colombi e Miceli 

contadino 
a R. Calabria 

Manifestazione dei lavoratori della terra a Bari, 
Taranto, Brindisi, a Cerignola e Pistoia 

tl convegno contadino indetto dal 
nostro partito per oggi alle ore 9,30 
nella sala del cinema Siracusa di Reg-
gio Calabria, assume — dopo la pub-
blicazione del dlsegno di legge gover-
nativo sui problemi dell'agricoltura e 
l'assoluta inadegutezza del prowedl-
menti approvatl — nuovo rilievo ed 
lmportanza. 

Al convegno, cui parteclperanno cen-
tinaia di coloni del Reggino e della 
provincia, verra presentata la propo-
sta di legge di iniziativa comunista 
recante « norme per l'assegnazione in 
enflteusi e per l'affrancazione delle 
terre condotte con contratto agrario 
da coltivatori nel Mezzogiorno, nelle 
Isole e nel Lazio >. 

I compagni on. Arturo Colombi del
la Direzione del PCI e Gennaro Mi
celi, vicepresidente del gruppo parla-
mentare del PCI, presentatori della 
tuddetta proposta di legge di inizia
tiva comunista, presiederanno l'im-
portante manifestazione che si lega 
profondamente ai recentl movimenti 
di lotta contadina che, in provincia 
di Reggio Calabria — dai bergamotteti 
e agrumeti del Reggino agli oliveti del
la Plana di Gioia Tauro — hanno chia-
ramente rivendicato radical! riforme 
alle attuali strutture agrarie per bloc-
care l'esodo dei lavoratori agricoli dal

le campagne; per impedire la degra-
dazione di vaste zone agricole e della 
intera economia della regione; per con-
sentire il necessario processo di rin-
novamento della agricoltura con la li-
berazione di nuove imponenti forze 
productive. 

Intanto la lotta per nuovl, moderni 
e democratic! rapporti nelle campa
gne vedra nei prossimi giornl come 
protagonist! nuove migliaia e migliaiu 
di lavoratori della terra: braccianti, 
coloni, mezzadrl. Domani, lunedl, a 
Bari, Brindisi e Taranto scendono in 
sciopero migliaia di contadini per ri-
vendicare la pariflcazione assistenzia-
le, la eliminazione dei patti abonormi, 
investimenti statali in senso anticapi-
talistico. 

Oggi a Cerignola, migliaia di asse-
gnatari dell'Ente di riforma, conver-
ranno a migliaia per dare vita, nelle 
vie cittadine, ad un grande corteo che 
confluira poi nel teatro Mercadante 
dove parleranno i compagni Nicola Di 
Stefano, segretario provinciale dell'Al-
leanza contadina, e Gaetano Di Mar-
tino della presidenza nazionale del-
l'Alleanza. Anche a Pistoia, mercoledi 
prossimo, avra luogo una manifesta
zione indetta dalla Federmezzadri: un 
corteo sfllera per le vie cittadine; quin-
di i partecipanti prenderanno parte 
ad un comizio nel cinema Eden. 

"™1 Cagliari 

1 Si estende la lotta 

• : 

* • 

per la gestione 
pubblica dei 

servizi tranviari 
. , , • i i 11 i . i' f a *• . • • • 

Iniziativa alia Provincia delle sini-
stre — Scioperi dei dipendenti delle 
if Tranvie » — • Silenzio del sindaco 

MATERA • # $ # m P ' a " iniziative dei Comuni de-
* mocratici di Miglionico e di Irsina 

i 

Dalit nostra rtduioae 
" .*• ' CAGLIAW, 15. 
Al Conslglio provinciale di 

Cagliari e stato presentato un 
ordine del giorno sulla gestio
ne pubblica dei tervizi tran
viari urbanl ed extra urbanl. 
che reca le firme del cocnpagno 
Montis per il PCI, del com
pagno Schintu per il PSIUP, 
del compagno Calia per U PSI 
e del consigliere Onida per 
la DC. Questo il teato del do-
cumento: «11 Consiglio provin
ciale esprime il voto che il 
Comune di Cagliari, consorzia-
to o mono con gli altrl Comuni 
interessati, addivenga al plu 
presto alia pubblicizzazione dei 
servizi urbanl ed extra urban) 
dl pubbllco trasporto. provve-
dendo tempestlvamente a di-
edire le concession! in scaden-
za». L'ordine del giorno verra 
diseusso e meeso in votazlone 
In una delle - prosstone sedute 
del Conslglio. - probabllmente 

' martedl 18 lebbraio. 
La tesi della gestione pub

blica dei servizi di trasporto 
prevale ormai nella magglo-
ranza degli enti locall cornpreti 
nell'area di sviluppo industrla-
le di Cagliari. Dopo i sindaci, 
che si erano espressl quasi alia 
unanlmita nella riunlone con-

Le dichiarazioni programmatiche della Giunta PCI-PSI 

Andria:«Vogliamo 
diventare una 
citta moderna* 
Affermala I'esigema di vno sviluppo 
aulonomo e democrafico che spent 
V antico rapporfo citta - campagna 

Dal nostra inviato 
ANDRIA, 18. 

Una folia di cittadinl greml-
[••> leri sera la sala del Consl-
[aftio comunale In occasion* del. 
lia prima riunlone del Consiglio 
[dopo l'elezione delta Giunta 

^I-PSI, per ascoltare le dl-
iarazioni programmatiche deL 

|1* Giunta per 11 - quadriennio 
1963-1967. L'entusiasmo e la sod. 
dislazione dei lavoratori era 
palese nel rivedere dopo di-
versi anni. con la cosquista del 
Comune, ricostruita la maggio
ranza unltaria PCI-PSI alia 
direzione dell* vita pubblica 
etttadlna che, dando U via ad 

nuova politica di larga uni 
Eta democratic*, si propone dl 
! tax* del Comune un centro 
[di propulsione • dl potere popo-
I aare.. - . ^ « • • 

n tisdaeo comunista, Natale 
Di Molfetta. ha letto le dichia-

i raxioni programmatiche. Un do. 
lento tmportante che va oltre 

t limiti tradizionali dell'ordina. 
rla ammlnlstrazione, oltre la 
eancezlone ormai superata dai 
tempi e dagli event! che destlna 
11 Comune a funxioni semplice-
mente ajsistenxiali. Si tratta per 
Andria dl un superamento del. 
la Ttcchia concexione della cit
ta come croaso bono rurale per 
•prire on discorso che colloca 
•questo knportante centro agrl-
•alo i s una posizione di primo 

eno nella elaborazione e at-
xione dello sviluppo econo-

tnlco, spingendo lo sguardo ol-
tro 1 conflni municipoli in una 
vision* tempre pib zonale e 
•omprensorlale. ->" 

Nella dichiarazion* program. 
viatica e annunciata la presen-
tazione di un bilancio polien-
aale. frutto di una larga con-
•ultazlone democratica con le 
•ategorie produttive della citta 
• della collaborazione di tuttl i 
•ittadinl. 

«Saranno iatraprese — na 
dfchiarato il sindaco Di Mol
fetta — miziatlve concrete per 
gfungere ad una vislone unt 
taria e articolata del nostro svi
luppo sui problemi delTogfi e 
del domani. partendo dalla eon-
•iderazione. la prima In ordine 
di necessita, che si ponga ter-
mine alia emigrazlone per crea-
re nuove fonti di lavoro, parte. 
dpandodirettamente al procea-
ao di sviluppo il quale per e*-
*ere positivo ed equilibrato non 
puft che part ire dalle utilina-
tioni delle nostre riccherxe a s 
tponibilL Qucste, per Andria * 
la sua zona, sono ragrieoltura. 
I suoi prodotti. le sue energie 
trniane non completamente uti-
lizzate. 

Rivendfchiamo per Andria — 
ha detto il sindaco — e per le 
popolazioni dei comuni vicinl. 
II diritto ad essere present! e 
protagonist! del processo di uv 
dnftrlallnazlone taldament* lt-
prte • eoJlefato aA'agricoltura 

per un processo avtonomo di 
sviluppo, per riaffennare il di
ritto di Andria a diventare una 
citta modern a In un contesto 
nuovo del rapporto citta-cam-
pagna, capace di superare l'an-
tlca subordinazlone di questa 
alia citta ». 

Le dichiarazioni programma
tiche, nella loro ultima parte, 
hanno affrantato i problemi c 
gli impegni dell'Amministrazio. 
ne in ordine alio sviluppo eco
nomics alTagricoltura, all'urba-
nistica. al lavori pubblici, alia 
scuola, alia culrura. alia assi-
stenza. al turismo. alio sport 
eceetera. 

D. dibattito sulle dichiarazio
ni programmatiche avra inizlo 
lunedl prossimo. 

Tl Consiglio, a condusione del
ta seduta. ha approvato un ordi
ne del giorno presentato unita. 
riamente dai conslglieri sinda-
calisti della CGIL e della CISL. 
Nel documento si chiede la re-
voca della circolare ministeria-
le che stabilisce il passaggio 
dell'effettivo impiego nella for. 
mazlone degli elenchi anagrafl-
ci e chiede la convocazione. da 
parte del governo, dei sindaca 
tl per dlscutere fl mantenimento 
dei dirittl assistenzlali attuali 
e la flssazione delle nuove nor
me per la formazione degli 
elenchi stessi, in modo che sia 
mantenuto ed esteso 11 potere 
del lavoratori e della commis 
sione in materia dl assistenza e 
previdenza. Motivi rivendicatl-
vi che sono alia base dello scio
pero proclamato per lunedl 
prossimo nelle campagne in 
provincia di Bari. 

Italo Palasciano 

Smentlta la DC 
dal bilancio delta 
municipalizzata 

Illustrate dalla AMS le realiz-
zazioni nella distribuzione del
la energia elettrica e dell'acqua 

« » 

Bari: 
convegno sulla 
prognunmazione 

BARI, 15 
Un convegno di sindaci, 

capi gruppi ai Comuni e alle 
Amministrazioni provincial! 
e dei parlamentari comunisti 
della regione pugliese - sui 
problemi della programma-
zione e della legge 167 si ter
ra lunedl 17 alle ore 9 nei 
locali della Federazione ba-
rese del PCI. 

Relator! al convegno sa-
ranno il compagno Alfredo 
Reichlin, segretario regiona-
le per la Puglia, sui • tema 
«Iniziative per la program-
mazlone» e il compagno 
Sandro Fiore su « I Comuni 
t la l«gg« 167 ». 

Dal nostro corrispondente 
TERNI. 15-

• Nel corso dei tre anni di 
attivita dell'Aztenda Servizi 
Municipalizzati la Commis-
sione Amministratrice ha de
liberate sempre aH'unan.mi-
ta- ha detto il presidents 
dell'ASM nel corso di una 
conferenza stampa. 

Abbiamo colto e sottolinea-
to questa espressione perche 
definisce da sola tre fatti Iro-
portanti, relativi alia politica 
della nuova azienda munici
palizzata. Conferma anzitutto 
il valore imitano positivo. 
per la collaborazione orga-
nica tra rapprcsentanti del 
PCI, DC. PSI, PRI, PSDI. 

IT. fatto. dunque, che dopo 
tre anni di vita 1 rappresen-
tanti di turto lo schieramento 
politico democratico abbiano 
sempre trovato un terreno di 
incontro e la conferma della 
giusta linea unitana che in-
form6 la costituzione della 
azienda stessa. Sempre sui 
terreno di politica ammim-
strativa l'affermazione del 
presidente dell'ASM smecti-
sce il gruppo democristiano 
che al recente Consiglio co
munale, in sede di voto sui 
bilancio della - municipaliz
zata - dichiar6 di astenersi. E" 
veramente paradossale che il 
rappresentante della DC alia 
Commissione Amministratri
ce della municipalizzata sot-
toscriva. a giusta ragione fl 
bilancio preventivo del *64 
che i suoi amici di partito 
ebbero a criticare in sede di 
Consiglio comunale. Vorremo 
dire tuttavia che il realismo 
del rappresentante democri
stiano m seno alia •> munici
palizzata - non poteva non es
sere tale da guardare In fac-
cia ai problemi risolti ed a 
quelli che attendono di es
sere affrontati. 

Su questa base il rappre
sentante della DC nella - mu
nicipalizzata • non poteva che 
deliberate per un bilancio 
che. muovendosi sulle linee 
tracciate nei tre anni tra-
scorsi. si muove sempre pid 
rapidamente verso la realiz-
zazione di una modern* rete 
di distribuzione dell'elettrici-
ta e dell'acqua. 

