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Conclusi gli incontri con i sindacati domani Moro incontrera il padronato 

Lombardi 
le le riforme 
I J L I OPO FANFANI, il nuovo capro espiatorio della 
[destra (compresa quella, meno rumorosa e piu 
seria che agisce all'interno del governo) e diventato 
il compagno Riccardo Lombardi. Praticamente ri-
masto solo a difendere le posizioni piu avanzate del 
centro-sinistra, gli va senz'altro riconosciuto il 
merito di non essersi fatto travolgere o smarrire 

[dall'aggressivita dorotea e saragattiana. 
Non e cosa da poco, considerando i silenzi e i 

jcambiamenti di fronte di tanti che ieri amavano 
[presentarci il centro sinistra come il piu valido stru-
[mento per rendere inutile il Partito comunista e 
[oggi, forse per non sentirsi proprio inutili, accettano 
[di collaborare alio spostamento a destra dell'asse 
[politico nazionale. Tuttavia, se egli ha potuto resi-
[stere, non e certamente soltanto per coerenza di 
[carattere ma perche, se interpretiamo esattamente 
[l suoi articoli suWAvanti!, egli non sembra condi-
Ividere la teoria nenniana del « meno peggio», se-
[condo cui l'orTensiva di destra si fronteggia con 
[rinunce sempre piu gravi, fino ad arrivare a fame 
[proprie alcune richieste (e il caso della «cedolare»). 
|A1 contrario, Riccardo Lombardi ritiene che a questo 
Jattacco di destra si debba reagire passando al con-
[trattacco. 

Le difficolta congiunturali e il processo inflazio-
nistico, lo ha scritto nell'editoriale di domenica, 

[non possono esser fatti risalire, come pretende la 
lestra (in questa definizione dobbiamo compren-
lere dunque anche Colombo, Carli e Tremelloni?) 
igli aumenti salariali, ma piuttosto a ben determi-
late strozzature che si chiamano speculazione sulle 

|aree, crisi agricola, speculazioni in borsa, eccetera. 
JFatta la diagnosi, la terapia e facile a proporsi: 
I* La ripresa delVeconomia italiana al riparo da peri-

:o!t inflazionistici passa attraverso gli cnti di svi-
lluppo in agricoltura, cioe sul corpo della Federcon-
[sorzi; passa attraverso la legge urbanistica, cioe 
sulla eliminazione della speculazione fondiaria...». 

cosi via, senza dimenticare il controllo degli auto-
inanziamenti, la riforma tributaria, l'uso selettivo 
lei credito. 

L PIGLIO dell'articolo lombardiano e cosi sicuro 
:he sconfina neli'ottimismo laddove, ad esempio, 
individua <*il solo aspetto doloroso della situazione'> 
lella * oggettiva 'nedessita di ridimensionamento di 
in certo numero di imprese marginali male attrez-
tate, che lavorano ad alti costi, abituate a lucri spe-
:ulativi, note e cresciute nell'atmosfera del facile 
juadagno...». Purtroppo, non e solo alle «imprese 
iarginali» che queste accuse possono esser mosse 

jiacche queste tare, e non da oggi, sono individua-
>ili in ben piu vasti e autorevoli settori dell'industria 

ftaliana. E, d'altra parte, la gravita della situazione 
wigiunturale e tale che le strozzature segnalate da 
)mbardi fanno scricchiolare ben altro che certe 

)le frange marginali. 
Ma non e questo il centro del problema. II com-

>agno Lombardi che indica nelle riforme la via 
I'uscita dalla crisi, che ammonisce il governo a non 
^rrendersi al ricatto reazionario e che, anzi, si dice 
ferto che i pubblici poteri e l'ordinamento giuridico 
Irigente sono in grado di far pagar caro ai respon-
ibili il ricatto di una paralisi economica, ci con-
?ntira di porgli la vera questione decisiva: a quali 

|orze sara affidato questo compito riformatore e 
innovatore, questa azione non remissiva ma ag-
ressiva nei confronti dell'attacco della destra eco~ 

Vomica e politica? Ai moderati, ai conservatori che 
kon soltanto hanno imposto un centro sinistra meno 
Lvanzato e peggio garantito ma che, non paghi di 
|uesto successo, anzi proprio grazie a questo, si 
)no accinti a peggiorare lo stesso programma di 
>verno chfe d'altra parte, stando al preambolo poli-

ico sottoscritto dai quattro partiti, mira non ad 
itaccare ma a consolidare l'attuale meccanismo di 

lulazione capitalistica? 
L'ala sinistra dello schieramento governativo (e 
stesso Lombardi a confermarcelo) e stata scon-

|tta e umiliata daU'offensiva di destra. E non po-
iva esser che cosi, dal momento che essa si k 

sta praticamente inerme di'fronte aH'avversario. 

.A ORA non ci interessa soltanto constatare una 
mfitta ne tanto meno compiacerci di averla pre-
ta individuandone le cause. Guardiamo piuttosto 

irawenire. Ma cominciamo almeno col riconoscere 
le le riforme di cui parla Lombardi inciderebbero 
lmente nel sistema che e perlomeno illusorio affi-

larne l'esecuzione ai Colombo e ai Tremelloni. Se 
^on altro perche essi sono i responsabili delle con-
ro-riforme di questi mesi. E poi perche se resta 
icora da dimostrare che le riforme renderebbero 
mtile il PCI, e certo che senza il PCI le riforme 

(on si fanno. 
i 

Aniello Coppola 

Gil ufficl organizzativi della V Conferenxa naziunale 
| del partito saranno aperti in Napoli al Teatro Mediter-
raneo della Mottra d'Oltremare dalle ore 16 di mercoled) 

111 marzo. I responsabili delle delegazioni federal! aono 
I invitati a presentarsi a questi uffici nel pomeriggio di 
j mercoled) per eonsegnare le deleghe e ricevere le tet-
Isere e le cartelle del delegati. I compagni membri di 
jdiritto della Conferenza, che non avessero ancora rice-
vuto la loro tessera, potranno rit irarla presso gli stessi 
uffici, e cosi pure i compagni Invitati a tutte le sedute. 
Alia stazlone centrale di Napoli T i l e il 12 marzo fun-

| i w i r i un servlzio d'informazione per delegati e invitati. 

laUIL 
blocco 

salariale 

Dopo le nostre rivelazioni 

Critiche del sindacato 
socialdemocratico alia 
«politica dei redditi» 
di La Malfa e al «ri-
sparmio contrattuale» 
della CISL - Scalia con-
ferma le riserve cisline 
sulla tassa automobili-
stica - La Malfa insiste 

sul suo « piano» 

Ieri Moro, dopo essersi re-
cato in visita da Paolo VI 
(dal quale e stato intrattenuto 
per un'ora) ha ricevuto i rap-
presentanti della UIL, nel qua-
dro degli incontri sulla • con-
giuntura ». 

La delegazione del sindaca
to socialdemocratico, diretta 
dall'on. Viglianesi, h stata a 
colloquio (< cordiale e positi-
vo > ha dichiarato il capbde-
legazione uscendo) col - presi-
dente del Consiglio per un'ora 
e 40 minuti. ' " 

Una dichiarazione finale 
della delegazione UIL sotto-
linea il «no» anche del sin
dacato socialdemocratico al 
blocco dei salari. rifiuta le 
forme di < risparmio forzoso > 
(proposte dalla CISL con il 

risparmio contrattuale*) e 
— in contrasto con La Mal
fa — sostiene che i prowedi-
menti anticongiunturali devo-
no procedere di pari passo 
con ]a programmazione globa-
Ie. La dichiarazione. dopo ave-
re rimarcato «la favorevole 
predisposizione dell'UlL nei 
riguardi degli obiettivi del 
centro sinistra », afferma - la 
necessita di una tempestiva ed 
organica azione sulle strut-
ture, volta ad assolvere gli 
impegni fondamentali consi
stent! nella eliminazione degli 
squilibri ». Dopo avere defini-
to, polemicamente. « puramen-
te teorica e astratta > la colla-
borazione tra sindacati e mini-
stri finanziari, la UIL « ha con-
testato la tesi che le attuali 
difficolta congiunturali siano 
da attribuire alia spinta sala
riale dei Iavoratori >. La di
chiarazione UIL. tuttavia. par-
la di una • responsabilizzazio-
ne > (e programmazione) del-
l'< azione rivendicativa dei sin. 
dacati», da ihserirsi. tuttavia, 
< in un discorso globale che 
abbracci tutti gli aspetti eco-
nomico sociali >. 

La dichiarazione,' in otto 
punti, elenca le posizioni del 
sindacato socialdemocratico. In 
primo luogo. -nega che l'at-
tuale situazione economica 
non consenta il sollecito decol-
lo di una organica e globale 
programmazione ». Successiva-
mente. polemizzando non vela-
tamente con i] « piano La Mal
fa * (che pare ormai godere 
solo l'appoggio del suo crea-
tore e dei giornali confindu-
striali). la UIL < respinge ogni 
tentativo di ridurre la politica 
dei redditi a coprire un dissi 
mulato blocco salariale, ope-
rando a senso unico a carico 
dei salari ». La UIL respinge 
anche la tendenza a porre la 
• politica dei redditi in termi. 
ni alternativi o dilatori rispet-
to alia programmazione o in 
alternativa rispetto alia deter* 
minazione contrattuale delle 
condizioni di lavoro». A pro-
posito della collaborazion« dei 
sindacati. l'UIL « si duole del 
fatto che le attivita relative 
alia compilazione del piano 
1965-'G9 sembrino integralmen-
te devolute. da qualche tem
po, a organi tecnico-burocra-
tici». raccomandando «che 
non si trascuri via via di con-
sultare la commissione nazio
nale di programmazione >. 

In materia di prowedimenti 
congiunturali, la dichiarazione 
ammonisce - a non - superare 
il confine che separa i prov-
vedimenti di stabilizzazione da 
quelli di deflazione, rischian-
do di incorrere in una crisi 
della produzione e dell'occu-
pazione». A proposito dei 
> salaxi reali», la UIL accet-

ffl* T. , 

(Segue m ultima pagina) 

Sul Balzan 
i 
i 

inchiesta del 
governo svizzero 

Berna vuole accertare la provenienza dei miliardi e 
far luce sull'oro di Mussolini • Dietro la Fondazione 
ex ministri, uomini politici e banchieri influenti 

E' ora di spazzar via 

corruzione e affarismo! 