Per quanto conceme U ser-
vizio elettrico e andata sor-
gendo tutta una raxionale 
rete di distribuzione: 37 nuo
ve cabine di trasformazione, 
un aumento di 4500 utenze, 
con un conseguente aumento 
della capacita di energia elet
trica cifettivamente preleva-

ta di oltre 5000 Kw, una im-
ponente opera di llluminazio-
ne pubblica nelle vie central! 
e ne] quartieri periferici. 

Tutto questo e stato rea-
lizzato mantenendo il prezzo 
del Kwb a 26 lire e non a 
32 lire come era faeolta 
dell'Azienda. Ciononostante. 
PASM affronta col bilancio 
del 1964 due problemi nodali: 
quello della costruzlone di 
xina sottostazione elettrica e 
un serbatoio d'acqua che ri-
spettivamente comporteranxto 
una spesa di 420 milioni e di 
144 mllionL Con queste due 
opere e con le iniziative pro-
grammate, quail rammoder-
namento della rete di distri
buzione dell'elettricita. per 
una spesa di 215 milioni, si 
dara consistenza al nuovo as-
setto ed al nuovo volto dato 
alia citta dalla - municipaliz
zata*. 

Alberto Provantini 

Brindisi 

vocata a Cagliari dal presi
dente della Regione, on. Cor-
rlas, altrl due Comuni hanno 
votato document! che chiedo-
no l'immediata munlcipalizza-
zlone dei servizi: si tratta dei 
Consign comunali di Selargius 
e Quartu, il primo a magglo-
ranza democristiana e l'altro a 
maggloranza PCI-PSI-PSIUP. 
Analoga • Iniziativa hanno an-
nunzlato le amministrazioni di 
Asseminl, Capoterra. Serra-
manna e dl altrl centri. 

11 Consiglio di amministra-
zione della Societa tranvie del
la Sardegna, di fronte alia 
presa di posizione della mag
gloranza del Comuni, dei sin-
dacatl e dell'opinione pubblica. 
ha cercato di fare buon viso 
a cattlva sorte dichiarandosi 
in una lettera trasmessa alia 
stampa « pronta ad aderire, nel 
pleno rispetto delle leggi vi-
genti in materia, alia municl-
palizzazione dei servizi ». I con-
cessionarl propongono due al
ternative: pubblicizzazione dei 
servizi e pagamento del riscat-
to (6l parla di sette miliardl 
dl lire), o mantenimento e 
coneolldamento della gestione 
privata attraverso il contributo 
finanziario degli enti pubblici 
e un ennesimo aumento delle 
tariffe. In altre parole la So
cieta tranvie, che ha gia otte-
nuto negli ultlmi anni fin an-
ziamenU dello Stato per oltre 
un mlllardo dl lire, vuole an-
cora gettare sugli utentl il costo 
del servizio, che d'altra parte 
m rivela sempre nlu Inadegua-
to alle esigenze del capoiuogo 
e dei Comuni viciniori. 

Se poi 1 Comuni interessati 
dovessero mantenere il loro 
fermo attegglamento In fatto 
dl gestione pubblica, gli azio-
nistl pretenderebbero per il ri-
acatto ciire aatronomiche. non 
tenendo conto del miliardl che 
lo Stato ha erogato per poten-
zlare i servizi fin dai pri-
ml tempi dell'istituzione delle 
Ilnee tranviarie. 

II pToblema e tuttavia quello 
dl garantire alia cittadlnanza 
un servizio • sempre piu effi-
clente, sottratto alia apecula-
zione privata; alio stesso tem
po occorre evitare che la ge
stione pubblica si risolva hi un 
groseo affare per i concesslo-
nari. Quest! sono 1 puntl ferrai 
su cu! occorrera batters! nelle 
prossime settimane. 

I dipendenti della Societa 
tranvie, che continuano le azio 
ni d! sciopero per 11 contratto 
nazionale e per rivendicazionl 
a carattere locale, in un ordine 
del giorno votato a chtusura 
delTultima assemblea general*. 
decldono di continuare la lotta 
per la pubblicizzazione del ser
vizi in appoggio all'iniziativa 
del presidente della Regione. 
All'onorevole Corrias le segre-
terie dei sindacati di categoria 
della CGIL. deUa CISL e del
ta OTL hanno chiesto fin d'ora 
un energico intervento per fa-
vorire la nomina in seno alia 
Societa tranvie, di un coromls-
sario governativo che adottl in 
primo luogo precise misure 
per rlsolvere le vertenze locali 
e per bloccare le inglustifica-
te e indiscriminate promozioni 
che l'azienda da qualche tem
po va predisponendo in vista 
del passaggio dei servizi alia 
gestione pubblica. 

Mentre lavoratori, sindacati 
e amminlstratorl comunali dei 
centri minor! intensificano ed 
estendono il movimento. scon-
certante appare rimmobilismo 
dell'asnministrazione comunale 
di Cagliari. n sindaco profes
sor Brotzu non ha ancora ri-
sposto alia lettera del gruppi 
del PCI e PSIUP che chiede 
la convocazione straordinaria 
del Conslglio per deliberare in 
merlto al riscatto degli bn-
pianti della linea numero 1. Se 
il Comune non assumera una 
decislone entro il 28 febbralo 
prossimo, cioe ad un anno di 
distanza dalla scadenza del 
contratto, la linea restera agli 
attuali concessional! H silencio 
del sindaco e un'altra prova 
deH'atteggiamento di conniven-
za assunto dall'ammintetrazlo-
ne centrista. che ha sempre 
avallato la politica della So
cieta tranviaria contraria agli 
interessi della collettlvita. 

Bambini delle « elemental! » del Materano 

Per la scuola 
capitolo nuovo 
Libri e doposcuola gratuiti — Abolite le grotte e le aule malsane 

Dal nostro corritpondentt MAT ERA, 15 
// Comune democratico di Miglionico aprendo un capitolo nuovo di spesa per I'im-

porto di 1 milione di lire nel settore scolastico, ha distribuito gratultamenie circa un 
migliaio di libri agli student! della scuola media d'obbligo post-elementare che ire-
quentano lo scuola media unica del Comune. Tale sforzo e tale intervento — k detto nella deliberation* 
— e stato ritenuto indispensabile *da parte delVAmministrazione per sanare una grave situazione di 
disagio fra le famiglie degli studenti che si trovano nella impossibility di acquistare i libri per i jigli « 
per rendere operonte il pre-
cetto costituzionale • della 
istruzione obbligatoria e 
gratuita >. La distribuzione 
dei libri si e svolta nei lo
cali della scuola media uni
ca alia presenza del sinda
co, compagno Mucci, di am-
ministratori, preside e pro-
fessori fra I'entusiasmo di 
studenti e genitori che per 
la prima volta si sono visti 
beneficiati neU'acqutsto dei 
testi scolasttci. 

Abbiamo detto t u n ca

pitolo nuovo » perche* in-
iatti & la prima volta che 
cid avvlene nella nostra re
gione e forse nel Mezzo
giorno. A Miglionico que
sta spesa di bilancio il pros
simo anno sard aumentata 
notevolmente per consenti-
re alia totalitd degli stu
denti di usujruire di testi 
gratuiti durante i corsi fino 
all'etd dell'tstruztone obbli
gatoria. 

Accanto a questa prezio-

Macerata 

Dissensi nella Giunta 
per la politica urbanistica 

Ricaltata 
la Gwirta dc 

per le autolinee 
BRINDISI, 15. 

Un altro nodo al pettine 
per la Giunta DC: quelle del-
I t autolinee urbane. La ditta 
Moretto, apprefrttando della 
complice debolesaa della 
Giunta d,cv ricatta I'Ammi* 
nistrazione comunale: o ot-
tiene una aowenzlont dl 
molt! milioni, o abolisce le 
linee A, B e A bis. Intanto 
licensia tredlci dipendenti. 
Licenziamenti e grave disa
gio della pepeiaxione a sen* 
elusions di una lunga gestio
ne di disservlzi. Era proprlo 
necessario gluneere a tanteT 

La Giunta d.e. quecta sera 
al Consiglio comunale deve 
rendere conto alia popolaxio-
no e al dipendenti della ditta 
Moretti. Un fatto comimque 
e certo: la ditta Moretti e 
Inadempiente. II Comune ri-
tlri la licenza, assuma Intan
to la gestione del servizio, 
approvl la munlclpalizxazle-
ne delle autolinee urbane. 
Ormai non si pud plu riman-
dare. 

MACERATA. 15. , 
In una casa, Mta a Fiaggia 

deU'Erta, e crollato un eolaio 
trasdnando altrl due pavi-
menti con grave pericolo per 
gli Inquillni e gli opera! che 
erano usciti dal lavoro alcuni 
minuti prima. L'ediflcio si tro-
va in una zona alllnterno della 
citta di Macerata (Cocolla), do
ve le case sono malsane. Per II 
riaanamento del quartiere 
conslglieri comunali del PCI 
hanno cbiesto da tempo rappU-
popolare. cosl come per diverse 
popolare, cosl come per dverse 
zone simlli all'interno deUa cit
ta, polche i 70 ettari di area 
destinata alia costruzlone di sl-
loggl popolari sono previsti in 
periferia. 

n centro urbano e completa
mente lasdAto alia speculazio-
ne privata e i gross! costrutto-
ri edilL pur di evadere alle 
norme del Piano Regolatore, la-
sdano intatti. i muii perimetra-
U di tali edifld eostraendo al
llnterno, eon pericoii dl eroUi, 
minaodando — come e ewenu-
to a Piaggia deH'£rta — anche 
ia staMKta delle costruzionl vir 
cine. 

I cittadini maceratesi banno 
molte volte elevato la loro pro-
testa per la politica urbanisti
ca della maggioranza consiliare. 
Oggi. la question* e esplosa e 
va formandosd una larga untta 
tra le forze politiche con fl 
PSDI che, pur tacendo parte 
della Giunta, in un connxoica-
to ha sdsso la propria respoo-
sahflita per una atrtSpopolare 
politica urbanistlc9« operata dal
la maggioranza fino ad oggi. Si 

_ .tratta ora di portare avanti la 
P* IbattagKa per la attuaztohe di 

un piano di ricostruzione che si 
attenga alle linee del Piano Re
golatore redatto dall'architetto 
Picdnato. amnche a Macerata 
venga iroposto uno sviluppo uc-
banistico che non sia caoe'eo e 
che tenga conto delle modeme 
esigenze della popolazione. 

sa esperienza, sempre nel 
settore scolastico vanno 
collocate inoltre le inizia
tive del Comune di Irsina, 
amministrato da comunisti 
e socialisti, che nel bilancio 
di quest'anno oltre ad aver 
previsto una spesa consi-
stente per I'acquisto di li
bri da distribuirsi gratui-
tamente agli studenti della 
scuola d'obbligo, ha delibe-
rato lo stanziamento di tin 
milione per doposcuola in-
vernali gratuiti e mezzo 
milione per doposcuola esti-
vi, ingaggiando con la GPA 
e con la prefettwa di Ma-
tera — ancorata su posi-
zioni di tipo borbonico — 
una lotta per il riconosd-
mento della spesa. 

Ma proprio qui ad Irsi
na la politica di intervento 
nel settore scolastico assu
me proporzioni significati
ve soprattutto se il con-
fronto viene fatto con la 
situazione esistente nella 
intiera provincia dove la 
scuola, dai problemi del-
Vassistenza a quello della 
edtltzfa, langue in una con-
dizione catastrofica e pre-
occupante. A Irsina non ai 
/a piii lezione nelle grotte 
e nelle auZe malsane e ea-
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denti, come succede a Ma-
tera, Tricarico, Colobraro e 
nella maggioranza degli al-
tri Comuni: I'intervento 
degli amministratori demo-
cratici e del sindaco comu
nista, compagno Scialpi, i 
stato determinante nell'of-
Irire alia cittd uno suilup-
po esemplare nella politico 
tcolastica in tutti i settori. 

La coscienza, dunque, di 
interuenire piu decisamen-
te nel settore della scuola 
si va facendo rapidamente 
strada jra gli amministra
tori democratic!. E' un ini
t io promettente: ora si trat
ta di fare meglio e di por
tare il discorso ancora piu 
avanti. 

,;.' D. Notarangelo 
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Protestano i 
commercianti 

La tassa della Mutua in tre 
aumentata d i 5 volte anni 

Dalla nostra redazione 
LA SPEZiA. 15 

Vivo e 11 malcontento dei commercianti spozzini che in 
lesti giorni si sono visti rccapitare la cartella delle tasse 
iggiornte dell'importo per la Cassa mutua malattia. La mag-

lorazione 6 stnta come una vera e propria mazzatn sulla testa 
Bgll esercenti le attivita eommerciali. soprattutto per i tito-
Iri delle aziencle minori che negli ultimi niesi hanno visto 
)stringersi in niodo preoccupante il volume degli affari. Per 
j a famiglia di tre persone. l'importo per la cassa mutua e di 
|tre 20 000 lire, ma ci sono cam. come ad esempio a Deiva Ma
la. dove un piccolo commerciante dovra pagare per gli ar-

^trati ben 75 000 lire per le insufficient! prestazioni sanitarie 
Negli ultimi tre anni l'importo per la mutua obbligatoria 6 
lentato alia Spezia di ben cinque volte, passando dalle 1500 

te del primo anno in cui 6 statu istituita la cassa mutua alle 
jail 7.000 per bgni persona avshtita. La quota che deve ver-

re lo Stato e rimasta invece ferma sulle 1500 lire. II bilancio 
fclla Cassa mutua commercianti. e di conseguenza I forti tri-
ati a carico degli esercenti. erano stati approvati a maggio-
iza dai delegati delPassociazione di categoria aderente alia 

infcommercio. I delegati dell'associazione di via Rosselli ave-
votato contro il bilancio, ritenendo assurda un'ulteriore 

iggiorazione della quota che devono pagare i commercianti 
ezzini. 
La situazione del commercio alia Spezia, d'altra parte, sta 

cendosi piuttosto pe.sante. Aumentano i profitti, diminuisce 
liquidity e le banche. pronte interpret! della linea Carli. re-
ingono il credito. Molti commercianti, specialmente di ge-

^ri alimentari, da tempo hanno il fiato grosso ed e di quest! 
)rni il fallimento <li un commerciante di elettrodomestici che 

^dava per la maggiore. 
In Parlamento, come e noto. da tempo giacciono alcune 

|oposte dei deputati amici dell'llnione confederale del com-
srcio. proposte di legge tese ad aggiornare 1 contributi dello 
»to e ad estendere i miglioramenti delle prestazioni sani-
le. C'e da rilevare che alia Spezia da 11 anni opera la Cassa 
ltua volontaria dei commercianti, che con contributi irrisori 
parte degli assistiti mette a disposizione degli esercenti una 

edalita completa. 

Tessera men to a Foggia 

< lavoro > 
** ' i * 

nel quartiere 
popolare 

OggI gli iscritti sono 927 contro i 290 del 
1963 — II legame con le lolte — Presto 

un convegno sui problemi della citta 

La richiesta trae motivo dalla polemica sorta in 
seguito ad una conferenza comunista nella zona 

|(dftl nostro eorrlspondente) 
F O G G I A , 15 

Nella casa di Giovanni 
SFerraro vl sono tanti bam-
Iblnl: nove per la precision 
Inc. E la • casa » misura 30 
Jmetri quadrat i : due piccole 
[•tanzette ove allargando le 
Ibraccia si toccano le pareti. 
I l l compagno Ferraro fa il 
[muratore, da 16 anni ha co-

itrulto le case degli a l t r i , 
ia 'fatto crescere con le sue 

[manl la citta. 
Questo una delle conse-

[guenze della politica per-
legiiita a Foggia dalle am-
llnistrazioni democristiane 

luccedutesi a Palazzo di 
i l t t i ; questa una delle con-
traddizlonl piu aspre di una 
realta che andiamo scopren-
lo In questa giornata di tes-
leramento al Partito." 
'81 va casa per casa. In un 

juar t l e re che si estende sui
te grand! strade dell 'Adria-
tlca, per Lucera, per Troia. 

| U n quartiere t ra I piO po-
lolari ove vlvono 10 mila 
ibltantl In gran parte brac-
:lantl . salariati fissi, ma-
lovali comunl e anche ope
ra! specializzati dell'edili. 
i l a . SI vive raggruppati nel
le casette minime di via S. 
Jevero, nelle case del « re-
j lme » dl Via Lucera. Case 
she sorgono qua e la senza 
itrade di 'collegamento. pri-
tB per la maggior parte dei 
lervlzl igienici Indiapensa-
j l l l . In questa zona, un tem-
>o dl sottoproletariato, v l -
yono oggi le masse piO co-
iclenti della ci t ta: II 28 apri-
te II 7 0 ^ di auesti ha vo-

tato per il P C I . 
81 parla una strana lln-

faua dalla lenta pronuncia: 
H « cruc'ese •• Oa una scala 
i l l 'a l tra si Intrecciano i r i-
:h lami : sono venuti i com-
>agnl del partito. Entr iamo 
tella casa di - Sciarab ». 
compagno che tutti chiama-

Ifio cosi. 'quasi avendo di-
(menticato il vero nome. 
IRI t l ra la tessera lul e la 
Imoglle, un fratello. II co-
Ignato. una Intera turba di 

jarentl . E cosi di casa in 
casa, t ra I'offerta di nume-
rosl bicchieri di vino, in 
>oco piu di due ore 50 la
voratori ritirano la tesse
ra. I'intascano con orgoglio. 
In una settimana, un'ora al 
jjlorno o poeo piu. nli iscrit-
fl del quartiere facenti ca
po alia Sezione • Gramsci -
iono oitre 200, un centinaio 

reclutati. 

Abbiamo voluto descrive-
re cosi, minutamente, una 
piornata di tesseramento a 
roggia per riuscire a com-
trendere il successo, I'ani-
lazione che e nelle sezioni 

!e| partito, nei compagni 
the oool cominciano a con-
kiderp»"» nn»stf> lavoro come 
lina attivita pi^namente no-
litica cht giustamente deve 

impegnare i compagni di-
rigenti, un lavoro che slflni-
fica conoscenza della citta. 
dei suoi problemi, cono
scenza da tradurre In ter
mini dl lotta. 

Seguendo questo criterlo, 
oggi a Foggia gli Iscritti a l 
partito sono 927, e stato rag-
giunto I'obiettivo del 92%. , 
L'anno scorso a questa stes-
sa data si sfiorava appena 
il 28% e gli iscritti erano 
290. La spiegazione dl que
sto rlsultato rlsiede nella 
visione nuova del tessera
mento. 

Si "e proceduto ad un la
voro per categoria, non per 
un senso strumentale, ma 
per una specifica attivita 
politica. I settori delta vita 
cittadina interessati sono 
stati quelli degli assegnata-
r i , dei coltivatori dirett i , 
del colon! dell 'O.N.C. Deci-
ne di riunloni sono state fat-
te nel|e campagne del Fog-
giano, & stata elaborata una 
precisa linea politica che 
impegnera II gruppo "diri-
gente del partito per i pros-
s imi -mesi . Si preannuneta 
un convegno cittadino sui 
problemi dell ' agricoltura, 
nel quale non solo bisogneri 
prendere coscienza " della 
realta complessa della cit
ta (ove nonostante il tumul-
tuoso' sviluppo edilizio an-
cora 12.000 sono coloro che 
vivono in campagna), ma 
che dovra indicare le linee 
di una azione futura tenden-
te a saldare la campagna 
alia citta. a stabilire uno 
stretto legame economico 
che suoeri le contraddizioni 
capitalistiche di mercato, 
per lo sviluppo omoaeneo 
dellMntero tessuto dell'eco-
nomia cittadina. 

Negli al tr i settori, vivace 
e stata la presenza del par
tito in questi giomi. E ' sta-
ta condotta una lotta im-
portante, che ha comporta-
to ' numerose giornate di 
sciopero da parte dei net-
turbini, per la municipalir-
zazione del servizio di Net-
tezza Urbana, lotta che ha 
conseguito pieno successo. 
Ed ancora t ra i ferrovieri , 
per una ch'larificazione sui 
problemi del conglobamento 
e dell'assetto degli stipendi. 
In entrambe le categorie i 
risultati non sono mancati , 
tra i netturbini il tessera
mento ha superato di gran 
lunga il 1 0 0 ; tra i ferro
vieri ha toccato il 100^. 

Sono questi soltanto alcu-
ni aspetti di un'attivita po
litica per problemi che, nel 
consenso generate delle 
masse, approdera a un con
vegno cittadino tul le pro-
spettive di sviluppo econo
mico, i n d u s t r i a l , urbanisti-
co. . ' 

Aurelio Montingelli 

Dalla nostra redazione 
. ' ) ; , , » , . L A S P K ZIA, 15.''' 

I comunisti di Migliariria 
hanno invitato i -compagni 
del PSI della zona ad aprire 
un franco dibattito a livello 
delle due sezioni per chia-
rire le rispettive posizioni 
politiche e rafforzare quel-
la sostanziale unita fra co
munisti e socialist! che e 
el emeu to importante e deci-
sivo per l'avanzata e la vit-
toria del movimento operaio 
e democratico italiano. 

La richiesta trae motivo 
da una certa polemica sorta 
tra le due organizzazioni po
litiche della zona dopo la 
manifestazione, awenuta al 
cinema Augustus, in occa-
sione della celebrazione del 
43° del PCI. 

Sulla manifestazione nel 
giornale socialista erano sta
ti espressi alcuni giudizi e 
in una lettera inviata alia 
sezione comunista, i compa
gni socialist! avevano par-
lato di « disappunto », di 
< amarezza > e addirittura di 
c sdegno» per il modo con 
cui l'oratore ufficiale della 
manifestazione, il compagno 
Aniello Coppola, condiretto-
re deU'Unita di Milano, si 
Barebbe espresso nei con-
fronti della politica segulta 
dal PSI. 

Premesso che i compagni 
socialisti hanno tutto il di-
ritto di esprimere giudizi e 
anche dissensi su quanto af-
fermano gli oratori comuni
sti, e dopo aver negato che 
il compagno Coppola abbia 
voluto insultare il PSI nella 
manifestazione di Migliarina, 
la lettera del PCI afferma: 
< Crediamo che converrete 
con noi sui fatto che il nostro 
partito ha altresi il diritto 
e il dovere di esporre con 
chiarezza il suo giudizio sui 
momento politico, sulla sua 
posizione nei confronti del-
l'attuale governo e sulle pro-

grie concezioni ideologiche. 
' ben noto, del resto, che 

da adcmni anni, tra i nostri 
due partiti e aperto un di
battito sulla strategia e la 
tattica rivoluzionaria intesa 
a costruire nel nostro paeee. 
con 11 concorso di tutte le 
forze d'lspirazione operaia e 
democratica, una societa so
cialista secomdo vie origi-
naili. Per questo ci ha sor-
preso non poco il vostro 
risentimento e l'inesattezza 
nel riferire e commentare i 
fatti che si riferiscono alia 
manifestazione al cinema 
Augustus. Al punto attuale 
delle cose, appare evidente 
che il contrasto nasce dalla 
diversa valutazione con cui 
i partiti della olasse operaia 
che si richiamano al socia-
lismo danno dell'attuale si
tuazione politica >. 

La lettera cosi conclude: 
«Vogliamo esprimervi inf i-
ne il nostro cotnpiacimento 
per il desiderio da voi riaf-
fermato di voler mantenere 
salda la nostra unita nel-
I'interesse della classe ope
raia e di tutti i lavoratori 
italiani e ' i n attesa di una 
vostra - risposta, nella quale 
ci auguriamo ci darete atto 
di quanto sopra e fisserete 
Ia data dell'incontro e del 
dibattito, vi inriamo i nostri 
cordiali e fraterni saluti >. 

Congresso 
provinciate 
della FI0M 

LA SPEZIA. 15 
Nei rlornl 21. ZZ e 23 feb

braio nel local! del clrcolo rl-
ereativo dipendentl FITRA al 
Canalelto, si svolgera II VII 
congresso provinciate delta 
FIOM in preparazlone del XIII 
congresso nazlonale. L'ordlne 
del lavorl e II seRiiente: vener-
dl 21 pomerlKRlo ore 15, rela-
zlone introduttiva del Comita-
to dlrettlvo; sabato 2.2. (Intera 
giornata), dibattito sulla rela
tione e sui dorumento ron-
gressuale del Comitato cen-
trale drlla FIOM; domenica 23 
(mattino), conclusion) di un di-
rlgente nazlonale della FIOM 
rd elezlone del comitato dlret
tlvo provinciate e dei delega
ti al congresso nazlonale. 