// campionato 

di calcio 

. II colonnello Aldo Danieli, segretarlo generale del Balzan 
' e marlto della fondatrice, Lina Balzan, nel corso di una 

intervista rilasciata ieri a Sanremo, ha ammesso che il 
capitate della Fondazione e quadruplicate in pochl anni 
e che il Comitato direttivo, con padre Zuca e I'avvocato 
Mazzolini alia testa, ha intrapreso * operazionl valuta-

• r i e » . N E L L A FOTO: il colonnello Danieli durante I'in-
i tervista ^ 

(A pag. 5 il servizio) 

Si riaggrava la tensione 

Aspri scontri 
ieri a Cipro 

II governo di Ankara minaccia di nuovo I'intenrento 
diretto • Per tutto il giorno si k combattuto a Ktima 

NICOSIA, 9 
Nelle ultime 48 ore scontri 

d'estrema violenza si sono 
riaccesi in vari punti dell*!-
sola di Cipro, dove la ten
sione sta tomando ai mo
ment! acuti del dicembre 
scorso. Un'atmosfera di pa-
nico regna nella capitale. 
Fra la polizia greco-cipriota 
e le truppe inglesi si mani-
festano aspri contrasti. II ge
nerale indtano Prem Singh 
Gyani. che dovra comandare 
la forza internazionale del-
l'ONU incontra difficolta nei 
suoi tentativi di rendere me
no incandescente la tensione 
Ad Ankara, nel pomerig
gio, si e riunito il Consiglio 
dei ministri turco presieduto 
da Inonu e al termine della 
riunione il ministro delle In-
formazioni ha dichiarato: 
cL'attuale situazione a Ci
pro e molto grave e se i 
combattimenti provocati da 
Makarios continuano la Tur-
chia pud vedersi cost retta ad 
usare il suo diritto di inter-
vento nell'isola >. Un'aperta 
minaccia, come si vede. che 
acutizza ulteriormente la si
tuazione. ••• 

II porto di Ktima, la citta 
di Paphos, i villaggi di Ka-
zaphani e Mallia sono stati 
i principali teatri dei com
battimenti e degli scontri del
la giornata odierna. Partico-
larmente drammatica la si
tuazione a Ktima. Secondo la 

versione delle agenzie inglesi 
e americane, alle 5 di slama-
ne forze della polizia greco-
cipriota hanno attaccato le 
posizioni turche con fuoco di 
mortal, bazooka e mitraglia-
tricL L'attacco ha rotto la 
tregua che era stata imposta 
ieri sera dal comando bri-
tannico, ma da parte greco-
cipriota si afferma che i pri-
mi a violare ia tregua sono 
stati i turchi i quali all'alba 
di stamane hanno sparato 
da un minareto. A mezzo-
giorno i combattimenti era-
no ancora in corso. Sulle 
perdite, nessuna notizia: il 
governo di Nicosia ha solo 
annunciato la morte di un 
greco. 

II comando britannico ha 
subito inviato alcuni ufficia-
li per indurre le due parti 
nuovamente ad una tregua: 
ma il comandante della poli
zia greca di Ktima Dimitri 
Papageorghe ha rifiutato di 
discutere con costoro. Egli 
e stato perentorio: Ia tregua 
non si tratta con gli inglesi 
ma solo con il gen. Singh 
Gyani Piu tardi si h appreso 
che verso sera sarebbe stata 
raggiunta una prowisoria so-
spensione delle ostilita. Dalle 
due parti sono stati usati co
me carri armati delle scava-
trici e dei bulldozer coraz-
zati sui quali erano state in-

(Segue in ultima pagina) 

Dal nostro inviato 
ZURIGO. 9. 

Le autorita svizzere stan-
no controllando 1'origine del 
patrimonio del Premio Bal
zan. Una indagine e stata 
aperta. Negli ambienti gior-
nalistici di Berna si afferma 
che il governo elvetico vuo
le veder chiaro su tutta la 
intrigata vicenda e, in par-
ticolar modo, accertare se i 
miliardi che ora ingrossano 
le casse della fondazione. 
provengano almeno in par
te dal famoso «tesoro di 
Dongo ». Negli ambienti del
la Fondazione Balzan e della 
Finterbank si nega che sia 
in corso una indagine go-
vernativa; pero si ammette 
che «adesso si sta facendo 
una revisione regolare dei 
cpnti ». La frase., e del dottor 
Ernst Fausti' uiio dei quat
tro potenti della organizza-
zione. 

Cosa vuol dire tutto cio? 
Intanto che finora, come 
I'Unitd ha piu volte scritto 
in questi giorni, i conti in 
tasca al Balzan non H ha 
fatti mai nessuno (se si 
escludono i quattro perso-
naggi chiave che sanno esat
tamente come stanno le cose 
ma si guardano bene dal 
chiarirle pubblicamente). 

Inoltre vuol dire che effet-
tivamente il governo elveti
co sta facendo qualcosa. I 
giornalisti parlano di inda
gine vera e propria; il dot-
tor Faust di « revisione dei 
conti». In effetti si tratta 
della stessa cosa. 

Evidenteinente le autorita 
di Berna sono arrivate alia 
conclusione che dietro i no-
mi altisonanti che facevano 
magari inconsciamente da 
paravento a padre Zucca 
e C. vi sia del Iosco. Sem
bra, addirittura, che la no
tizia sull'« oro di Doneo ». 
finito nelle mani del Pre
mio Balzan, sia « sfuggita > 
agli stessi ambienti gover-
nativi. La stampa svizzera 
e assai prudente e ben dif-
ficilmente avrebbe pubbli-
cato una notizia del genere 
se la fonte non fosse stata 
estremamente seria. 

Ufficialmente il governo 
elvetico non accetta di com-
mentare le vicende. tanto 
meno quelle pubblicate in 
questi giorni dalla stampa. 
Pero la stampa puo scrive-
re addirittura che il tesoro 
di Mussolini ammontava a 50 
milioni di franchi svizzeri. 
cioe ad oltre 7 miliardi di lire 
italiane. Tutto questo denaro 
sarebbe finito tramite padre 
Zucca, sul conto della Fon
dazione Balzan. Mussolini. 
come ben si sa, fu impossi-
bilitato a ritirarlo cosi come 
era nelle" sue intenzioni. La 
enorme somma si aggiunse 
quindi alia fortuna dell'ex 
amministratore del Corrlere 
della S^ra. Padre Zucca e i 
suoi fidi pensarono a farla 
fruttare e a non lasciarsela 
sfuegire quando Eugenio 
Balzan. prima, e Tunica sua 
erede poi (la figlia Lina), 
morirono. 

Anzi. fu soprattutto dopo 
la morte dei due tutelari del 
patrimonio che i quattro ese-
cutori' testamentari ebbero 
effettivamente via libera. 
L'oro attira l*oro, come si sa. 
Ebbene, mentre da una par
te sj gettavano le basi del 
c premio» (che avrebbe 
permesso di godere di nu-
merosi benefici fiscali). dal-
I'altra si allargava sempre 
piu il giro d'affari. 

Un anno dopo la morte di 
Lina Balzan, il 15 aprile 
1958. nasce la Finterbank. 
Nel consiglio di amministra-
zione vi entrano a far parte 
uomini come Philip • Etter. 
Ernst Faust, il venezuelano 
(ma residente a Milano) 
Francesco Pace, ~ I'avvocato 
Ulisse Mazzolini, il profes
sor Giordano DeH'Amore 

E* questo, anche per la 
Svizzera, il periodo d'oro 

distrutto 

delle speculazioni edilizie e 
i finanzieri del Balzan non 
si lasciano sfuggire l'occa-
sione. 

Una dopo l'altra sorgono 
le Immobiliari e le societa 
finanziarie. La barca Balzan, 
sulla quale si erano imbar-
cati. come ospiti d'onore o 
come membri dell'equipag-
gio. due presidenti di Re-
pubblica (Segni e Von 
Moos), due ex presidenti 
(Gronchi ed Etter) e un'in-
finita di altre illustri perso-
nalita, ha potuto navigare 
indisturbata per alcuni anni. 
Anzi. sembrava che dopo la 
solenne consegna del premio 
a Giovanni XXIII. niente piu 
avrebbe potuto danneggiar-
la. L'organizzazione era per-
fetta. Dietro al paravento 
del premio umanitario, una 
schiera - di finanzieri -e di-
trafficanti faceva indistur
bata i propri' affari, per di 
piu awantaggiata da con-
creti privilegi internaziona-
li. E, tra questi affari, sono 
da annoverare le operazioni 
di trasferimento di capitali 
dall'Italia alia Svizzera. E", 
questo, un altro capitolo an
cora in parte avvolto nel mi-
stero, ma dal quale, se luce 
fosse fatta, ne verrebbero 
fuori delle belle. 

Piero Campisi 

Wilson: 

denunceremo 

I'accordo 

sui Polaris 

LONDRA. 9. 
II leader laburista, 

Harold Wilson, ha af-
fermato oggi in un'in-
tervista televisiva che 
il suo partito, se an-
dra al governo, de-
nuncera « senza al-
cun dubbio » I'accordo 
concluso a Nassau nel 
dicembre 1962 t ra 
Macmil lan e Kennedy 
per la costruzione, da 
parte britannica, di 
una flotta di sottoma-
rini a rmat i di missi-
li Polaris. 

Come e noto, tale 
flotta dovrebbe cost). 
tuire il nerbo della 
forza nucleare « indi-
pendente » britannica 
ed essere in qualche 
modo collegata alia 
flotta multi laterale 
della NATO. 

Wilson ha dichiara
to tuttavia stasera 
che * la Gran Breta-
gna dovra smetterla 
con la pretesa di es
sere una potenza nu
cleare » e che il pro-
getto per i Polaris 
- nulla aggiunge al
le capacity difensive 
dell'occidente «. 

r 
Sansone e 

i f ilistei 

~i 

L 

L'arresto del professor 
Ippolito non doveva sor-
prendere nessuno. La let-
tura anche superficiale del
la relatione che fu presen-
tata a suo tempo dalla com
missione ministeriale di in
dagine sul CNEN (con al-
legato I'interrogatorio dello 
stesso Ippolito) non poteva 
lasciare dubbi: Ippolito era 
colpevole di una serie di 
atti amministrativi illeciti; 
gravemente sospetto di 
aver gestito con leggerezza 
e anche a proprio vantag-
gio i fondi statali. 

Restavano, gia allora, al
cuni punti interrogativi: sia 
Ippolito, sia il vicepresi-
dente del CNEN Focaccia 
(senatore d.c). sia altri 
scienziati e funzionari ripe-
tevano come un Titornello 
che lo strapotere del segre-
tario generale era dovuto 
essenzialmente al fatto che 
chi doveva controllarlo 
(commissione direttiva, vi-
cepresidente, il presidente 
ministro Colombo) non lo 
controllava. E sembra Qua
si di intendere, a riieggere 
oggi quegli interrogatori 
fatti con scrupolo dagli in-
dagatori ministeriali, che 
non si volesse in alcun mo
do controllare Ippolito: co
si Focaccia si lamento che 
il presidente Colombo si ri-
fiutasse ripetutamente di 
dargli una piu ampia dele-
ga; cosi risulto che lo stes
so Colombo aveva scritto 
ripetutamente al collega 
Tremelloni chiedendogli di 
ampliare gli stanziamenti a 
favore del CNEN che oggi 
si vede — a detta degli 
inquirenti — quanto era 
mal gestito; cost il capo-
gabinetto del ministro, Mez-
zanotte. autorizzo esplicita-
mente degli atti illeciti (co
me Vauto-liquidazione di 
Ippolito) che oggi Vex-se-
gretarlo del CNEN si trova 
fra i piedi come uno dei 
piii gravi cavi di imputa
tions E tutto questo per 
non parlare dei vantaggi 
diretti che Colombo stesso, 
che Mezzanotte, che altri 
trassero dalla allegra ge-
stione dell'ente statale (il 

ministro non avrebbe mai 
potuto vendere, nemmeno 
in un arco di anni. tante 
copie del suo libra quante 
ne vendette in cinque minu
ti al compiacente CNEN). 