Livorno 

A congresso 
commercianti 
ed esercenti 

,;~ ' , i -* 

Al centro del dibattito sard l#azione per 
il rinnovamento della rete distributive 

Dalla nostra redazione 
. • - - LIVORNO, 15. 
Domani, domenica, nella sa-

letta della Associazione com
mercianti esercenti di Livor
no si svolgeranno i lavori del-
1'assemblea congressuale dei 
soci il cui obbiettivo preva-
lente — oltre quello di addi-
venire ad un perfezionamento 
economico e strutturale del
l'associazione colconseguente 
rinnovo delle cariche diretti-
ve — e di gettare le basi di 
una iniziativa che consenta 
un reale inserimento dell'as
sociazione democratica nel 
complesso meccanismo in cui 
si articola la vita economica 
cittadina. 

La recente costituzione del-
I'Unione confederale italiana 
dei commercianti (UCIC) al
ia quale la Associazione com
mercianti di Livorno si ri-

Livorno 

Mancanza di 

progi 
allEnel- I I 

Macchinari antiquati e insufficient! - Per 
contro si sowenziona una societa private 

Cosenza 

2 mila firme 
per parificare 
I'assistenza 
oi lavoratori 

agricoli 
COSENZA. 15. 

La Federbraccianti " ha 
completato la raccolta delle 
2.000 firme che assieme alle 
altre 48.000 raccolte in tutto 
il Paese, serviranno a pre-
sentare, a norma dell'art. 7 
della Costituzione, una pro-
posta di legge d'iniziativa 
popolare sulla parificazione 
ed il miglioramento dei trat-
tamenti previdenziali ai la
voratori agricoli. - Le firm** 
saranno portate a Roma da 
una delegazione della CdL e 
consegnate al presidente del 
Senate 

Pistoia 

< Personate>y di farulli 

Dalla nostra redazione 
LIVORNO, 15 

La precaria situazione ve-
nutasi a determinare all'Isola 
d'Elba per quanto riguarda 
l'approvvigionamento elettri-
co I stata oggetto di un esa-
me effettuato dal consiglio 
direttivo provincials del sin-
dacato FUDAC-CGIL il qua
le rappresenta il 72 % dei di 
pendenti dell'ENEL-Elba (gia 
societa termo-elettrica el-
bana). 

II consiglio direttivo ha ri-
levato prima di tutto che nel
la azienda dal punto di vista 
sindacale emergono indirizzi 
c non conformi agli accordi 
nazionali per quanto concer 
ne le assunzioni e per la de-
finlzione del problema degli 
appalti >. A questo proposito 
e stata riaffermata la volonta 
dei lavoratori per il rispetto 
degli accordi nazionali c sen
za cedere a lusinghe paterna-
listiche e a favoritismi che 
possono portare il nuovo ente 
statale per il quale i lavora 
tori hanno lottato, sulla stra-
da della pesantezza burocra-
tica e dei "carrozzoni" poli-
tici >. 

Per quanto si riferisce in
vece alia produzione di ener-
gia elettrica e stato denun-
ciato il pericolo che insor-
gano gravi difficolta per tut-
ta l'economia isolana a causa 
dei macchinari antiquati e 
insufficient! della quale e mu-
nita l'azienda «senza che si 
intravved&no imminenti pro-
spettive di miglioramento 
per la mancanza di program-
mi tecnici adeguati a rinno-
vare la centrale elettrica». 

Ma vi e di piu: i sindacati 
hanno posto alia attenzione 
della cittadinanza la grave 
contraddizione nella quale 
sono cadute le autorita com-, 
petenti che hanno concessoj 
tutto il loro appoggio «per ' 
sostenere economicamente il 
finanziamento di una moder-
na centrale elettrica», pro-1 
priet4 privata di una societa; 
autoproduttrice. mentre non. 
si fa niente per migliorare le 
attrezzature al servizio della 
intera collet^ivita. 

Per questo viene chiesto 
— c a nome di tutti i lavora
tori e nell'interesse generale 
degli elbani » — che gli or-
gani dello Stato si astengano 
per Tawenire a favorire mu-
tui o sowenzioni a favore d: 
privati * impegnando tutte le 
possibilita di spesa a vantag-
gio dell'unico ente al quale 
compete l'obbligo della pro
duzione dell'energia elettrica 
a costi piu bassi possibili ». 

chiama, rappresenta su que
sto piano un fatto estrema-
mente importante e positivo. 
Soprattutto per quegh orien-
tamenti scaturiti in assem-
blea costitutiva (a Firenze 
sulla fine del '63) e. per l 
documenti successivamente 
pubblicati i quali testimonia-
no il serio sforzo di elabora-
zione compiuto proprio nella 
ricerca di un concreto inse
rimento delle categorie eom
merciali nella situazione eco
nomica italiana dominata 
dalle grandi concentra/.ioni 
finanziarie e monopoliste. 

Inserimento per altro che 
dovra consentire la individua-
zione di una solida linea di 
difesa delPeconomia alia qua
le si richiamano i piccoli e 
medi commercianti, ma anche 
al tempo stesso precisare le 
basi attorno alle quali essi 
possono e devono assolvere 
un loro ruolo politico di 
< classe > e quindi prevalen-
temente antimonopolista. 

L'azione che oggi si rende 
necessaria per colpire o al-
meno inizialmente limitare 
la rendita parassitaria e mo-
nopolista, il rinnovamento 
della rete distributiva (pro-
gressivamente mortificata e 
asservita dalla massiccia pre
senza delle grandi concentra-
zioni finanziarie). la discipli-
na delle attivita eommerciali, 
sono obbiettivi che gia il mo
vimento democratico nazio-
nale si e posto negli interessi 
di milioni e milioni di citta-
dini. Ma sono obbiettivi che 
esigono anche il pieno inse
rimento proprio di quelle ca
tegorie che al piccolo e me
dio commercio si richiamano, 
soggette pure esse ai gruppi 
monopolisti e che in questa 
decisiva battaglia devono riu
scire ad assolvere un ruolo 
protagonista. 

Questi ed altri saranno i 
temi che 1'assemblea congres
suale dell'Associazione com
mercianti dibattera • domani, 
nel quadro. naturalmente, di 
un esame comprensivo di al
tre misure che sui piano lo
cale potranno richiamarsi ai 
problemi delle supercontribu-
zioni, dei fitti, dell'assisten-
za ecc, complementari anche 
se non meno important! di 
quelli in precedenza indicati 
che fanno parte di quella li
nea generale e moderna sulla 
quale > TAssociazione dovra 
proporsi di collocare la pro
pria azione futura, come or-
ganizzazione non solo di tu-
tela ma anche di lotta delle 
categorie eommerciali. 

I sindaci 

della Val D'Era 

da Catfani 
AI ministero dell'Agricoltura 

e Foreste. il sottosegretario on 
Cattam ha ricevuto una dele
gazione di amm:ni5tratori co-
munali della Val D'Era. La de
legazione era compqsta dai sin
daci di Volterra. Laiatico. Mon-
taione e Peccioli Era presente 
il direttore generale della boni-
fica. prof. Bottalico 

I sindaci hanno illustrato al 
sottosvgretario Cattani la situa
zione del consorzio di bonifiA 
della Val D'Era che sara quan
to prima costrerto a licenziare 
160 manovali per l'esaurimento 
del suo programma di lavoro. 

La direzione generale delle 
bonifiche ha deciso di iniziare 
i lavori per un acquedotto per 
l'importo d: 65 milioni — che 
servira a tutta la zona di bon:-
fica — e moltre. di opere per 
I'assestamento del flume Era. 

L I O C B T I 

Rinascita 

Q«esU matUna, alle 11, alia Galleria D'Arte Moderns 
Vannacci, •!« della Gallerla Narionale, avri lcofo la 
«vernlce» ddla nostra pen*nale di Fernando Famlli. 
II pittore presenta nnnMrose opere che ricnardano gli 
ultimi anni della sua attivita artistica. Nella foto: «ln-
terno dello studio a 

Nuova sezione 

del PCI 

a Marciana 
UVORNO, 15. 

Domani. domenica, alle 11 a 
Marciana Marina (Lsola d'El
ba) verranno inaugurati i lo-
call della nuova sezione comu
nista. 

i 

CIRC0L0 
RICREATIV0 

P0RTUALE 
(Casa del Poriuale) 

Via S. GioToitni - Livorno 

Questo pomeriggio 
e questa sera ore 27 

TRATTENIHiNTI 

DANZANTI 

suonano i : 

« 5 CIROCHI » 

rubrica 
del contadino 

Fra gli assegnatari della Maremma 
- • " • " T ** • • • —- —• • • • -•• • . . . » — • . . . • 

Bietole: un'esperienza di 
coltivazione collettiva 

' La coltivazione coopera-
tiva delle bietole da zuc-
chero ha gia al suo attivo 
ttna esperienza concreta. II 
merito va alia eooperati-
va di assegnatari < RaspoU 
lino >, nell'agro Maremma-
no, che ha investito fin 
dall'anno scorso 150 etta-
ri a questa coltura. La de-
cisione venne pre a per il 
suggerimento di alcuni 
tecnici che vedevano nel
la coltivazione su una Inr-
ga estensione la possibi
lita di applicazionp delle. 
macchine piu modcrne. 

Infatti, una delle prime 
cose jatte dalla * RaspoVi-
no * e stato Vacquisto di 
una scollettatrice Egis, di 
un caricntnrc, due scavatri-
ci Herriau. Sxdla vasta 
estensione disponibile — 
comprenrfente terreni del-
Vex Centro rifornimento 
quadrupedi e di poderi in 
localita Acquisti e Braccu-
gnt — e stata seminata la 
stessa quanttta dello stes
so seme, il Klein Polybe-
w, con apposite macchine 
che gtd hanno consentito 
di rhparmiare distribuen-
do 10-15 chili per ettaro. 
Le opnrnzioni di raccolta, 
alia fine, hanno richiama-
to un gran numcro di con- # 
tadini e di tecnici interes
sati all'esperimento dello 
imviego delle macchine. 

Kd ecco alcuni dei cn-
teri tecnici seguiti. Arato 
il terreno a 50-60 centime-
tri di profondita, e livel-
lotoj.o, la semina e stata 
jatta col metodo < a po-
starella > e monogerme, 
con macchine di precisw-
ne. Tale criterio ha jacili-
tato I'isolamento e il di-
radamento. La semina e 
stafa fatta a concimazione 
localizzata e alia distan-
za di 50 centimetri. Quin
di. i trattamenti antiparas-
sitari sono stati eseguitl 
con jeeps. Cosi, le opera-
zioni sono state completa-
mente meccanizzate fino al 
carico del prodotto, con la 
sola esclusione del dira-
damento e isolamento. 

II risultato "del raccolto 
ha data «punte > /ino a 
700 q.U ad ettaro, con una 
media superiore ai 300 q.U. 
Ma anche il grado polart-
metrico e stato elevato, 
avendo raggiunto Veccezio-

' nale risxdtato di 17-18 gra-
di. Questo risultato e stato 
realizzato in coltura asciut-
ta e irrigua. ma da piena-
mente ragione a quanti so-
stengono I'utilttd di esten
dere la bieticoltura in Ma
remma e di costruirvi uno 
zuccherificio cooperativo. 

Su un punto il notizia-
rio dell'Ente Maremma — 
da cui abbiamo tratto le 
informazioni — tace, ed e 
sulla parfecipnztone degli 
assegnatari all'esperimen
to. Quanto vi hanno rica-
vatn? Sono soddisfatti e 
pronti a costituire altre 
cooperative del genere? 
Probabilmente ci sono del
le difficolta, specialmente 
per realizzare le coopera
tive anche fra i coltivato
ri e i mezzadri. Rimane 
lo incoraggiante risultato 
che abbiamo descritto. 

Trasporto 
bietole 

E' stata diramata da par
te del Comitato Intermini-
steriale Prezzi la circolare 
relativa ai compensi per la 
spesa di trasporto delle 
barbabietole da zucchero. 