Inefjicienza amministrati-
va? leggerezza e distrazione 
da parte del ministro? buo-
na fede mal riposta? Questo 
e altro. Non si pud dimen
ticare che il livello della 
responsabilita politica mo-
difica nella qualita gli atti 
che si compiono. La distra
zione di una dattilografa 
che sbaglia una cifra in un 
documento anche importan-
te non e certo pari a quella 
di un ministro che si * di-
mentica » di controllare la 
gestione di un organismo 
come il CNEN e anzi sol
lecito. — pur essendo del 
tutto ignaro della reale si
tuazione — nuovi fondi per 
I'ente. Se non e responsa-
bile in simili cosi. un mi
nistro, cosa si deve atten-
dere: che saccheggi vr%a 
gioielleria nottetempo? 

L'opinione pubblica ha 
accolto con soddisfazione 
l'arresto di Ippolito, anche 
perche dopo tanti potenti 
coin vol ti in scandali colos-
sali e usciti indenni dalla 
bufera, una volta tanto 
qualcuno — sia pure Vuni-
co che non aveva in tasca 
quella certa tessera — co-
mincia a pagare. Ma pro
prio per questo e'e da spe-
rare che la chiamata di cor-
reo che Ippolito sembra ac-
cingersi a fare non sia fat
ta tranquillamente passare 
solo come un ultimo dispe-
rato tentativo di trovarsi un 
alibi. 

I sospetti devono essere 
eliminati. il marcio politi
co va asportato con una 
energica operazione e una 
buona disinfezione, senza 
guardare in faccia nessuno. 
Questo e quanto Vopinione 
pubblica onesta e democra-
tica si attende dal magi-
strato imparziale: se Sanso
ne e colpevole e deve pa
gare, che paghino anche i 
troppi filistei che gli stava-
no intorno. E sopra. 

Comunque vada il «gial-

lo» del «doping » non 

ha piu senso la batta-

glia per lo scudetto 

Intervenga il Parlamen-

to con nuove leggi 

MILANO, 9. 
II campionato di calcio 

praticamente e finito; in 
mezzo ai carabinieri. Lo si 
puo dire anche se sembra 
veramente da escludere la 
ultima mano di giallo, quel
la secondo la quale il pro
fessor Nicolini sarebbe sta
to vittima di un'aggressione 
collegata alia questione del 
«doping >. Era un'ipotesi 
roman/esca, ma se anche 
fosse stata fondata non 
avrebbe stupito affatto: si 
sarebbe trattato solo di un 
particolare in piu in un qua-
dro che anche cosi e suffl-
cientemente indicativo: vi 
si vec'ono incontri truccati 
e condananti come tali, 
spionaggio telefonico pub
blicamente ammesso, inter-
venti della scienza, della 
magistratura e della polizia: 
un pizzico di gangsterismo 
avrebbe perfezionato l'as-
sieme ma non ne avrebbe 
mutata la sostanza. 

Su queste colonne si va 
scrivendo da anni — senza 
attendere, cioe, l'intervento 
di un Procuratore della Re-
pubblica e di un maggiore 
dei carabinieri — che la 
struttura sportiva del nostro 
paese e marcia, che interes-
si economici e politici, po
sizioni campanilistiche o di 
interesse finanziario di cer
ta stampa, stavano riducen-
do il piu popolare sport ad 
una soria di mercato con-
dotto sottobanco. II fatto di 
aver avuto tanta ragione, 
che oggi vediamo il campio
nato di calcio ammanettato, 
non e un motivo di soddisfa
zione: sarebbe stato meglio 
se l'indignazione che si rl-
vela adesso si fosse fatta 
sentire prima, senza che si 
dovesse giungere a questa 
conclusione da pretura. Per
che ormai. comunque vada-
no le cose, questo campio-

. nato e finito, senza scampo. 
Cerchiamo di considera-

re le varie possibilita: gio-
vedi la Lega avrebbe dovu
to c processare > il Bologna, 
ma questo avrebbe avuto il 
diritto di esaminare i fa-
mosi flaconi e di fare i suoi 
controesami. II che o w i a -
mente ora e impossibile 
poiche questi flaconi sono 
stati sequestrati. A questo 
punto la Lega ha due stra-
de: o fare egualmente il 
« processo > considerando 
il sequestro un fatto estra-
neo alle sue leggi, oppure 
rinviare tutto a quando la 
magistratura restituira i 
singolari < reperti». 

Nel primo caso si avreb
be uno strano giudizio, nel 
quale vengono ascoltati so
lo gli elementi di accusa e 
non si da all'imputato la 
possibilita di difendersi: • 
nel caso del Bologna que
sto significherebbe la per-
dita di tre punti in classifl
ea e una pesante squalifica 
per cinque giocatori. Prati
camente un campionato get-

• tato via. E chi dice che in-
vece, un'eventuale contro-
perizia non potrebbe dimo
strare Tassoluta innocenza 
della squadra, che quindi 
avrebbe la possibilita di 
vincere il campionato? 

Nella seconda ipotesi, la 
Lega sospende il giudizio, 
quindi il Bologna continua 
a giocare al completo, si 
conserva i suoi punti in 
classifies e con molte pro
bability vince il campiona
to. E se poi risultasse — 

Kino Marzullo 

(Segue in ultima pagina) 

(A pagina 9 tutte l e km-
formazioni) 
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Vitalita e carattere di massa 
del PCI a Bologna 

Un serrato dibattito — L'ordine del giorno approvato alia fine dei lavori 

! - • ? 

Gli abbonamenti speciali 

Crescente successo 
della campagna 

La campagna per la raccolta dt abbonamenti speciali 
ad un mese per II 40" dell 'Unita si sta sviluppando con 
notevole successo, tanto da far prevedere che gll obiet-
t lvl pos8ano essere rapidamente raggiunti e superati. 
Alia data dl ieri, anzi, numerose Federazlonl avevano 
gla conseguito II traguardo del 100 % e preciaamente: 
Aosta, Co mo, Bologna, Parma, Ancona, Arezzo, Pistoia, 
Brlndisi, Massa Carrara , Matera e Benevento. Dalle se-
gnalazlonl rlcevute rlsulta Inoltre che elenchl relativl ad 
altre mlgllala dl abbonamenti aono In corao dl spedizione 
da parte di molte organlzzazloni. 

Alcune Federazlonl hanno tuttavla fatto presents che, 
• causa del fort I Impegnl dl lavoro per il tesseramento 
• la Conferenza dl organizzazlone, non hanno potuto 
dedicare tutta la cura possibile alia raccolta degll ab
bonamenti e propongono una dilazione al termine per 
I'invlo degll elenchi. Aderendo a tale rlchiesta, PAs-
soclazlone nazionale A m i d dell 'Unita, d'lntesa con |e 
Sezionl central) di Stampa e Propaganda ed Edlto-
riale, ha deciso di protrarre al 31 marzo la chlusura 
della campagna. 

Ovvlamente, gll abbonamenti pervenutl entro Ier i , 
saranno messl regolarmente In corao a partire dal 20 
marzo, mentre quelli che perverranno successivamente 
e comunque non oltre it 31 marzo saranno attlvatl a 
partire dal 10 aprile. La protrazione della chlusura del
ta campagna dovrebbe consentire pertanto a tutte le 
organlzzazloni, anche a quelle che sono in ritardo, di 
dare nuova splnta alia raccolta. 

Gll abbonamenti speciali rappresentano un declsivo 
eontrlbuto all ' lncremento della diffu3ione ferlale, incre-
mento aasolutamente neceasarlo in un momento politico 
qual e I'attuale. E la raccolta si presenta estremamente 
favorevole, specie nelle fabbrlche, nel quartieri popolari, 
nel plccoli centrl (come declne di esempi dimostrano) 
solo che si utilizzino le forze necessarte. 

In onore dell ' imminente Conferenza nazionale dl 
Organizzazlone invitiamo Federazioni, Sezionl, Amici 
dell 'Unita ad impegnarsi per raggiungere entro pochls-
slmo tempo II traguardo dei 30.000 abbonamenti speciali. 

Un convegno d e l PCI a Roma 

L'ENEL cooperi 
con gli enti locali 

Dalla nostra redazione 
BOLOGNA, 9. 

La Conferenza della fede-
razione comunista bolognese 
che si e concluea ieri con 
Tintervento del compagno To-
Rliatti, precede di pochi gior-
ni l'apertura dei lavori della 
Conferenza nazionale di or
ganizzazlone e, si pu6 dire, 
abbia anticipato un primo 
motivo di compiacimento. Es-
so riguarda il modo con cui 
i comunisti dimostrano di sa-
pere affrontare la discussione 
sui temi di assai "rande Im-
portanza relativi al contenuto 
della nostra azione politica in 
questo momento. della pro-
spottiva del nostro sviluppo 
e della stcvs? azione politica 
olio il noatro partito conduce 
su scala locale regionale e 
nazionale P quindi sui temi 
strettanientc collej«ati del no
stro lavoro e della nostra or
ganizzazlone. 

'< Un dibattito di questo ge-
nere — ha rilevato il com
pagno Toijliatti. sottolineando 
la nuova manifestazione di 
forza, la maturita e l'entita 
dei legami con le masse lavo-
ratrici, del nostro partito a 
Bologna e in Emilia — cor-
rieponde al nostro modo di 
concepire la vita del partito 
che e fondata sulla circola-
zione delle idee e affronta 
sempre con spirito critlco I 
problemi del proprio lavoro». 

L'assemblea cittadina del PCI 

Hprogramma di azione 
dei comunisti napoletani 

Nuovi poteri e mezzi di intervento per lo sviluppo equi
librate* della cittd e della regione — Ribadita I'urgenza 

di nuove elezioni comunali 

Dalla nostra redazione 
. NAPOLI. 9 

Nella seconda assemblea cit
tadina del PCI si e svolto un 
interessante e qualificato di
battito (preceduto da un lar-
ghisslmo lavoro preparatorio) 
per definire la piattaforma 
programmatica dei comunisti 
napoletani: un programma di 
azione positiva — come e sta-
to detto nella relazione del 
compagno Massimo Caprara, 
segretario del comitato citta-
dino, e come viene ribadito 
nella rlsoluzione conclusiva 
dell'assemblea — diretto a con-
qulstare nuovi poteri e mezzi 
dl Intervento democratico del
la elasse operaia e delle masse 
popolari. per promuovere uno 
sviluppo omogeneo ed equili-
brato della citta e della re
gione campana e perche I'ac-
cumulazione pubblica vl svol-
ga un ruolo determinante di 
guida anti-monopollstica. 

In tutto U dibattito sono stati 
infatti posti in luce i danni e 
le contraddizioni che I'attuale 
caos economico e politico ac-
cumula ed esaspera in modo 
particolare nel Mezzogiorno e 
• Napoli. ove i sintomi dl re-
cesaione gla si awertono nei 
confront! di un'economia forte-
mente caratterizzata da debo-
lezze strutturalL 

Gll indirizzi che i comuul-
fti hanno ribadito nella loro 
assemblea, tendono — nell'at-
tuale situazione — ad espri-
mere in concreto la funzione 
egemonica e di guida della 
elasse operaia: intendendo con 

Verbania 
of cento 

per cenfo 
La Federazlone dl Verba

nia ha raggiunto e superato 
II 100 % degli Iscritti del 
'63, ritesserando 4.767 com. 
pagnl. Di essi I nuovi iscritti 
•eno 60S, par i al 13 t . 

Sulla base di questo risul-
tato continua la campagna 
dl tesseramento e proseli-
t lsmo per superare di 500 
II numero degli iscritti del-
I'anno acorso. Al compagno 
Togllatt i • stato inviato il 
seguente te legramma: « Fe-
dsrazione Verbania supera
to tesseramento 1963. Sei-
centoclnque reclutati. Pro-
segue campagna recluta-
mento per" raggiungere 
oblettivo '64. I I segretario 
Sertno Bono ». 

Asti: successi 
tesseramento nel 
femminile 

La saaions femminile dl 
Asti ha telegrafato dl aver 
superato II cento per cento 
nel tesseramento con - 16 
nuove Iscrltte. La campa
gna dl 'reclutamtnto con
tinua. 

cib che partito e elasse operaia 
devono affrontare sempre piu 
nei merito le questioni aperte, 
indicando lo sbocco dell'nttuale 
crisi in una vasta mobilita-
zione che affronti e respinga 
l'offensiva della destra. batta 
l'arrendevolezza del governo 
di fronte a questa offensiva e 
respinga il suo programma. 
crcando le condizioni per una 
nuova unita democratica e di 
sinistra. 

Due condizioni sono state rl-
tenute essenziali perche tale 
piattaforma politica si dispie-
ghi appteno ed incida nella 
realta cittadina: che essa si 
innesti naturalmente nella bat
taglia che Poperaio e la lavo-
ratrice conducono in fabbrica 
e che sia matrice di un'azione 
concreta. colmando percib 11 
distacco tra elaborazione e ini-
ziative. 

Le direttrici ' fondamentall 
del programma di azione fis-
sato dalla assemblea sono 
cinque e possono essere cosl 
indicate. Primo: riaffermazio-
ne del ruolo di Napoli nella 
lotta per la riforma delle 
strutture fondiarie, agrarie e di 
mercato. Strumento di questa 
riforma dovra essere un entc 
di sviluppo regionale che sor-
ga dalla trasformazione degfi 
enti di riforma esistente, col 
potere di incidere e dl inter-
venire con espropri nelle strut
ture fondiarie. di programmare 
ed erogare finanziamenti pub-
blici, di intervenire nella rete 
di distribuzione dei prodotti 
agricolt . 

Secondo: riaffermazione del 
ruolo delle partecipazioni sta-
tali per giungere ad una di-
versa funzlone della industria 
dl stato a Napoli — legata a 
profonde riforme di struttura 
— che miri al potenziamento 
dell'apparato industriale napo-
letano • non solo attraverso la 
eliminazione di situazioni pa-
rassitarie. di sfruttamento e di 
mancato adeguamento tecnieo. 
ma essenzialmente attraverso 
la promozione dl nuovi indi
rizzi produttivi deirindustria 
napoletana. 

Terzo: sviluppo di un inter
vento democratico nel settore 
del credito. come una delle 
condizioni essenziali per una 
nuova politica economica. 

Quarto: allargare l'attacco al
ia rendita fondiaria urbana 
per giungere ad un nuovo re
gime di propriety pubblica del 
suoli urbani. nel quadro di una 
modifica qualitative e quantita-
tiva dell'intervento dello stato 
e di una programmazione degli 
investimentu 

Quinto: impulso dell'azlone 
per un piano regionale di svi
luppo. partendo dal rieonosci-
mento del fallimento della li-
nea dei - poli - e dei consorzi 
e tendente alia loro trasforma 
zione in organism! puram-nte 
tecnici della programmazione 
Tale linea, sostenuta da un 
movimento dal basso per de
finire I contenuti riformatori 
del piano comprensoriale. de-
ve sboccare nella creazione di 
organi espressi dagli enti Io-
cali. cui vanno affidate le 
principal! scelte di pianitica-
zione dello sviluppo, come 
concreta antlclpazlone e pro
mozione dell'Ente della Regio 
ne campana. 

Sulla crisi comunala — fiun 

ta ormai ad un punto senza 
sbocco per responsabilita della 
DC e delle destre — i'assem-
blea cittadina ha ribadito la 
urgenza di andare a nuove ele
zioni. nel piu breve tempo pos
sibile. per arrivare a soluzioni 
unitarle, democratiche e rinno-
vatrici che restituiscano al 
Consiglio comunaie i suoi po
teri e le sue funzioni. sotto
lineando tuttavia che il pro-
blema. in una grande citta 
come NapolL non e solo quello 
dl difendere i poteri del Con
siglio. ma di conquistare r(uovi 
strumenti di democrazia reale. 
di base. 

Oltre alia risoluzione poli
tica, b stato votato dall'assem-
blea cittadina del PCI di Na
poli un interessante documento 
sui problemi organizzativi. 

Andrea Geremicca 

Sindoco 
e Giunto 

si dimettono 
o Nopoli 

NAPOLL 9-
II sindaco di Napoli, a w . Cle-

mente, e la giunta comunaie, 
composta da consiglieri demo-
cristiani e socialdemocratici, 
hanno rassegnato stasera le di-
mlssioni nel corso di una bre
ve riunione del Consiglio co
munaie. L'amministrazione bi-
colore (DC-PSDI) si manteneva 
in carica con l'astensione dei 
gruppi di destra: il sindaco e i 
socialdemocratici giustificavano 
lo sfacciato appoggio delle de
stre alia loro amministrazione 
con l'esigenza di portare a com 
pimento il programma di mas-
sima per l'applicazione della 
lc««e speciale. 

Sulla situazione determinate 
dalle dimissioni del sindaco 
c della giunta il cruppo comu
nista ha emesso questa sera un 
comunicato in cui si afferma 
che la crisi e una nuova con-
ferma del fallimento politico 
della DC. II comunicato con
clude affermando che non resta 
• altra via che il ricorso alle 
urne. al piu presto- . I consi-
glieri socialisti si sono pronun-
ciati. in un comunicato, per lo 
scioglimento del consiglio co
munaie. 

Elevate 
ad ambasciate 

le legazioni 
italiana e rumena 
H governo italiano e il go

verno della Repubblica popola-
re rumena hanno concordato di 
elevare a rango di ambasciata 
le rispettive delegazioni di Bu-
carest • di Roma, 

L'peperienza del lavoro del 
comunisti bolognesl ha infatti 
avuto nel corso della confe
renza un attento. vivace mo
mento di verifica da parte 
del rappresentanti delle 308 
sezioni che hanno parteci-
pato aH'assemblea dopo un 
mese di aperto dibattito alia 
base. La vivacita anche dello 
scontro delle idee e delle 
opinioni che si e rispecchiato 
nei 30 interventi che sono se-
guiti alia relazione politica 
di Guido Fanti e a quella or-
ganizzativa di Dante Stefani 
hanno, da un lato. confer-
mato la vitality e il carat-
terp di massa del partito e. 
dall'altro. messo in luce l'im-
pegno di ricerca per dare una 
rispoata - a d uno stato di in-
soddisfazione — come ha det
to il segretario della Federa-
zione — malcontento e preoc. 
cupazione presente in modo 
acuto nella elasse operaia. 
nelle masse contadine, nei ce-
tl modi, di fronte alia situa
zione politica di oggi e alle 
eue prospettive immediate». 

L'impegno assunto dalla 
Conferenza pu6 essere smte-
tlzzato dall'ordine del giorno 
approvato aU'iinanimita al ter
mine del lavori, che sulla ba
se delle conelusioni del com
pagno Togliatti, «riafferma 
la precisa volonta dei comuni
sti boloiinesi di perseguire 
coerentemente l'obiettivo ge-
nerale della via democratica 
al socialismo. colle^ando si-
stematicamente in tutte le 
istanze deirordinamento del
lo Stato e della eocieta civile, 
le lotte. le iniziative e le rea-
lizzazioni per il rinnovamento 
democratico. nella llnea della 
nuova maggioranza, alle lot
te. alle iniziative e alle realiz-
zazioni per il rinnovamento 
economico e soelale del nostro 
paeee, nella piena attuazione 
della Carta costituzionale >• e 
ribadisce «i l fermo impegno 
di dare a tutto il partito la 
capacita dt espandere e conso-
lidare la sua consistenza per 
superare le gravi difficolta 
dell'attuale situazione econo-
mica. sviluppando tutte le 
forme di convergenza e di al-
Ieanza delle forze politiche e 
sociali che sono gia in grado 
a Bologna e in tutto il paese. 
attorno ai partiti che si ri-
chiamano agli ideali socialisti, 
di a w i a r e al piu pre6to un 
nuovo corso di direzione poli
tica della societa nazionale •». 

L'attenzione della Confe
renza si e polarizzata su dl 
un punto preciso. peculiare. 
della situazione bolognese ed 
emiliana. Sulla risposta poli
tica che occorre dare a que-
ste domande: come abbiamo 
portato avanti la battaglia 
per le nuove maggioranze? 
quali compiti ntovj , di azio
ne e di lotta, si pongono ai 
comunisti di Bologna e del-
l'Emilia. dove cosl vasta e la 
conquista delle posizioni lo
cali di potere? 

Gia 11 compagno Fanti, nel
la sua relazione introduttiva. 
partendo da un'anallsi eco-
nomico-sociale e politica. del
lo sviluppo della regione ave-
va osservato che: - il mante-
nimento in queste condizioni. 
in questa posizione politica. 
di queste posizioni di potere 
non vuol dire attuazione e 
sviluppo della politica di nuo
ve maggioranze. vuol dire 
consolidate il nuovo^ blocco 
di potere economico 'e poli
tico che abbia al suo centro 
la elasse operaia: dando cosl 
un decislvo contributo nazio
nale alia lotta per un'effetti-
va svolta a sinistra, per il 
superamento dell'attuale pe-
ricolo contenuto nel compro-
messo che sta alia base del 
centro-sinistra verso soluzio-
ni di effettiva avanzata demo
cratica -. 