I compensi per le spese 
di trasporto dal centro del
la coltivazione alio zucche
rificio che le societa sacca-
rifere sono tenute a corri-
spondere ai coltivatori per 
ogni quintale netto di bar
babietole consegnato risul-
tano i seguenti: 

A) per le barbabietole 
consegnate nei silos dello 
zuccherificio: L. 60 per il 1. 
chilometro; L. 4 per ogni 
chilometro dal 2. al 6i in-
cluso; L. 3 per ogni chilo
metro dal 7. al 10. incluso; 
L. 2 per ogni chilometro 
dall'll. al 20. incluso; nes-
sun compenso per i chilo-
metri oltre il 20; B) Per 
le barbabietole consegnate 
franco vagone alia stazione 
ferroviaria, su barca alia 
piarda, su camion o carro 
alle stazioni o piarde: L 23 

chilometro; L. 5 
chilometro; L. 5 
chilometro; L. 4 
chilometro; L. 4 
chilometro; L. 3 
chilometro dal 6. 

al 10 incluso; L. 2 per ogni 
chilometro dall'll. al 15. 
incluso; nessun compenso 
per i chilometri oltre il 
quindicesimo. 

per 
per 
per 
per 
per 
per 

il 
il 
il 
il 
il 

1. 
2 
3. 
4. 
5. 

ogni 

Direttivo 
ai Consorzi 
II ministro per 1'Agrl-

coltura in una comunica-
zione ai Consorzi di bonl-
fica retti da commissarl, 
nonche a tutti gli altri en-
ti, in analoga situazione, 
operanti nella sfera dl 
competenza del Ministero 
ha invitato i relativi com-
mhsari a predisporre gli 
adempimenti necessari per 
il piu rapido ritorno all* 
amministrazioni ordinario, 
disponendo che le assem-
blee siano indette entro 
il periodo massimo di sel 
mesi e siano messe in gra
do di nominare i propri 
o r g a n i rappresentativl. 
Istruzioni sono state im-
partite, altresi, in merito 
alia esigenze che da parte 
di tutti i consorzi di boni-
fica si provveda con solle-
citudine a predisporVe ed 
approvare i nuovi statu-
ti, cosi come previsto dal 
decreto presidenziale 23 
giugno 1962, n. 947. 

I nuovi statuti dovreb-
bero sancire'una maggior* 
partecipazione dei contadi-
ni alle elezioni e alia dire
zione dei Con«orzl. 

Lo «Shaker» •1 t 

negli oliveti 

Prezzi e 
mercati 

Olio d'oliva 
Al q le: extra vergine ohva 

lire 75-80 000: soprafflno \ergi-
PISA — Mercato deH'oIio 

calmo con qualrhe cedenza. 
ne oliva 63-72 000: fine vor-
Rino oliva 58-64 000; vergine 
oliva 54-53 000. di oliva 53-
60 000. di sansa e di oliva 42-
45 000. 

SIEN'A — Mercato con po-
chi afTari 

SIEN'A — Mercato con po-
chi aflari. 

Olio di oliva extra vergine 
con acidita tnassima i"r $1 
quota 730-810: soprafflno ver
gine di oliva con acidita. mas-
sima MOT; flno vergine con 
acidita massima 3%. si quota 
630-650. 

PERUGIA — Prezzi stazio-
nart in un mercato debole. 

Al kg.: olio soprafflno ver
gine di oliva (flr-o a IJO'v dl 
acidita) L. 740-770: flno ver
gine (flno a 3<* di acidita) 
700-720. 

blanchl cannelllnl. 26 500; Id. 
tondini. 20 200; Id. colorrati. 
13 400. lupini. 4700 

CATANIA — Mercato ben 
tenuto per 1'aumentato con-
sumo 

Al kg.: fave larghette, lire 
53-60: lenticchie massa. 195. 
ceci massa. 85-90. id. glgan-
ti. 1.10. 

CATANIA — Mercato ben 
tenuto per I'aumentato con-
sumo 

Al kg.: fave larghette. lire 
53-fiO; lenticchie massa. 195; 
ceci mas?a. 85-90; id gigan-
ti. 130. 

Besfiame uora 

Ofte 
LECCE — Olive al q le alia 

produzione: Vemole celllne 
lire 9500-10 000. Surbo celline 
9000; Surbo miste 10 500-12 000; 
Lizzanello miste 9500. Vemole 
ogliarole 10 500-10 700; Surbo 
ogliarole 12 000-12 700. 

ICOJMM 
MATERA — Al q le: fava 

larga cottola. L. 9500. ceci di 
massa, 10.000; id. giganti, 12 
mila. 

CATANZARO —. Mercato 
attivo Al q le: fave cottoie. 
lire 9200; ceci cottol 
lire 9200; ceci cottol, 14.100: 
id. di massa, 12 600; fagiolt 

PERUGIA — Mercato con 
prezzi in diminuzione per qua
si tutte le qualita di be-
stiame. 

Al kg.: buol d'allevamento. 
lire 400-430; vacche eomnnl, 
410-440: vitelli da latte. 540-
530; buoi da maceTIo. 390-420: 
vacche comunl. 320-350; vitel-
loni. 430-510; vitelli da latte. 
540-530; suini grass! bianchi. 
410-430: lattonzoli Id. 470-500. 
magroni id.. 370-460; serbatori 
id . 380-410: scrofe id . 510-540; 
agnelli da latte. abbacchi. «X)-
650: agnelloni. 330-430- castra-
tl. 330-430. pecore. 260-310: pol-
11. 550-600. galline. 450-500. 
pollastri di batteria. lire 350-
400; uova fresche. cad^ 17-18. 

CASTELVETRANO — So-
stenuti bovini da macello. 
suini e pollame; deboli agnel-
li e capretti. Prezzi In genere 
stazionari. 

Al kg. p.v.: vitelli. lire 430-
450: vacche e bnoi. 300-320; 
suini grasfi. 550-560: agnelli e 
capretti. 650-630; gallettl e 
galline. 650-700; uova fresche 
loc., cad. 32-35. 

Nell'azlenda olivlcola del 
vicepretldente della Confa-
gricoltura, dr. Diana, In 
quel dl Gloia Tauro ( R * g -
gio Calabria) e stata fat ta 
nelle scorse sett iman* una 
prova con lo « Shaker », 'una 
macchina americana per la 
raccolta delle olive. I I fun-
zionamento dello « Shaker » 
ai bata su alcuni princtpl 
semplici ma di efficacla d i 
versa a seconda delle con-
dizionl in cui si svolge I'oll-
vlcoltura: e com posto dl un 
alto braccio manovrablle, 
destlnato a f a r cader* II 
prodotto, e di un "ombrelle-
ne spostabile per raccogll* . 
re I frutti caduti. 

L'arrlvo dello - S h a k e r * , 
perd, I solo il pretesto p*r 
r iparlare di un ' problem* 
che s'impone ormai In tut
ta la sua estensione: I 'au-
mento della redditivita de
gli oliveti. Molti oliveti, 
nelle zone piO Impoverl t* , 
debbono esse re riplantatl 
sia per migliorare le carat-
terlstiche che per scegller* 
posizioni adatte alia coltu
ra meccanica. * In quest* 
opera di ripiantamento, c h * 
interessa region! intere, i n . 
drebbe berre sperimentar* 
piu largamente le * palmet-
te » e le autoradicazionl, 

Infine c'e il problema del
la difesa delle plante dal pa-
rassiti e dagli insetti. Orga-
nizzare la difesa su vast* 
superftci. con osservatorl 
molto «;ensibili e sisteml dl 
irror?-ione ad elicottero, 
potrebbe essere'oggi un no-
tevole progresso. I consorzi 
di miglioramento agrarlo 
dovrebhe essere lo stru-
mento capace di agire per 
cttenere, In tutte queste d l -
rezioni, un sostanziale 'mi
glioramento nel reddito del 
nostri oliveti. 

N E L L A FOTO: Lo Shaker 
al lavoro a Gioia Tauro. 

— ' - i. Kr.«5rf"i»«f?***iti:VKri» , >**-M: #p** 
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Napoli oleografica 
Per la seconda settimana Gigllola Cinquetti ha 

compiulo a vuoto U viaggio da Verona a Milano: 
anche I'altra sera, i n / r i t t i , a causa della ripresa dello 
sciopero degli attori (coi quail la gtovane can-
tante — come e detto in ultra parte d i questa 
stessa pagina — ha voluto essere solidale) non 
ha potuto andare in onda L a f i e r a d e i s o g n i che 
avrebbe dovuto appunto ospitare la vincitrice di 
Sanremo unitamente a , 7 ' r i n i LopCz, il re del 
« surf » , ultima moda in fatio di danza, it quale 
era giunto a Milano apposta dagll Stati U n f i t . 

A sostituire la F i e r a e stato messo in onda uno 
« special » visto I'cstate scnrsa, ' N d r i n g h e t e ' n d r a 
c o n Miranda Martina, « special » d i tutt'ultro ge-
ncre du qucllo trusmesso due sere fa e dedicato 
a Katyna Humeri. ' N d r i n g h e t e ' n d r a non era in
fatti una semplice parata di camonette alternate 
a battute piii o mono spiritose, ma ambiva ad 
avcre la dimensione di tin vero c proprio spet-
tacolo. 

Formalmente, tali amhizionl sono apparse 
spesso fehcemente realizzate, in prima luogo per 
le belle inquadrature del volto della cantante 
durante le sue interpretaziont (tutte tratte da un 
ottimo microsolco che la Marttno dedico, I'anno 
scorso, a dodici classici della canzone napoletana), 
fra le quali c i e apparsa soprattutto azzeccata ed 
aderente alio spirito della canzone, quella dietro 
i vetri della finestra; p o j p e r l a scenografta dt 
ottimo gusto ed ancora per qualche scena filmata 
lungo le strade c le piazze dx Napoli. 

Peccato perd che, se si e riusciti ad ambien-
tare le canzoni, si e mancato invece di a m b i c i i -
tare feUccmenle quella Napoli che doveva, in fin 
dei conti, essere la base dello spetlacolo. La Napoli 
vista ieri infatti, se si escludono gli scorci pano-
ramici e le brevi ripresc del mercato, era il soltto 
c l i c h e da cartolma illustrata, tutta colore gratuito, 
tutta gioia di vivere ed ottimista. Questa nota 
falsa ha guastato cosi una trasmissione che, per 
altri versi, era stata ideata c curata con intcl-
ligenza. 

Sul primo canale, quarto dei « nove c l a s s i c i d e l 
teatro » . d i ' turno C a s a a d u e p o r t e , n o n p u o i s o r -
v e g l i a r e d i Calderan De La Barca. In una serie 
assurda e disorganica come questa, finalmente c i 

'si e attennti ad un autore classico (il precedente 
era Qoldsmith, dtfficilmente accettabile quale 
< classico » ' ) . ma la scelta fra le sue opere non e 
stata dcllc p i i i t d e n l i e significative. C a s a a d u e 
p o r t e e infatti un'opera secondaria e leggera del-
Vautore de L a v i t a e s o g n o e degli A u t o s s a c r a -
m e n t a l e s . appartenente alia giovinezza e legato a 
modelli preesistcnti nel teatro mondano. fatto di 
giochi, di equivoci e di battute brillanti. 

Commedia e messa in scena nel complesso, gra-
devoli c vivaci, ma certo fuon posto in una serie 
di « classici *. dei cui difetti di impostazione, d'al-
tronde, abbiamo avuto g'ta. occasione di dover 
parlare. < 

Vice 

vedremo 
Seconda puntata 

della <( Cittadella » 

A l l e 21 s u l p r i m o c a n a l e 
v a in o n d a l a s e c o n d a p u n 
t a t a d e L a c i t t a d e l l a , d i A . 
C r o n i n . n e l l a r i d u z i o n e , s c e -
n e g g i a t u r a . d i a l o g h l e r e g l a 
d i A n t o n G i u l i o M a j a n o . 