II discorso e stato ripreso 
dalla quasi totalita degli in-
tervenuti ed e stato poi pun-
tualizzato dal Segretario ge-
nerale del Partito. Nella lotta 
per le nuove maggioranze. 
per la formazione di un bloc
co di forze politiche — ha 
detto Togliatti — che spinga 
avanti un processo di rinno
vamento economico e sociale 
del paese. dobbiamo guardar-
ci da due pericoli. da due er-
rori. U primo e quello di non 
vedere nelle condizioni attua-
li della societa la possibilita 
di giungere alia realizzazione 
di una nuova maggioranza; 
non vedere la possibilita di 
attuazione di una determinata 
parola d'ordine. vuol dire che 
quella parola d'ordine non ha 
pio signiflcato. e un vellei-
tarismo. Ma l'altro errore e 
quello di coloro che ritengono 
che bast': la enunciaz:one di 
un determinato programma 

'perche" si*» 5: sia giunt: al'.a 
formulazione di nuove mag-
^.oranze. V: e anche qui un 
elem^nto d; vplleitarismo. I 
comunisti considerano l'azio-
ne per la formazione di nuo
ve maggioranze come uno svi
luppo che parte da una pro-
pos'a. da un'elaborazione pro
grammatica. da un dibattito 
che no: impegnamo con le al
tre forze politiche. 

Tutto questo per6 deve. ad 
un determinato momento. 
eondurre ad un'azione politi
ca: deve cioe eondurre a fts-
sare quel determinati obiet-
t:vi concreti che fanno parte 
del programma di una nuo
va maggioranza e che posso
no essere presentati come 
obiettivi di azione che inte-
res?ano la citta. la regione. 
tutta la societa nazionale. 

Per sviluppare questa no
stra azione. si richiede che in 
tutte le direzioni noi sap-
piamo fare un intervento ed 
una efflcace politica unitaria, 
che noi siamo capaci di chia-
mare. di convincere e di xml-
re ruttl coloro che hanno in* 
teresse a ritolvere determi-

nati problemi in un deter
minato modo e a fare pesare 
la volonta politica sulle sor-
ti della citta, della categoria, 
del paese. 

Di qui il discorso nuovo 
sull'unita del movimento ope-
raio che abbraccia i partiti 
che si richiamano al socia
lismo ed in particolare il 
PSI e il PSIUP. 1 quali deb-
bono restare uniti proprio 
laddove da anni rappresen
tano punti di forza e di po
tere popolare. 

I lavori della Conferenza 
hanno in tal modo grande-
mente deluso gli avversarl 
politic'! e soprattutto i gior-
nali della borghesia che ave
vano porsino adombrato — 
contraffacendo l'atteggia-
mento dei comunisti bologne-
si sui centro-sinistra e le 
nuove maggioranze — una 
insanabile speccatura nel par
tito tra presunti sostenitori 
«dell'inserlmento - ad ogni 
costo e i cosiddettl «opposi-
tori globali •-. Questa tesi po-
lemica di comodo dei nostri 
avversari e stata smentita dai 
lavori della Conferenza. ma 
i giornali della borghesia con 
sfrontata faccia tosta contl-
nuano a rimasticare queste 
loro posizioni contraddittorie. 
precostituite. 

Sergio Soglia 

Riunita la 
Commissione 

per i l 

personale 
della scuola 

S; 6 riunita ieri la Commis
sione «Scuola - costituita per 
l'esame dettagliato della ver-
tenza dei pubblicl dipendenti 
in questo settore. La riunione 
di ieri ha avuto carattere esplo-
rativo per cui, dopo uno scam-
bio d'idee, la prosecuzione del 
dibattito & stata rinviata a 
stamane. 

La Commissione, alio scopo 
di accelerare i lavori, ha sta-
bilito di ritinirsi nei giorni di 
lunedl, martedi, glovedl e ve-
nerdl di ognl settlmana sulla 
base di un programma dl lavo
ro che dovrebbe formare ogget-
to della riunione odierna. 

Palermo: sotto accusa 

il presidente dell'ARS 

Atta€€o DC PSI 
a un voto unanime 

dell'Assemblea 
Sarebbe «incostituzionale » una com
missione unitaria nominata dal presi

dente Lanza su proposta del PCI 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 9. ' 

Un pesante attacco ai. poteri 
dell*Assemblea siciliana e. per 
essa. al suo presidente on. Lan
za, e stato improwisamente 
sferrato stamane dai leaders 
regional! del centro-sinistra. I 
segretari della DC (Verzotto). 
del PSI (Lauricella), del PSDI 
(Lupis) e del PRI (Piraccini). 
hanno infatti lanciato un silu-
ro contro la commissione par-
lamentare unitaria nominata 
dal presidente Lanza (su man-
dato dell'Assemblea) e ineari-
cata di partecipare. con la giun
ta di governo. alle trattative 
con gli organi dello Stato per 
la attuazione integrale dello 
statuto d'autonomia. per l'ema-
nazione delle norme di attua
zione di esso ancora mancanti. 
e per un effettivo coordinamen-
to della programmazione tco-
nomica regionale con quella 
nazionale. 

E* stata l'agenzia controllata 

Sollecitoto 
un intervento 
per i grandi 

invalidi 
H compagno Walter Audisio 

ha interrogato U Presidente del 
Consiglio dei ministri e il Mi-
oistro del Tesoro, per sapere se 
sono informati del pesante sta
to dl disagio in cui versano i 
grandi invalidi per causa di 
servizio. beneflciari della pen-
sione privilegiata ordinaria, co-
siddetta tabellare. che — da 
molti anni — sono stati esclusi 
da qualstasi miglioramento pen-
sionistico. 

II compagno Audisio sottoli-
nea nella interrogazione il fat
to che. neppure la legge che 
ha concesso I'aumento del 45*T« 
delle pensioni privilegiate ordi-
narie tabellari, ha trovato pra-
tica applicazione per i super-in-
validL in quanto il loro tratta-
mento globale e eomposto. ol
tre che della pensione base e 
del caro-viveri, di un assegno 
integrativo il cui importo varia 
col variare della stessa pensione 
base, livellando il trattamento 
complessivo in lire 384 000 an-
nue lorde. 

Inoltre, la citata legge, an-
ziche un aumento, ha finito col 
recare una dimlnuzione nel trat
tamento raensile netto dei gran
di invalidi tabellari, a causa 
della maggiorazione delle rite-
nute a carico della sola pensio
ne di base. 

n senatore comunista chiede 
percio - se si intende aderire 
alle vive istanze della catego
ria, estendendo ai mutilati per 
servizio quelle prowidenze ed 
assegni speciali che, con la leg
ge 9 novembre 19«L n. 1240, fu 
rono, giustamentA, ritenutl indl 
spensabili per gli iavalidi di 
guerra*. . 

dalla segreteria regionale del 
PSI a dar notizia dell'attacco 
rlferendo che il quadripartito 
ritiene «incostituzionale * la 
commissione in quanto i suoi 
compiti rappresenterebbero una 
illegittima interferenza del le
gislative nella sfera dei com
piti ' dell'esecutivo. I quattro 
leaders avrebbero deliberato — 
come informa appunto la nota 
di agenzia — * di impepnare i 
propri gnippi parlamentari e il 
governo della Regione a svol-
gere il IOTO compito con le 
torze politiche che compongo-
no I'attuale maggioranza, sen 
za interventi di altrc forze po 
Ittiche estranee alia maggio 
ranza stessa ». 

I socialisti dal canto loro 
rincarano la dose, aggiungendo 
che le deliberazioni adottate 
dall'on. Lanza hanno suscitato 
' perplessita - e la preo^cupa-
zione che * possano determlna-
re una politica che non sia con-
forme al criteri di ordinata vita 
democratica». dato che 1'As
semblea ha si potere di stimolo 
e di controllo sull'attivita della 
Giunta. ma » non pud sostituirsi 
al governo, senza ledere prtn-
clpi e dettati costituzionali in 
materia di attribuzioni o dt 
divisioni di potere ». 

Benchd l'attacco sia diretto 
personalmente contro il presi
dente della regione. esso investe 
evidentemente l'intero parla-
mento regionale che. iinanfme 
aveva approvato 20 giorni or 
sono un ordine del giorno co
munista — che era stato accet-
tato dal governo — col quale 
si proponeva la costituzione di 
una commissione rappresenta-
tiva di tutti i gruppi. delegata a 
partecipare alia trattatlva bila-
terale stato-regime per un ri-
lancio effettivo delle funzioni e 
dei poteri conferiti alia Sicilia 
dal suo statuto che e legge 
costituzionale. 

Una settimana dopo quel voto 
l'Assemblea aveva accolto la 
proposta. del PCI. del PSIUP e 
della D C di delegare al m o 
presidente 1'emanazione del de-
creto istitutivo della "ommissio-
ne. decreto che e stato reso no-
to mercoledl scorso. 

Fatto assai sintomatico, che 
lascia supporre un ripensamen-
to provocato da drastici inter
venti romanL e che il siluro sia 
partito con tanto ritardo e sol-
tanto dopo l'awenuta costitu
zione della commissione. Evi
dentemente il quadripartito ro-
mano comincia a preoccuparsl 
seriamente deH'irreversiblle 
moto unitario che e partito dal
la Assemblea regionale. Nft pu6 
sottacersl che l'attacco contro 
Lanza, concertato dai dc e dai 
socialisti. rientra nel quadra 
delle violente lotte In corso tra 
le correnti dc dell'isola. 

Ancora ieri. InfattL in occa-
sione del eongTesso-burla della 
DC di Caltanissetta, Lanza — 
che e fanfaniano — aveva con-
tinuato a portare avanti d'ac-
vordo con scelbiani e basisti, 
la battaglia contro la gestione 
dorotea della segTeteria pro
vinciale dc, disertando il con-
gresso. 

Assicurare una struttu
ra democratica all'ente 
II processo di strutturazione 

dell'Enel, nell'attuale. delicata 
fase di passaggio dal)a gestio
ne privata a quella pubblica, 
rischia di approdare a risultati 
paradossuh. Mentre alia Ca
mera e gia iscrittu all'ordine 
del giorno la. discussione sui 
disegno di legge-dclega al go
verno dei poteri per stabilne 
l'assetto futuro dell'Entc na-
zionalizzato deU'encrgia elet-
trica, l'Enel procede gia per 
conto suo a darsi una strut
tura che ignora conipletamen-
te qualsiasi rapporto con gli 
Enti locali. 

II Parlamento rischia quin
di di tiovarsi di fronte al fatto 
compiutu in un settore estre
mamente importante ai fmi di 
una politica di piano che pure 
rientra tra gli obiettk i doll'at-
tuale mnggioran/a guvernati-
va. Contro una talc prospettt-
va si e espresso il convegno 
svoltosi ieri a Palaz/o Mari-
gnoli promosso dal Comitato 
politico elettrici del PCI. 

I conipagni dott. Giorgio 
Coppa e on. Aldo Natoli hanno 
delinento la posizione dei co
munisti per una nuova politica 
dell'Enel 

I cardini dt tale politica ri-
gunrdano i rapporti, che devo
no essere istituzionnli/zati, fra 
Enel ed Enti locali nel settore 
della distribuzione. In altre 
parole gli Enti locali, in rela
zione ai compiti che sono chia-
mati a svolgere nella pro
grammazione, non possono es
sere esclusi da un settore che 
e di estrema importanza per 
portare avanti una politica di 
piano sensibile alle esigenze 
delle popolazioni. Con questo 
non si intende che ad ognuno 
dei piccoll comuni venga affi-
dato il servizio della distribu
zione deU'energia elettrica: si 
pensa piuttosto a consorzi di 
zona o regionali. che abbiano, 
cioe, una sufficiente consisten
za per operare economicamen-
te piu di quanto possa fare 
l'Enel a struttura centralizzata. 

Questa posizione supera, 
quindi — risolvendola in una 
visione generale ed organica 
dei problemi nazionali — la 
facolta prevista dalla legge di 
nazionalizzazione di conccdeie 
la distribuzione deU'energia 
elettrica alle aziende munici-
palizzate esistenti. I comuni
sti hanno gia presentato alia 
Camera una proposta di leg
ge, che reca la firma del com
pagno Natoli, che prevede an-
ch'essa la delega al governo, 
ma a condizioni ben precise, 
che cioe, si stabilisca un lega-
me concreto fra l'Ente nazio-
nalizzato e gli organi del po
tere locale. 

L'attribuzlone ai comuni del-
la distribuzione deU'energia 
elettrica risponde non solo ad 
esigenze di principio mn nn-
che a ragioni economiche e 
tecniche. Gli Enti locali. nella 
prospettiva della programma
zione economica, sono obietti-
vamente chiamoti a svolgere 
un ruolo sempre piu ampio. 
secondo una tendenza che e 
gia in atto nella legislazione 
vigente. Basti pensare. ad 
esempio, all'obbligo che viene 
fatto agli Enti locali di pro-
cedere alle opere di urbaniz-
zazione <quindi anche agli im-
pianti elettrici) nel quadro 
della legge 167. 

II convegno ha affrontato, 
infine, il problema delle ta-
riffe. sottolineando l'inaccetta-
bilita della posizione espressa 
recentemente dal presidente 
dell'Enel, prof. Di Cagno, se
condo il quale le tariffe sareb-
bero di fatto « diminuite » non 
avendo seguito gli numenti del 
costo della vita dal 1961 ad 
oggi. Anche 1'assicurazione del 
prof. Di Cagno che le tariffe 
medesime non saranno au-
mentate. non puo essere con-
siderata soddisfacente in quan
to tutti riconiano chp nel 1961 
le tariffe vennero fissate al 
livello piu alto per legalizzare 
i profitti ^anche illeciti) dei 
monopoli elettrici. II ministro 
Colombo dovette confessare 
alia Camera che il Comitato 
dei nre77i non era stato in gra
do di effettuare il benche mi-
nimo controllo sui costi di pro-
duzione delle aziende. Il pro
blema della revisione delle ta
riffe resta "pertanto aperto e 
dovra trovare una adeguata 
soluzione ncH*ambito della pro
grammazione economica. 

Nota economica 

Congiuntura 
e «MEC verde» 
Alia nuova sessione dei ministri agricoli della 
Comunita, in corso a Bruxelles, non sembra 
ancora possibile il varo del piano Mansholt 

I ministri deH'Afirieoltu-
ra dei sei paesi del MEC 
sono di nuovo riuniti — 
da ieri — a Bruxel les per 
discutere rul t lma edizione 
del famoso piano Man
sholt per la unificazione 
del prezzo del grano e di 
altri prodotti agricoli. La 
riunione attuale venne de-
cisa alia fine dell'anno 
scorso, quando lo stesso ar-
gomento venne affrontato 
dai c sei » senza che si po-
tesse arrivare ad nlcuna 
deeisione. Anche ora, stan-
do a lmeno alle notizie dif
fuse all'inizio del la nuova 
sessione, non sembra pos
sibile un accordo che fac
cia fare — su questo ter-
reno — passi in avanti al 
processo di unificazione 
dei mercati agricoli. 

Nel 1963 De Gaulle ave
va dichiarato che se en
tro quell 'anno non si fos
se unificato il mercato 
agricolo l'intero edifieio 
del MEC sarebbe stato 
messo in discussione. L'ul-
t imatum era diretto verso 
la Germania di Bonn e 
verso l'ltalia, ostili alia 
unificazione del prezzo del 
grano e ancorate a posi
zioni d iverse ma in fon-
do non favorevoli all'uni-
ficazione degli altri pro
dotti agricoli (carne, lat-
te, latt iero-caseari) . 

La s i tuazione, ora, si 
presenta cosi. Per la car
ne bovina e il latte e gia 
stata scartata la possibilita 
di arrivare subito all'uni-
ficazione dei prezzi del-
Tarea della Comunita. Si 
tenta, invece, di costituire 
un gradino intermedio 
verso queH'obbiettivo, con 
la f issazione di prezzi « a 
forchetta >, vale a dire di 
minimi e di massimi en
tro i quali manovrare nel 
corso del t empo per poi 
arrivare alia unificazione. 

II prezzo del grano ri-
mane comunque il punto 
di maggior contrasto. Nel
la attuale r iunione di 
Bruxe l les e pero interve-
nuto un fatto nuovo, co-
st ituito dalle preoccupa-
zioni per le spinte infla-
zionist iche che si verifi-
cJjno non solo in Italia ma 
anche in altri paesi del 
MEC. L'unificazione dei 
prezzi che il piano Man
sholt propone di realizza-
re di colpo, a partire dal 
prossimo raccolto cereali-
colo, provocherebbe effet-
ti vari nei sei paesi. P e r 
la Repubblica federale te-
desca i prezzi di tutti i 
cereali , una volta unifica-
ti, dovrebbero diminuire 
del l*l l -15% rispetto al '63. 
Una d iminuzione del prez
zo del grano tenero e di 
quel lo duro verrebbe ope-
rata anche in Italia, nel la 
misura deH'11%; aumen-
terebbero, invece , i prezzi 

dei cereali da foraggio 
(nella misura del 23%) e 
dell'orzo (del 15%). 

In Francia e nei Paesi 
Bassi l'unificazione propo
sta da Mansholt compor-
terebbe un aumento dei 
prezzi di tutti i cereali 
nella misura dell 8% per 
il grano, del l '1% per il 
granoturco e del 16% per 
Torzo. In Belgio , infine, i 
prezzi del frumento au-
menterebbero solo di poco 
(2%); quell i dell'orzo del 
7 per cento. 

Questi sono — in sintesl 
— i termini economici dei 
problemi in discussione 
ora a Bruxel les . Qual 6 
lo schieramento, pro o con
tro le proposte di Man
sholt? Sembra fin d'ora 
che l'olantlese vice presi
dente della Comunita do
vra rinviare per l'ennesi-
ma volta il varo della uni
ficazione dei prezzi agri
coli. 11 protezionismo tor-
na ad imporsi, sia pur per 
motivi diversi da paese a 
paese. II ministro della 
Agricoltura della RFT, 
Schwarz, ancor prima di 
recarsi a Bruxel les ha fat
to sapere che il governo 
di Bonn non e favorevole, 
a lmeno oggi, a modificare 
gli attuali prezzi dei cerea
li. II mot ivo di questa po
sizione e fondamentalmen-
te polit ico: la democrazia 
cristiana tedesca perde-
rebbe troppi voti nel pro
prio e lettorato contadino, 
in caso di d iminuzione del 
prezzo del grano. A n c h e 
il ministro italiano della 
Agricoltura, Ton. Ferrari 
Aggradi , prima di pren-
dere l'aereo per la capitale 
belga — parlando alia Fie-
ra di Verona — ha affer-
mato che il governo ita
l iano 6 contro misure che 
diminuiscano il prezzo del 
grano sui mercato nazio
nale, specie in un m o m e n 
to cosi preoccupante quale 
quel lo attuale. 

E la Francia? Le Monde 
di ieri, commentando la 
nuova sess ione del « MEC 
verde > affermava che la 
posizione attuale del go
verno De Gaul le 6 mol to 
diversa da quella del 1963. 
Si feme, infatti , che un 
aumento de l prezzo del 
grano nel mercato france-
se — quale le proposte 
Mansholt comportano — 
ecciti la spirale inflazioni-
stica che gia tanto preoc-
cupa sia la Francia che le 
stesse autorita della Co
muni ta Economica Euro-
pea. L'ombra di una con
giuntura (e di una lunga 
congiuntura) s favorevole 
e piena di incognite grava, 
dunque, pesantemente sul
la r iunione di Bruxel les . 

d. I. 

Al ministero del Bilancio 

II nuovo direttivo 
dello nCosso 

scrittori» 
I socl della Cassa nazionale 

scrittori, riunitisi in assemblea 
generale. hanno rieletto presi-
dpnte per 11 tr'.enn.o 1964-66 lo 
scrlttore Bonavemura Tecch-
A far parte del consiglio am-
mlnlstrativo sono stati chlama-
t; Goffredo Bellonci. Libero 
Biyaretti. Giuseppe Dessl. G.u-
?eppe Petroni. Mario Pomiiio. 
Iznazio Silone. A sndaco effet
tivo e stato chiamato Giuseppe 
CassierL 

9. f. p. 

I libri di mano 
degfi Amki del Libro 

n Book Club Italiano - Amid 
del l ibro • ha segnalato at pro
pri Assoclatl, per II mese dl 
marzo, I segacnU libri: «II ma-
negglo • dl P. Moore (Edlz. Su
gar); - L e r e d l t i della P r i o n -
dl C. Allanello (Edit. Feltri-
nelll); - XM mi l vita e I mlel 
anorl > dl F. Harris (Edit. Lon-
fanesl); •Cecilia e le ttreghe • 
dl I* Contl (Edit. Einsndi); - La 
tentatlone del Cardlnale • dl J. 
J. Thierry (Edit. Lericl). 

Per aderire aU'OrKanlttatlo 
ne e tmlre cosl delle special! 
afevolatlonl rlserrate %%\\ As 
soclatl, rlchledere Infonnazionl 
afll «AmlcI del Llbro- . Vlale 
della Mllltlt, X - Bona , 

f dirigenti dell'UCIC 
ricevufi da Giofiffi 

Jeri mattlna Von. Giolitti, 
ministro del bilancio, nel qua
dro dei contatli goremativi 
con le organizzazioni econo
miche, ha ricevuto una de-
legazione dell'Unione Confe
derate dei Commerciantt 
(UCIC). Con il 5roretario ge
nerale dell'Unione Turchl era-
no i dirigenti dj Bologna 
Zani e dt Firenze Ugolini in* 
sieme a Tarquini segretario 
del sindacato autonomo dei 
commercianti romont. 