D o p o a v e r s p o s a t o C r i s t i -
n a ( A n n a M a r i a G u a r m e r i ) , 
A n d r e w M a n s o n ( A l b e r t o 
L u p o ) r a g g i u n g e la s u a n u o -
v a s e d e d i A b e r l a w , p e r c o n -
t i n u a r e la s u a m i s s i o n e d i 
m e d i c o d e i m i n a t o r i L e 
c o n d i z i o n i d i l a v o r o o r a s o 
n o m i g l i o r i ' A b e r l a w e u n a 
v e r a c i t t n d i n a d o t a t a p e r s l -
n o d i u n o s p e d a l e M a . n n c h e 
q u i . p e r M a n s o n la v i t a n o n 
o f a c i l e : i s u o i m o d e r n i m e -
t o d i d i c u r a n o n s e m p r e v e n -
Rono a c c o l t i c o n s o d d i s f a z i o -
n e d a g l i a s s i s t i t i . e i c o n t r a -
st i n o n m a n c a n o F r a i p o -
c h i a m i c i c h e e g l i r i e s c e a 
fars i e C o n B o l a n d ( L u i g i 
P . i v e s e ) . u n d e n t i s t a d i e 
•Uenta a s b a r c a r e il l u n n -
r io e la c u i f lg l ia m a g g i o r e . 
M a r y ( L a u r a E p h n k i a n i . 
m a l a t a ai p o l m o n i , v i e n e 
a m o r o s a m e n t e r u r a t a d a 
M a n s o n 

M a l g r a d o l ' i n t e n s i t h d e i 
s u o i i m p e g n i p r o f e s s i o n a l i . 
M a n s o n n o n trahnsc ia i s u o i 
s t u d i , i n p a r t i c o l a r e l e r i -
c e r c l i e s u l l a s i h c o s i S p r o n a -
t o d a C r i s t i n a . si p r e p a r a 
n n c h e p e r u n d i f f i c i l e e s a m e 
d a s o s t e n e r e a L o n d r a . p e r 
c o n s e g u i r e u n i m p o r t a n t e t i -
t o l o d i s p e c t a l i z z a z i o n e ; la 
s u a p r e p a r a z i o n e e t a l e d a 
c o n s e n t i r g l i d i s u p e r a r e t u t t e 
l e p r o v e a p i e n i v o t i D o p o 
l ' e s a m e . M a n s o n e a n s i o s o d i 
p o r t a r e la b e l l a n o t i z i a a 
C r i s t i n a . c h e t a n t a p a r t e h a 
a v u t o In q u e s t o s u c c e s s o M a 

. a l i a s t a z i o n e l o a s p e t t a n o i 
d i r i p e n t i d e l l a m i n i e r a p e r 
d a r g l i u n a t r e m e n d a n o t i 
z ia : u n a f r a n a h a s e p o l t o in 
u n a g a l l e r i a a l c u n i m i n a t o 
ri . u n o d e i q u a l i e r i m a s t o 
i m p r i g i o n a t o f ra l e m a c e r i e . 
T u t t i s p e r a n o n e l l ' i n t e r v e n t o 
d i M a n s o n . c h e s i fa c o n d u r -
r e s u b i t o a l i a m i n i e r a p e r 
p r e s t a r e s o c c o r s o a l m i n a -
f o r e . 

reaiv!/ 
programmi 

radio ) ; primo canale 
NAZIONALE 

G i o r n a l e r a d i o : 8. 13 . 1 5 , 
2 0 . 2 3 : 6 .35: U c a n t a g a l i o : 
7 .10 : A l m a n a c c o . 7 .20: II c a n 
t a g a l i o 7 .35; U n p i z z i c o d i 
f o r t u n a 7.40: C u l t o e v a n g e -
l i c o . 8 .20: G. I n t r a a l p i a 
n o f o r t e : 8.30: V i t a n e l c a m -
p i : 9: L ' i n f o r m a t o r e d e i 
c o m m e r c i a n t i ; 10 .30: T r a 
s m i s s i o n e p e r l e F o r z e A r -
m a t e . 11.10: P a s s e g g i a t e n e l 
t e m p o . 11 .25: C a s a n o s t r a : 
c i r c o l o d e i g e n i t o r i ; 12: A r -
l e c c h i n o . 12 .55: C h i v u o l e s -
s e r h e t o . . . : 13.15: C a n l l o n -
Z i g - Z a g . 13.25: V o c i p a r a l -
l e l e . 14: M u s i c a d a c a m e r a ; 
14 .30: D o m e n i c a i n s i e m e ; 
15 .45: T u t t o i l c a l c i o m i n u -
t o p e r m i n u t o . 17 .15: A r i a 

d i c a s a n o s t r a : 17.30: C o n c e r 
t o s i n f o n i c o ; 18,35: M u s i c a 
d a b a l l o : 19: L a g i o r n a t a 
s p o r t i v a : 19 .30: M o t i v l i n 
g i o s t r a ; 19 .53: U n a c a n z o n e 
a l g i o r n o : 2 0 . 2 0 : A p p l a u s i 
a , . ; 20 .25- C o l f u o c o n o n s i 
s c h e r z a R o m a n z o d i E D e 
M a r e h i ; 2 1 : R a d . o c r u c i v e r -
b a : 22 : U p u n t a s p i l l i . 2 2 . 1 5 : 

- M u s i c h e d i W A . M o z a r t ; 
2 2 . 4 5 : 11 l i b r o p i u b e l l o d e i 
m o n d o . 

SECONDO 
G i o r n a l e r a d i o : 8 .30 . 9 3 0 . 

10 .30 . 13.30. 18 .30 . 19 .30 . 2 0 . 3 0 . 
2 1 . 3 0 . 2 2 . 3 0 7: V o c i d i t a l i a n i 
a l l ' e s t e r o . 7 .45: M u s i c h e d e l 
m a t t m o . 8.35* M u s i c h e d e l 
m a t t i n o : 9 : II g i o r n a l e d e l -
l e d o n n e : 9 .35 : M o t i v i d e l l a 
d o m e n i c a : 10: D i s c o v o l a n t e : 
10.25- L a c h i a v e d e l s u c c e s 
s o : 10 .35: M u s i c a p e r u n 
g i o r n o d i f e s t a : 11 .25 ' R a d o -
t e l e f o r t u n a 19«4 . 1 1 3 5 - V o c i 
a l i a r i b a l t a . 12* A n t e p r i m a 
s p o r t : 12.10- I d i s c h i d e l l a 
s e t t i m a n a . 13- A p p u n t a m e n -
t o a l l e 13 . 13.40 D o m e n i c a 

e x p r e s s . 14 .30 V o c i d a i m o n 
d o : 15: C o n c e r t o dt m u s i c a 
l e g g e r a : 15.45- V e t n n a d e l l a 
c a n z o n e n a p o l e t a n a . 16.15: 
II c i a c s o n . 17: M u s i c a e 
s p o r t : 18.35: I v o s t r i p r e f e -

v r i t i : 19 .50 I n c o n t r i s u l p c n -
t a g r a m m a A l t e r m i n e : Z g -
Z a g . 20 .35- T u t t a m u s i c a . 2 1 : 
D o m e n i c a s p o r t . 2 1 . 3 5 : T r a t -
t e n . m e n t o i n m u s i c a . 

TJERZO 
O r e 17: P a r l a . i l p r o g r a m -

m i s t a : 17 .05: L e C a n t a t e d i 
J . S B a c h : 17.30: A n t i g o n e 
L o C a s c i o , i r e a t t i d i G 
G a t t i ; 19: P r o g r m u s i c a l e 
19 .15: L a R a s s e g n a . 19 .30: 
C o n c e r t o d i o g n i s e r a . 20 .30-
R t v i s t a d e l l e n v i s t e . 2 0 . 4 0 : 
P r o g r m u s i c a l e . 2 1 : II G i o r 
n a l e d e l T e r z o . 2 1 . 2 0 II c o n -
v i t a t o d i p i e t r a . d i A D a r -
g o m i s k i i . D i r c t t o r e F . S c a -
g h a 

10,15 La TV 
degli agricoltori 

15,00 Sport 

17,30 La TV dei ragazzi 

R i p r c s e d l r c t t e d i a v -
v e n i m e n t l s p o r t i v l 

a ) I v a n h o e : b ) A l v l n : 
c ) L ' i n v e n t o r e 

18,30 Aweniure 
in elicoltero 

a tl r a g a z z o d l S a n 
F r a n c i s c o » 

19,00 Telegiornale 

19,20 Sport 

d e l l a s e r a (1 . e d i z i o n e ) 

C r o n a c a reg i^trata d i 
u n a v v e n i m e n t o 

20,15 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale d e l l a s e r a (2- e d i z i o n e ) 

21.00 La cittadella 
dal r o m a n z o d i A. J 
C r o n i n C o n E l e o n o r a 
Ros=t D r a g o . A l b r t o 
L u p o . A M G u a r n i o n 

22,15 II lungo giorno 
dell'lslanda 

22,45 La domenica sportiva 
Telegiornale 

dl F P a l o m b e l l l e C-
P r o l a 

secondo canale 
18,00 II paroliere 

questo sconosciuto 
p r o g r a m m a m u M c a l e . 
P r p ^ r n t a n o l e l i o I u t -
tazz i e Raf fae l la Carra 

18,50 II mondo 
del duemila dl V i r g i l i o S a b c l ( II ) 

19,50 Rofocalchi in p o l t r o n a . a c u r a d i 
P a n l n C a v a l l i n a 

21,00 Telegiornale e s c g n a l e o r a r i o 

21,15 La comare 
Cnn R c n a t a M a u r a A r -
n o l d o F o a e E m i l i o IV-
n c o l L Luijn T e n c o e 
A l i d a C h e l l i 

22,15 Sport C r o n a c a reg i« tr3 la d i 
u n a v v e n i m e n t o 

Renata Mauro ne «» La comare » (secon
do, ore 21,15) 

INTERVISTA CON GIORGIO STREHLER SULL'OPERA Dl WEILL-BRECHT 
i . 

, i 

In «Mahagonny» tutto it 
' ^ , > . > , _ _ _ _ _ ^ _ _ _ _ ^ _ — ^ _ ^ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ^ _ _ _ 

caos della societa 
del benessere 

II regista pone in rilievo Timportanza della presentazione al pub-
blico ilaliano di questo lavoro «soffocato» dalVavvento del nazismo 

Dalla nostra redazione 
M I L A N O . 15. 

P n m u di p o < r e d e l l e p r e c i s e t lort iande a 
G i o r g i o Slrehler sul suo lavoro di r e y l a p e r 
A s c e s a e c a d u t a d e l l a c i t t a d i M a h a g o n n y 
d i K u r t W e i l l e di Uertolt Brecht, che u n d r a 
in i c e r i o Ira Q u u l c l i e g i o r n o a l i a P i c c o l a 
S c a l a , ci nlouyiumo uncora ana voltu i l t e i t o 
e c i c o r r e d i u r n o d e l l a d o c t i T n e n t u z i o n e n e -
c c s s a n u p e r c o l l o c a r c I ' o p e r u al s u o p u n t o 
y i i i i t o n c i t ' e u o l u z i o i i e a r t i s t i c a e i d c o l o y i t a 
d e i due uutori, i l p o e t a e il i n u s i c i s l u Ed 
eccocl a n a f c s u m e r e , p e r not e p e r tl let-
tore. Vvs&enziale A s c e s a e c a d u t a d e l l a c i t t a 
d i M a h a g o n n y n a s c e d a l l a c o l l u b o r u z i o n e 
WeilUBrecht nel 1927-'2S, sulla base dt u n a 
c a n t a t a p r e c e d e n t e , e l a b o r u t a da Wall sul 
testo dt alcune b u l l u t e dt B r e c h t . u i t i t o l a t u 
M a h a g o n n y e d e s e o u i t a a Badert Baden il 
11 l u u h o I!'27. 

II y marzo d e i r u n n o succcsslvo, A s c e s a e 
c a d u t a d e l l a c i t t a d i M a h a g o n n y . o p e r a in 
tre a t t i . va in scena a L i p s i u . 

JVel giro tit q u e t p o c h i m e s t , d u u q u e . t d u e 
a u t o r i p a s s d n o d a l l a c a n t a t a a U ' o p e r a gran-
de: le cinqifc p o e s i e d i B r e c h t viesse in mu

ll d i u e n t a n o un vero e p r o p r i o 
It narra la storta d t tre b a n d i t t , 
l e una d o n n a , tn / u n a in u n a 
rta d'America, p e r c h e tn&eaiitti 

11 loro automezzo s 'e guasta-
)anti non , p o s s o n o , ne toniare 

lo mow, il Brecht p i u nostra, pi i i f t c m o a 
HOI P o i , d i u t n ' u l o r a r e - la s o l u z i o n e anar-
chica - che Vopera p r o s p e t t u , c o n il c a o s 
finale, che viene a concludere i l c a o s o e n e -
rale in cm vive la s o c i e t a c a p i t a l i s t i e a G t u -
dizw sulla s o c i e t a c a p i t a l i s t i e a c h e , o i ' i u a -
t i i ente . e e s u s p e r a t o sul p i a n o i d e o l o g t c o m 
d t r e c i o n e a n u r c h i c a ; « pessimismo finale, 
che n b a d i s t c questo sostanziale crrore. Ma 
questo caos a&sumc n e l l ' o p e r a u n a r e a l t d 
c s t e l i c a d i straordtnaria evidenza. La con-
clnsione risulta essere questa. che con que-
sta societa in cu t u n i c o d o m i n a t o r e assoluto 
dei valori r i l d a n a r o (il benessere), non 
e'e p i u n u l l a , n u l l a d a fare. 

Grosso sforzo 

discoteca 
I 1 

sica da W e 
l i b r e t t o . V t 
d u e ito-mtnt 
l o c a t t t d dt-i 
d a l l a pohzi 
lo: a n d a r e 
t n d i i ' t r o 

ha donna I lora , propone di fondare u n a 
citta, Mahagttmy, la truppola per i c e r c u -
t o r i d'oro e i l t a o l i a t o r i dt b o s c h i d e l l ' A l u s c a . 
Mahayonnu skrae, e p o c h i resistono al s u o 
r i c h i a m o . Vi s o r r e tl d u n u r o ; m a la c o n i ' i -
venza vi e rmiolata. anche qui, d a l l e vec-
c h t e norrne. d a t s o l i t i divieti Ci si a n n o i a , 
c o s i ; e r j u u n d c a l a c t t t d verrd risparmiata d a 
un tifone chemutto distrugget sul s u o p a s -
saggio, uno d e m j e r s o n a g o t . J i m m y M a h o n e y , 
p r o p o r r d dt prwclamare in A f a h a g o n n y s a l -
va, che tutto s t a l e c t t o . L a c t t t d dtventa una 
specie d i u l o p i j | alia rovescia, dove regno 

gente p u d s c a t e n a r s i nel 
del gioco, della violenza, 

niu, tnfine, c a p i t a dt p u n -
s o l d t sn t i n b o x e u r c h e 
muore k o. Crede d i s a l -

m a l o arrestano, c h t e -
conto. Naturalmente non 
lo c o n d a n n a n o a m o r t e . 

i l c a o s ; d o n e i l 
p i a c e r e del c tbc 
d e l P a m o r e . A Jii 
tare tutti t s u o i 
u i e n e sconfitto, 
varsi svignandose 
dendo che p a g h t 
p u d ; l o processant 
Mahagonny, inf'tnt 
incendio, mentre i 
per le vie, in un coi 

O p e r a aspra, polei 
gida d t a n a r c h t c a p i 
n u n c i a . M a h a g o n n y 

v i e n e d i s t r u t t a d a un 
JOI u b i t a n t t manifestano 
Yasto caotico e tnsensato 
l c n , gonfia d ' t r o n i a . t u r -

[esta e p e s s i m t s t i c a d e -
a n t h e tl p r i m o t e s t o 

c W e i l l m u s j e t s t a 
con un teatro d t -

r e c h t chiamava * g a -

)ci con Sthehler, a 
i E' importante, e 
i i A s c e s a e c a d u t a 

tn cui Brecht l ibre t i 
fanno i p r i m i appri 
verso da q t t e l l o che 
stronomico -. 

A questo punto. e 
p o r g l t l a p r i m a d o m a 
p e r c h e . rappresentare 
d e l l a c i t t a d i M a h a g o i 

— E' importante p e H t r e m o t i v i — c i 
d i c e . — Prima d t tutto. A r m o t i t u culturali 
Con M a h a g o n n y si fa cmioscere al nostro 
p u b b i i c o un'opera singolamssima. unica, d i -
r c t . n e l suo genere M a h a m n n y e, d a l punto 
dl vista m u s i c a l e . p i u r i c c M p i « i m p o r t a n t e , 
d e l l ' O p e r a d a t r e s o l d i ; r^k mentre questa 
conosceva, negli anni trema. una grande 
fortuna. M a h a g o n n y i n r e c g K n c o n t r q p q s u 
b i t o u n a dura opposiztone S i l t t t c a . e I'av 
cento d e l nazismo la sof 
Mentre p o i I ' O p e r a d a t r e 
s u i p i u d i r e r s i palcosccnici 
persmo a Mosca. net 1929. 
rava un po' per la Germama 

— Aggmngi altrc due considerazioni, e 
vedrai q u u n t o M a h a g o n n y M U u t i l e , nel
l'opera Ji t u d i c a chtaramentc, nel personag-
gto dt Jimmy, per escmpio. In condiztone 
di solttudine, dt d i s p e r a e i o n e dell'uomo, 
direi proprio di u d e n u z i o n e . A Mahagonny, 
col danaro s i p u d avere tutto; tutto e lecito. 
ma Vuomo finisce col non sapere p i u che 
cosa jure, come essere, c h i e s s e r e . U n ' u l t i m a 
consideruzione: la scena finale e, come ab
biamo detto. il caos nella citta che brucia. 
Indtcherd soltanto con poc l t t mezzi. non vi-
s t o s i . q u e s t a distruzione Ma la cosa straor-
dmarta e c h e q u i l a m u s i c a d i W e i l l , n u s -
sumendo tutti i temi d e t t r e a t t i , s i p r e t e r i t a 
c o n un tema dominante di m a r c i a . A l l o r u 
t miei personagqi si metteranno a marcutrc. 
e non s a r d diffictle rtconoscere quel passo. 
un p a s s o m t l i t a r e . s c o e barbarico Da quel 
caos dt M a h a g o n n y ( e Kurt W e i l l lo aveva 
forse intravisto?) come d a un grembo fe-
condo nascerd tl nazismo. Cost Vopera in-
trisa di anarchism o finisce con I ' e s s e r e ^ f 
anche una critica dell'anarchismo stesso. 

— E la tua espertenza alia P i c c o l a S e a l 
— / cantantt sono tutti molto b r a u i . C e 

s i trovano d t fronte a q u a l c o s a d t tot 
mente nuovo per loro, dare la loro voi 
un canto non e m o z t o n u l e , ma criticoli 
sottoltnea t l c o m p o r t a m e n t o del perJfl 
gio. Stiamo facendo tutti un grosso .mtfrzo 
davvero, e io cerco in tutti una c 
zione ragionata. Anche questo lo es 
tano per la prima volta.. Vn'altra 
che ci siamo trovati nella necesst 
dificare la posizione degli strum 

— Rivoluzione, dunque, anchlft 
chestra... 

— G i d . E' una piccola cosa 
anch'essa a far caplre che null 
bile, come non e immutabile, 
degli - archi » e dei ~ fiati • 
a n o i giunta da un'antica tra 

— Una pgROOk^jiouitd? Ma n 
che anchp-'sta 
si —x > ^ ~ -

\e anchfr-'sfaVtffr. s e d u r t sul 
pud ^ n e d m i n c S f e a segarlo 

f | ; • £k A m 

La Messa 
i 

I ' U 

in fa min. di Bruckner 
E* A n t o n B r u c k n e r ( 1 8 2 1 -

1 8 9 6 ) i l q u a r i n H c h e d e i c 
s e g u i r c B a c h , B c e t h o i e n , Bra
h m s ? La q u c s t i o n e n u n e cer
to r i so l ta . S u l v a l o r e d e l l ' i i p e -
ra d e l l o i n p o s i t o r e auMri . iro 
i g i u d i ^ i s o n o o g ^ i a u r o r a 
d U c o n i i , la d i s r u s ^ i o n c c npcr-
ta. Ma u n p i i u l o fer tuo c 
q u e s t o , i-lie si tralt i di tin a u 
t o r e e o n s i d e r e \ o l e e r e r t o n o n 
ta le da l i tpi i i lars i e o n shr i -
j ;a t i \ i parer i . ( l o n l e m p o r a i i e o 
d i B rah tits, e g l i r i s e n i e di in-
fliis-.i d i \ e r s i : dal f i l o n e m u 
s i c a l e t h e p r e - e le i n o s s e dal -
I 'opera p a l e s t r i n i a n a , d a l ha-
r o e e o a i i s i r i aeo ai ma-.si iui 
s i n r o n i s t i d e l s e e o l o s i o r s o 
fra i q u a l i B e e l h o x e n e S e h o -
h e r l . i n e n l r e a<sai m i n o i v di 
q u u n t o a u l n r e \ o l i - t u d i o s i nf-
rerniai io e I ' impronl . i w n m i e -
r iana c h e a \ r e h h e s i i h i l o . B r u 
c k n e r fu i l i l i a e n l e e d a p p a s 
s i o n a t o s i i i d i o - o d e l l a p r o d u -
/ i o n e m u s i c a l e d e l s u o t e m p o 
p. I ' a s s imi lo p r o f o n i l a m e n t e . 
P u r n o n pli M p u o ,n<H^an-
t a l e n t o c r e a t i v o . la ric^a" fan
tas ia . la n o h i l l a ^t\\n i t i l e 
c h e s o r r e g p e o g ^ f ^ s u n oper . i 
c s o p r a t t u l t o drja p r o p r i a \ i -
s i o n e ariistirft.r 

U n a r e c e n t c re gist rani o n e 

(« n e i i l H i ^ ' C r a m m o p h n n Ge«s-

«e l sehaf f /JLP\ l - l882«] 

u n a d W l r MP->M> CO 

mtl&MMn, q u e l l a in fa m i n 

c s e n u l a p e r la p r i m a v o l t a 

J
M A O la d i n ' z i o u e d e l l o s l e^so 

' i i ckner n e l 1872. n e l l a C a p -

l la d i c o r l e d i V i e n n a . 

[•hajf^f-PM-18R20l p r o p o n e 

>mpos ie dal 

Opera rilevante 
L ' i n c i s i n n c v i s t a la s e a r - a 

r o n s i d e r a z i o n e usa ta , s p e c i e i n 

I ta l i a , v e r s o il m t i s i c i s i a a n -

s t r i a c n , e u n u t i l e m e z z o p e r 

c h i vmole a m p l i a r e l e p r o p r i e 

c o n o v e n z e s u l l a s u a o p e r a . 

La s t e s sa casa ' h a ' c d i t o le 

S i n f o n i e , ' d i e v e n g o n o r a r a . 

m c n l e e s e g u i l e n e l l c n o s l r e 

s a l e da c o n c e r t o . S n l i i a m e n t e 

la s ce l ta c a d e s u l l a Qnarla, 

c h e , o l l r c t t i l t o n o n v a l e o s u -

p e r a a l t re c o m e la Settima VOt-

tava e la Nnnn. 

L e i l / cv se , se t n e c o m p o s e , 

s o n o o p c r c r i l e v a n t i d e l B r u 

c k n e r . L ' i i p i r a z i o n e d a l l a p o -

l i f n n i a p a l e s t r i n i a n a da frutti 

n o n a n a e r o n i s i i e i . A l c u n e ri-
s e u t o n o de i m o d e l l i o f fer! i da 
autor i c o m e l lu>d i i . M o / a r t e 
S c h u b e r t , m a In s p i r i t o d i B r u 
c k n e r e u p a m e n t e t o r m e n t a t o e 
u i e d i l a l i \ o tut to i m p r o n l a 

l ,a .1/estn in fa minore, ser i l -
la tra il 1867 ed il 186K e r ie-

luhorata n e l 1 8 ° 0 . d e l t a « La 
Grande n, e o p e r a di i m p o n e i u i 
c o n o r i t a o r e h e s t r a l i e \ o e a l i . 
( ' o u c e p i t a e r e a l i z z a l a in u n o 
de i p e r i o d i pii i d o l o r o s i de l 
m u s i e i s l a , e»>a m o s i r a , p i u c h e 
in a l l re s u e o p e r e , i n t e n - o II 
e o l o r i l o I rag ico e d o l o r o - o * 
no ta s e \ e r a c h e ha eoutras l i 
c o n i Ri i ih i laul i scopj i i de l 
Gloria e d e l Credo e i o n il 
d i s i e s o e d e l i r a l o c s p r i m e i s i 
de l SnncJu* e de l Ilrncdiclus 

L'interpretaiione 
P e r q u e l c h e r iguari la la 

str i i l lnr . i . r . i r m o u i a e d e n ^ i , 
e o m p l e s s n e n o n p r i \ a di m o -
m e u l i di i i n n l u / i o n c l'.l iho -
ra l i s« imn e r i r c o a p p a r e il l e s -
s u l o r o n t r a p p i i n l i s i i e o e de l la 

v par te \ o p . i l e e (Ii q u e l l a nrch"-
s i r a l e . P a ' s o mira l i i l c e la fu-
i:a c h e c h i i u l e il Credo \ l e o n -
frot l lo e o n le Sinlonie q u e s t a 
orn'ra se p u r pnivula d a l l e s e m -
p r e p r e s e n l i o m h r e o p p r e s s i v e 
h r n r k n e r i a n e a p p a r e p i u e o n -
c isa e mi«ura la . 

l / e s e r t i 7 i o n e d i r e l l a da ] o -

e h n i n e efTel luala i l n i r O r r h ^ -

slra s in foni i 'a e dal ( ' o r o d e l l a 

H n d i o h a v a r e s e : i s o l i s i i «oi io 

Marin S i a d e r . ( s o p r a n o L r i . u i -

dia I l e l l m n n n ( m e z z o s o p r a n o ) , 

Krnst f l a f l i g e r ( l e n o r e ^ e K i m 

B o r g ( h a s s o ) . 