Sei corso del colloquio i di
rigenti dell'Unione hanno il
lustrate al ministro yli orien-
tamenli e le valutazioni del-
I'organlzzazione sulla pro
grammazione economica con 
particolare riferimento al set-
tore dixtributiro. Nel docu
mento, che e stato consegnato 
al ministro, dopo un'altenta 
analisi sulle cause dell'attua
le. difficile situazione econo
mica (dovuta anche al carat
tere ' tn-stabile e precario -
del • miracolo economico •) si 
sottolineano le pejanti rtper-
cuwioni negative rovesciatesi 
ml settore distributivo e com
mercial e di cui sono state cosl 
accentuate le caratteristtche 
di «• serbatoio di scarico - de-
gli squiiibri e delle tenden-
ze negative dellVconomia na
zionale. Cid che e doruto, in 
sostanza, alle molteplici for
me del prepotere monopoli' 

stlco alle quali si aeeompa-
gnano • molteplici privQegi 
legati a particolari posizioni 
ubicGzionall che danno luogo 
alia formazione e al peso di 
una rendita di monopollo gra~ 
vante sulla circolazione delle 
merci e sulla formazione dei 
prezzi -. L'Unione ritiene — 
come si afferma nel docu
mento — che i problemi posti 
dalla congiuntura non posso
no essere seriamente affton-
tati e durevolmente ritolti 
soltanto daJI'interno del set-
tore commerciale —• e cioe 
mediante prorredimentl set-
toriali o di categoria, com* 
chiede, invece, la Confcom-
mercio, allineata alle posi
zioni della Confindustria — 
ma attraverso una program
mazione che si pro pong a lo 
obbiettiro di trasformare le 
strutture economiche. assicu- j 
rando peraltro la partecipa- ' 
zione organica dei ceti medi 
commerciali e delle loro Or
ganizzazioni — senza discri-
minazioni — in ciascuna del
le istanze preposte alio stu
dio. alle decisioni. all'attua-
rione e alia verifica perma-
nente della politico program-
mata. 

Nel documento sono anche 
indicate le misure di Imme-
diata attuazione ric*(«atf 4§l-
la categoric. 
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i incnminati 
con Ippolito 

La posizione 

di Colombo 

Un delicato 
caso giuridico 

e costituzionale 
Ancnra non e trascorsa 

una sell imana ila quando la 
polizia ha biissato nlla porta 
del prof. Ippolito. e lo ha 
tradntto al Itt-gina Coeli , a 
conclusione ili iin'islriitUirin, 
nel corso della quale, la len-
ta, segreta, inqnisiloria mac-
china dclla giustir.ia ha in-
gabhialo I'ex segretario del 
CNEN in una serie di pre-
sunzioni di colpevolezza per 
atti compiul i nell'esorcizio 
del le sue funzioni. Un prn-
cesso che, in teoria, e ap-
pena aH'inizio ma che in 
pratica sembra, a lmeno agli 
ucchi deU'opinione pubblica, 
in gran parte concluso. Que-
sto perche l'acrusa, che c lut-
to nel nostro p r o c o s o pena-
le, ha lavorato bene, con cli
ra c Iranquillita: soprallutlo 
la si e laM-i.iln lavorare in 
condizioni di estrcmo favo-
rc, log l icndo viceversa. cottie 
e prassi e legge iniqiia e vt*r-
gognona. ogni ilirilln alia di
fesa nella fase istruttoria. 
Ksistono dei dubbi sulla col-
pcvolezza del prof. Ippolito 
che una difesa ben organiz-
zata avreblte potuto trasfor-
mare in prove certe dclla sua 
innocenza? Puo essere, ma 
inlanto I'importanle e indi-
ziare qualcimo, mettendo co-
si non solo lui in condiz ioni 
piu diflicili (la condiz ione di 
colui che deve scrollarsi di 
dosso un'acciisa), ma anche 
qualchcdun altro in condi
zioni piii facili (il che acca
de quando ogni eventuate re-
sponsabili la altrui d iv iene 
una corresponsabilita neces-
sariamente accrssoria e con-
nes*a con quella dcll ' indi-
z ia to) . 

Nel caso di Ippolito. segre
tario di un cute pubbl ico, si 
e avuta una nuova prova del-
la validila di quella norma 
costituzionale. giusla e de-
mocratica, che dichiara di-
retlamente responsabilt, se-
condo le leggi pcnali, civil i 
ed amministrative. i fiinzin-
nari e i di|>eiidenli del lo 
Slato e degli enli pubblici . 
Nessun'immunita, dunque, ai 
pubblici funztonari. e una 
loro lotale pariilrazione gin-
ridica agli altri rtttadini. Ma 
una tal norma si rivela inuti
le se non vicne <* azionaia 0 
a tutli i l ivelli . E' no lo co
me chi melta norinalnienle in 
moto la marchina della giu-
stizia, quando si tratti di per* 
seguire Patitore di un reato, 
s iano gli ufliei della Procn-
ra della Keptibblica. Cosi e 
a w e n u t n nel caso specifico, 
cosi a w i e n e ogni qualvolta 
il reato non sia cosi l ieve da 
rendere necessaria Piniziati-
va di un querelante. che si 
faccia parte di l igente nella 
tutela dei propri diriiti . Ma 
in certi casi, per i parla-
mentari in carira. ad esem
pio, vi e invece immunita, 
»eppure relativa, c ioe pa*«i-
hile di venire 'superata con 
un'atitorizzazinne a precede-
re da parte del Parlamento; 
c io in omacgio al principio 
di tutela rhe cirronda chi 
direttamente dal popo lo sia 
slato eletto. Nnn allrettanto 
si verifica per chi appartensa 
al l 'Amministrazione pubbli
ca, espressione so lo indiretta 
(e qnanlo ogg i ! ) della vo lon-
ta popnlare. COM dal poli-
ziotlo al miniMro, tutli i fun-
l ionar i ed i dinendenti dal-
Pammini-Mrazione pubblica 
• o n godono di immunita. 

Sorge dunque, a que* to 
punto, spontanea la doman-

da logica e legittima: come 
mai non si e procedulo, in 
un caso cosi grave, ad aprirc 
un'istruttoria penale, anche 
conlro il presidente del 
C.NKN, dal moiiieiito che la 
qualila di minisiro del me-
des imo non era impeditiva 
di tale istruttoria? K* allora 
forse dovuta la privilegiata 
posizione del minisiro a una 
inerzia della Procura della 
Hepubbliea? Non e cosi. 
Questa volta la Procura 
non ha colpa. E proprio 
questo giornale, nei giorni 
scorsi rilevava che unn dei 
magistral! inquirenli aveva 
diehiarato alia stamps di non 
poter procedere con iin'azio-
nc penale a cariro di un mi
nisiro. E riti e vero in qnan
lo Parctisa pubblica, quando 
Paccusato e un minNtrn, non 
e piu la Procura ma il Par-
lamenio. Non si puo cioe d.ir 
curso all'azione penale se non 
vi c riui / iat iva parlamont.irv. 
Questa a sua volta ilovrebbe 
articolarsi nei segtienti ire 
distinti e successivi mo
ment! : 1) la nomina di una 
commiss ione relatricc, com-
posta di parlamenlari; 2) la 
re lat ione di questa dinanzi 
ai due rami del Parlamento 
riuniti in seduta c o m u n e : 
3) il voto delle Camere 
per la messa in stato di nc-
cusa del ministro dinanzi a l . 
la Corte Costituzionale, che 
in quest! casi e intcgrata da 
16 cittadini aggiunti. 

Ci si puo. a questo punto, 
domandare se Padnzione di 
una s imile procedura sia ob-
bligaloria o meno da parte 
del Parlamento, se ne con
c luded! che , da un lato la 
mancanza di tin'iniziaiiva par-
lamenlare non consentireb-
l>e un'iniziativa analoga del
la Procura, essendo pacifiro 
che i memhri del governo «o-
no soltratti alia gitiri^dizio-
11 e ordinaria: dall'altro che la 
ste»sa iniziativa parlamenlare 
ha il carallere di iin'apertura 
di azione penale: semmai. a 
tulto concedere, si potrebbe 
^oslenere che e la messa in 
ctato d'accusa del le Camere 
*d aprire Pazinne penale. non 
la nomina della rnmmissinne 
parlamenlare relativa, che ha 
un enmpilo di carallere pre-
liminare, atlinente ancora HI-
la fase politica della vieen-
da. Comunqiie non una valu-
tazione giuridica sulla colpe-
volczza o meno del minisiro 
deve muovere il Parlamento 
in qnesti casi, ma la normnle 
preocctipazinne di rreare Por-
zano che, se sospel io e'e, sia 
messo in grado di fare alme
no le indasini preliminari. 
Non soijictlo di reato, dun
que. ma so«petlo di dovcr 
proceilere acli acrertamen-
li preliminari. prechi«i alia 
polizia. Sara poi lo ste^so 
Parlamento in a I Ira sede a 
deridere circa Pinizin di una 
recolarc istnil loria m*nale. 
che do \ra concliuler<i obbli-
gatoriamenle e c ioe sen/a 
po<>ihilila di pro«riosl imento 
in i-tnittoria con una Tase di-
battimenlale dinanzi alia Cor
te Costituzionale. 

II Parlamento dunque non 
si sostittiisee alTAntorila Gtn-
diziaria. ma metle sempliec-
mente in moto quel mecea-
n ismo perrhe il caso arrivi 
air.Aniortia Giudtziaria com-
petente Ma Corte Co«tituzio. 
nale inteerata). non pot*ndo 
la stessa procedere di nflfirio. 

Luciano Ascoli 

/ possibili imputati - Fra ess/ anche il padre del-
I'ex segretario generate? - / motivi del ricorso in 
Cassazione: violazione dei diritti della difesa e 
contraddittorieta dell'ordine di cattura - Vat-

tacco a Colombo 

^ 
• • « • • I T T I M I M • D io tMtnt i*«* 

BOLLETTINO ECCLESIASTICO 
DELLA DlOCESl Ol BOVA 

Giovedi 19 Marzo 

FESTA INFRASETTI.MANALE 

3' GRANDE 

PER IL 40° 

NUMERO . SPECIALE del 

ctPioniere dell'Unita» 

DIFFUSIONE 

DELL' UNITA' 

Due importanti avveni-
menti nel caso del prof. Ip
polito. I difensori, come e 
gia stato annunciato, presen-
teranno alia cancelleria della 
prima sezione della Corte di 
Cassazione i motivi del ricor
so contro Varresto dell'ex se
gretario generate del CNEN. 
Dal canto suo, il dott. Cesare 
Saviotti, sostituto procuratore 
della Corte di Appello, ha 
ieri sera emesso set ordtni di 
comparizione a carico di al-
trettante persone nei cui 
confronti la Magistratura ha 
rilevato concorso nelle re-
sponsabilita penali contestate 
al prof. Ippolito. 