U n ' o p e r a q u a l e la 1/es^n in 

fa minore. sorre t ta da r o h i i s i e 

d i m e i i s i o n i s o n o r e . p u o c o n « e -

pl l ire f a e i l m e t i l e n e l l a Ir.iilu-

z i o n c d e U ' e s e c i i z i o n c . aspel l" 

s e h i a c c i a n t i e i n a s s i c c i . II l o c -

r o s a p i e n l e e «ensi l» i le di J o -

c h u m la ofTre in u n m i r a h i l e 

e q u i l i h r i o e ci>};lie 1' i n l i m o 

m o l i v o d o l o r o s o e t r a p i c o d i e 

la p e r \ a d e c o m e e l e m e n l o d i 

p r i m o p i a n o . P e r a l l r o 1'ese-

c u z i o n e e d i t r a s p a r e n t e c h i a -

rezza e ili f e l i c i s s i m a rc*a t i m -

h r i c a . U n c o r o s a p i e n l e m e n t c 

e d u c a t o e c o m p o s i o d i h e l l c 

e p u r e \ o c i , la m i i s i c a l i l a e la 

i l r a m m a t i c i i a in c u i si e s p r i -

m c la p a r l e d e i s o l i s t i c o n t r i -

h u i s r o t i o a l ia h e l l a resa d e l 

q u a d r o m u s i c a l e . 

schermi 
e ribalte 

LA SPEZIA 
A8TRA f 

I lahu . 
C IV ICO 

s l n f u o l a per u n n i a s s a c t o 
C O Z Z A N I 

I v l n r i i o r l • 
6 M E R A L D O ' ' 

I qtl i lt lru t a x l f t l 
D I A N A 

t.r t a r d o n e ' 
O D E O N ' ' 

It-rl. OKRI. d o m a n l , , 
A U G U S T U S 

l . ' a i u m i i t l n a n i e n t o - A r o t t a 
di cotlu 

A R S E N A U E 
I'l i inc ai c o i n a u d o 

M A R C O N I 
Kill . Capo C a n a v e r a l - B a n g u e 
dl Calno 

M O N T E V E R D I 
t 'omp ill r i \ l s t c e il d i m I 
masiuut ler l 

M O D E R N O ( S a r z a n a ) 
l er l IU;KI. i lnnianl 

A S T O R I A ( L e r i c l ) 
Miinilo c a n e n< 2 

I M P A V I D I ( S a r z a n a ) 
II Hume rosso 

A L H A M B R A ( S a r z a n a ) 
V e g l t o n e de l la p e n t o l a c c l a r o n 
Adr la i io C e l e u t a u o 

D A N C I N G S C L E V A ( M l -
g l i a r i n a ) 
WW ore 15, GIgl Uard l . 

Q u e s t a s e r a a l l e o r e 21 a l 

D A N C I N G 

MAXIM di LUNI 
VEGLIONE 

DELLA PENTOLACCIA 
e o n V A N N I C A S T E L L A N I 

d e l l a It A I - T V l a s u a 
t r o m l i u , hi Mia m u s i c a , 
la sun o r c h e s t r a . 

totalmente 
Idi a r r t u a u a '% 
ternazionah 

a g o n n y 
t u r b a t a 
.mancggla~>f-T 
amente lax 

t i u o deUffr 
"u m e t f ~ ' r 

na-t ' s t i ; c arrtvava all'estero i 
m e n t i c h e la falsavano e p 
distruggecano. 

— Penso che, come secondo 
Tut i l t td d i fare M a h a g o n n y og 
quello estetico, q u e l l o d i l i n g u a 
l e m t c a n e l c a m p o stesso dello 
musicale. E non e certo senza 
che e proprio M a h a g o n n y c h e o / /rt 
il momenta esatto d t t e o r i z z a r e 
e p i c o . con la famosa tavola delle 
fra il teatro drammatico t r a d i t i o n a l 
n o m i c o , e il teatro epico 

— Esattamentc. L'opera A s c e s a 
d e l l a c i t t a d i M a h a g o n n y s i p o n e i 
mica conlro Vopera tradizionale com 
ma di divertimento artistico b o r p h e 
tratta dt un tentativo at quale W e i l l e 
non n e feccro poi seguire altri. la 
d c i r O p e r a d a t r e s o l d i avendo ben di 
direzione. 

Forza polemica 
— Allora val la pena dt n c o r d a r e q u e l l o 

c h e s c n r e i o p r o p r i o Brecht a p r o p o s i t o d i 
M a h a g o n n y . n e l l opera tradizionale la mu
sica serve, qui la musica e m e d t a t r i c e ; Id 
t n t c r p r e t a t( t e s t o , q u i p r e n d e p a r l t t o . 

— E jure M a h a g o n n y . d u n q u e . a l i a S c a l a . 
dove pure la voce della m u s i c a m o d e m a e 
amvata, certo, ma dove le mcrostazioni d e l 
m o n d o J t n c o o t t o c e n t e s c o s o n o a n c o r a d i 
note cole spessore. e, mi pare, qualcosa che 
vale la pena d t realizzare. 

— L a r i c e n d a s i svolge m America, m -
lorno al 1927-'2S. Dal p u n t o dt vista della 
messinscena. qual e U tuo clteggiamento net 
confronti d e l t e s t o ? i n a l t r e p c r o l e . c h e 
a m b t e n t a z i o n e ha lo spettacolo? 

— Ecco Rlspondere a questa domanda e 
un po' traltare anche d e l t e r z o m o t t r o c h e 
rende i m p o r t a n t ! , oggi, M a h a g o n n y . S t t r a t t a , 
p e r m e . d i trocare un e q u i l i b r i a d i a l e t t i c o . 
che ectti alio speltatorc d'tdenlificare mec-
camcamente d luogo d e l i ' a z t o n e con gli Stcti 
L'nitt, e l a n t o m e n o d i dare, a q u e s t i S t a t i 
U n i t i . una data precisa, che ( t m i t e r e b b e t l 
r a l o r e a i t u a l e d e l i ' o p e r a . Ho dunque scar-
tato una messmscena s t o n c t s t i c a e s a t t a . ma 
ho lacorato sull'opera come ad un modello 
di richiamo. servendomi, per esempio, d i 
p r o i e n o n i da d i p i n t t e da d i s e o n t d i Ben 
Shehn. i l p m o r e amencano. che d e g l i S t a t i 
U n i t t c i d a u n collo d i r e i d a un punto d t 
u i s t a p i u e n r o p e o , culturalmente europeo, 
ma autenticamenle amencano nella s o / / e -
renza della solitudme. Ma, r.itenzione. M a h a 
g o n n y non e fuon del tempo e dello spazio, 
e nel nostro tempo e nel nostro spazio. p i u 
l i b e r a , n o n essendo costrelta m unidentifi-
cazione immediata con un determmato P f l e -
s e . d i d i r e n t a r e a p p u n t o tl m o d e l l o d t u n a 
n o s t r a c i t t a d e l b e n e s s e r e . 

— Questo e d u n q u e i l t e r r o motivo; Maha
gonny modello, per cosl dire, della n o s t r a 
as*xrda, caotica, t l l u s o r t a c i r i l t a d e l b e 
n e s s e r e . 

— S i . e q u i vi sono q u e i p e n c o l t d ' e q u i -
r o c o c o n t r o i q u a l i e necessano stare t n 
guardia: di far credere, a n z i t u t t o . c h e que
sto di M a h a g o n n y s i a it r r r o B r e c h t . m e n t r e 
i l vero Brecht e q u e l l o d e i G a l i l e o , o , p e r 

i 
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DANCING 
SELENE 

A l l e 15 c;lgl I lardl p r e s e n t a 
il • P r i m o carm-Mi le de l b a m -
lilul . . SIHat.i e p r e m l a z l o n o 
d e l l e mi|;ll<trl m a s e h r r e . Q u l l * 
p r c m l e ar te v a r l a Ore 21: d a n -
: e . col c o m p l r s s o • I W a t u s i l • 
e l e voci ili Mora Marl t l . O l o r -
Kl» It f ined I e M a r l e t l o . 

LIVORNO 
T K A T R l 

POLITEAMA 
Cump dl r U l s t e e II l l lm « A f e n -
te federate l.i'niiiiy C a u t i o n > 

C I N E M A 
Plt lMK VISIONI 

GOLDONI 
007 italla Itussla c o n a m n r e 

GRANDE 
I v i m Hurl ( i n i z i o a l l e 15,50) 

LA GRAN GUARDIA 
AIIH I I . i . . i , HA t \ M IU) 

M O D E R N O 
l l n l r val snno g l ia l 

ODEON 
Jel l Curdnn. |1 d l a b o l l c o d e t e 
c t i v e 

JOLLY 
T e m p e s t a sll C e v l o n 

S h r O V D E V I S I O N I 
I QUATTRO MORI 

l .nii rt-nrr rt Aralil . l 
M E T R O P O L I T A N 

D u e l l o nel T e x a s 
S O R G E N T I 

Hrciilr rmttro S a n s n n e 
AI Tit R V I S I O N I 

A R D E N Z A 
V e n n <.lilll di gual 

A R L E C C H I N O 
Le fnlll nutt i de l dr . J e r r y l l -
F i e l l o de l la j u n g l a 

A U R O R A 
Colpo grosso al Caslnft 

L A Z Z E R I 
Per fnvnrr n o n t o c c a t e l e p a l l l -
n r . I . ' a c e u n t o d e l l e 100 f r e c c e 

S A N M A R C O 
La grandi- fu^a 

PISTOIA 
MANZONI 

C o m p a g n l a L u c i a n o Vlrirlll • 
f i lm: II m a n t e n u t o 

E D E N 
ttna domenUs* a N e w Y o r k 

N U O V O G I G L I O 
T r m p e s l a s u C e j l o n 

L U X 
I v i n r l t o r i 

G L O B O 
LfnIA 

C . R . B O T T E G O N E 
I mnstri 

C. R. P I E V E A N I E V O L E 
II maflmo 

C. R. P I T E C C I O 
Cnsta Az/nrra 

PROGREfiSO (Larciano) 
Il succe<so 

AREZZO 
S U P E R C I N E M A 

jrfT Rnrdnn il d l a b o l l c o d r t e -
r t ' t e 

C O R S O 
m » r n l ca ld i a P a l m S p r i n g s 

O D E O N 
S a l n n m n e e la r e g l n a 41 S a b a 

P O L I T E A M A 
La storta <1| D a v i d 

P E T R A R C A 
La ca la ta de l m o n g o l l 

PISA 
A R I S T O N 

AM* I n f e d e l t a 
A S T R A 

A-007 d a l l a R u s s i a c o n a m o r * 
I T A L I A 

Glorn l ca ld l a P a l m S p r i n g s 
M I G N O N 

1 trr splrtatl 
NUOVO 

I q u a t t r o de l T e x a s 
O D E O N 

Call j u g la d e a d e l l a v e n d e t t a 
L A N T E R I 

C o t t a n t i n o II g r a n d e 
A R I S T O N ( S a n G i u l i a n i ) ) 

I n o r m a n n l 
M A S S I M O ( M e z z a n a ) 

Ragazz i dl p r o v l n c l a 

SIENA 
O D E O N 

Llnia 
M O D E R N O 

II e n m n n d a n t e 
S E N E S E 

Aansnne c o n t r o I plrmtl 
S M E R A L D O 

A m n r e e d e s l d e r f o 
M E T R O P O L I T A N 

Selararta 
I M P E R O 

C o m p a g n l a dl r t v l s t c • U a « r e -
g l n a p e r Ce«are 

CARRARA 
M A R C O N I 

o i » m t ratdl a P a l m S p r i n g s 
A N I M O S I 

B r e n n o n r m l e o d | R o a i 
G A R I B A L D I 

A e e n a i n «ni e r a n d e flam* 
S U P E R C I N E M A 

F u o c o l a t u o 

CAGLIARI 
PRIME VISIONI 

A L F I E R I 
C e r l m o n i a I n f e r n a l e 

A R I S T O N 
T v l n e l t o r l 

E D E N 
Errnle s f lda S a n i o n e 

F I A M M A 
S r d n t t a e a b h a n d o n a t a 

M A S S I M O 
S e x v ad atta t e n s i o n * 

I M I ' O V O C I N E 
U n a d o m e n i c a a N e w T « r k 

O L V M P I A 
Lrt t l «epar»t l 

« H UNIIK VISIONI 
AORIANO 

II tnerr««o 
C O P A l L O 

Tra m o g l l e e m a r l t o 
O U S P A L M E 

A n n o 79- la d i s t r u z i o n e d l E r -
rntann 

OOEON 
t | dttprezzA 

O l l A T T « o F O N T A N E 
La \ a l l e de l 
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