I nomi dei nuovi personag-
gi non sono noti, ne lo saran-
no con certezza prima che 
gli ordini di comparizione 
vengano notificati. 

Vordine di comparizione, 
dopo essere stato firmato dal 
magistrato, viene consegnato 
ad un ufficiale giudiziario o 
ad un ufficiale dei carabinie-
ri che provvede a redigere le 
copie e, qtrinrit. a recapitarlo 
a mano all'interessato. 

Sugli ordini di compari
zione si sono avvicendate, le 
voci piu disparate. Nei gior
ni scorsi si e parlato dell'in-
criminazione di cinque per-
snne, poi di quella di tre. 
Ieri, e la notizia e stata poi 
confermata dall'emissione dei 
mandott di comparizione, si 
e parlato di set Chi sono? In 
ambienti vicini alia Procura 
generate si e ripetuto ancora 
una volta che tutti gli ordini 
di comparizione (escluso 
uno, forse) sono diretti a 
persone giA nominate nell'at-
to che ha portato in carcere 
il prof. Ippolito. 

> Nell'ordine di cattura 
emesso contro Vex segretario 
generate si parla di una 
ventina di persone: indu-
striali. studiosi, tecntct che 
aurebbero riceutzto d a Ippo
lito tngentt somme dt denn-
ro per prestazioni di poco 
conto o addirittura mai ef-
fettuate. La magistratura ha 
ora terminato una valutazio-
ne strettamente soggettiva, 
tendente ad accertare quali 
di queste persone abbiano 
ricevuto le somme in que-
stione in buona fede e quali 
in malafede. Queste ultime 
dovrebhero tenere compa-
gnia all'ex segretario gene-
rale al banco degli imputati. 

Questa valutazione, a 
quanto si e appreso. si e in 
definttiva ridotta a una que-
stione quantitativa. I magi
strate arrebbero. cioe. ragio-
nato all'incirca, in questo 
modo: c Chi ha avuto 200 
mila lire pud essere in buo
na fede; chi ha ricevuto 20 
mtltont, o ne ha intascato 
anche di pm per svolgere 
lavori che ne valevano la 
quarta parte non pud che 
essere in mala fede ». 

Se questa ralutaztone e 
quella .che, come sembra 
confermato, e stata fatta dai 
magistrati della Procura ge
nerate, diviene facile I'iden-
tificazione dei fnfuri impu-
tati. Premesso che si pud, 
comunque, soagltare, j no-
mi che, a wrto o a ragione, 
sono stati lattt con maggiore 
insistenza m questi gwrni 
sono: tl prof Girolamo Ippo
lito, padre dell'ex-segretario 
del CNEN: ing. Alberto Bel-
Uazzi. consigliere del Comi-
fnto rfirettiro del CNEN fino 
al settembre 1962: ing. Ma
rio Gufjanti. dell'immobUxn-
re Agordat. il quale ebbe 150 
miliOT?! dal CNEN per ctare 
in Incazione per set anni 100 
casrtte che con quella cifra 
a r rebbero poMito essere a*-
struite datl'cnte e divenire 
quinht di sua proprieta: in-
gegner Giuseppe Amali, 
consigliere di amministra-
zione della societd Athena e 
pid appaltatnre di lacori del 
CNEN per 740 mtlioni. che 
ebbe Vincarico. retribuito 
con oltre 21 milioni. di re
digere una consulenza su la
vori eseguiti da una societd 
collegata con I'Athena stes
sa: ihg. Emilio Rampolla del 
Tindnro. il quale costrtni 
enn il padre del prof Ippo
lito e Ving. Antonio di Pen-
la la societa Archimedes, che 
ebbe appalti « non tutti ne-
cessari e utili > per circa un 
miliardo di lire e Ving. Luigi 
Suvini. 

Stando a notizie trapetate 
dallo stretto riserbo mante-
nuto dai magtstrati inqmren 
ti. it procuratore generate 
Luigi Giannantomo aveva gia 
cato a mezzogiorno di ieri il 
suo benestare ai primi tre or
dini di comparizione, riguar-
dantt il prof. Girolamo Ippo
lito, Ving. Mario Guffanti e 
Ving. Luigi Suvini. 

I motivi del ricorto In 

Cassazione si • articoleranno 
in tre punti principali. Prl-
mo: i difensori osserveran-
no, innanzitutto, che Vordine 
di cattura e nullo, in quan
to ha segnato il punto cul-
minante di un'istruttoria vi-
ziata da nulJifd. con parti-
colare riferimento alia vio
lazione dei diritti della di
fesa stessa. Secondo: Vordi
ne di cattura sard quindi 
criticato in quanto carente c 
contraddittorio nella moti-
vazione. 

L'ultimo punto dej mofit't 
di ricorso e decisamente it 
pin interessante. Ne abbwmo 
qid parlato ieri: rappresen-
ta il contrattacco del profes
sor Ippolito. il quale non si 
limita a difendersi dalle ac
cuse che gli sono state mos-
se, ma aggiunge che se al 
Comitato per Venergla nu-
cleare sono state commesse 
delle irregolarita, cid pud es
sere accaduto solo con Vac-
cordo degli organl di con
tralto dell'ente e con la 
romplicita dello stesso pre-
sidente del CNEN. mimstro 
Emilio Colombo 

II vrof. Ippolito mini tar 
intendere che se ci sono sta
te delle irregolarita queste 
sono eaclusivamente di or-
dine politico, b. almeno. det-
tate da interessi politici Ag-
qiunge Ippolito che la con-
duzione politica del CNEN 
era un fatto che non to ri-
quardava e che spettava per-
sonalmente al presidents 
cui, inoltre, non potevano e 
non dovevano sfuggire spese 
di miliardi. 

a. b. 

S O M M A R t O 

t. Lttttra Poiforate per la Quoreslma del 1964, 
9. Afli della S. Stdet Focolli e pnvilegi concetti ai.Vescofi 

La copertina del bollettino vescovile di Bova. Al primo 
punto e la pastorale che ha suscitato le reazioni contro 
il presule 

A Bova una 
pastorale di 
spirito <<giO' 
vanned» fa 
gridare alio 
scandalo i 
cacciatoridi 
streghe 

IL VESCOVO IN DISGRAZIA 
L'infrovabile « bollettino ecclesiastico » - Due partiti nella Curia di Reggio - Che cosa dice la pastorale 

I problem! angosciosi della Calabria hanno ispirato I'appello del Vescovo 

Dal nostro inviato 
REGGIO CALABRIA, marzo. 

II Vescovo non riceve nessuno. Se ne sta li, a Bova 
Supe'riore, siilla piu alta ctma della sua piccolo Diocesi 
e aspetta, inorridito dallo scandalo che la sua Pastorale 
per la Quaresima ha potuto provocare. 

I preti intanto — tl parroco di Bova Marina, per 
esempio — non osano obbedirgli e leggere la Pastorale 
incrimmata nel corso delle loro prediche quaresimali. 
Perchi? 

c Perche" i gtornalisti non vogliono >. ci hanno detto. 
Una assurditd naturalmente; abbiamo risentito perd 

anche in questa affermazione Vorrore dello scandalo 
che rendeva incerta la voce dell'unico prete dt Bova 
Superiors mentre, mille volte pentendosi, ci faceva con-
sultare Vopuscolo mtrovabile che contiene la lettera 
pastorale incrim:nata. 

Cosa succede dunque a Bova? 
A Bova. m quel cocuzzolo di monte, nulla per la 

ueritd. La gente se ne sta rtntanata nelle ptccqle case 
semidiroccate cercando dt difendersi dal nebbione che 
annulla le vallt intorno, che rende incerta la contorta 
sagoma del paese, e le mulatttere viscide, e lefacce dei 
rari passanti. Lo « scandalo > e arrivato qui solo fra i 
pochi lettori di giornali, i tre o quattro maestri di scuola, 
gli impiegati comunali, il parroco don Velona, la per-
petua che fa la guardia alia cosa di Monsignore. 

E' successo a Reggio, qualche giorno fa: un giorna-
lista curioso, riceuuto tl c Bollettino ecclesiastico della 
Diocesi di Bova >, invece di buttarlo nel cestino come 
hanno fatto tutti i suoi colleghi, ne ha scorso il testo fon-

Francoforte: processo di Auschwitz 

« Trascinate qui 
anche Globke 
e Oberlander!» 

La deposizione di Oswald Kaduk 

FRANCOFORTE, 9 
Di fronte al tribuna

te che giudtca i 22 cri
minal! di Auschwitz k 
stata data oggi Iettura 
di un documento allu-
cinante. La deposizione 
che I'ex sergente SS 
Oswald Kaduk rilascto 
durante 1* istruttoria. 
nel 1961. 

Vi si legge tra Paltro: 
« Ricordo che e'era an
che Cyranktewicz (at-
tuale presidenle del 
consiglio polacco). E' 
comunista, ed io li 

" odio particolarmente. 
Lo sorprest mentre ru-
bava dei viveri e lo pe-
stai Lo avrei fatto fuo-
ri volentieri >. Alia do-
nianda del presidente, 
se aveva da aggiungere 
qualcosa a quella depo
sizione, Kaduk ha ri-
sposto di no Nel docu
mento l 'imputato si de-
finisce tra Paltro «una 
brutta bestia sempre 
pronta a far rispettare 
la disciplina > 

— Voi siete anche 
accusato — ha detto il 
presidente — dt aver 
ucciso numerosi pri-
gtonteri. Ad uno di essi 
avete addirittura infila-
to in gola un manico di 
scopa. 

Kaduk.- — Non ri
cordo, non ho mai uc
ciso nessuno volonta-
riamente. Li ho frusta-
ti, si, e malmenatt. Li 
ho presi anche a calci. 
ma.„ Certo. e'e stata an
che qualche impicca-
gione, ma la disciplina 
andava mantenuta. Mi 
chiedete dei bambini, 
che fine facevano. Tran-
ne quelli destinati agli 
esperimenti medici. gli 
altri venivano gassatt 
subito dopo l 'arrivo A 
volte le madri faceva
no storie. si disperava-
no, e allora finivano 
nella camera a gas an
che loro. Nessuno ha 
mai opposto resistenza. 

Forse perche si rende-
vano conto che farlo 
sarebbe stato insensato. 

Durante tutta la se
duta il Kaduk e appar-
so molto nervoso. Spes-
so ha tentato di nascon-
dere il volto dietro un 
fazzoletto. II presidente 
ha poi continuato la 
Iettura della deposizio
ne. Nella quale ad un 
certo punto Kaduk de-
plora che vi siano due 
tipi di giusttzia: uno 
* per i pesci piccoli 
come me >, Paltro per 
Pex capo della segre-
teria di Adenauer, Hans 
Globke, o per I'ex mi
nistro dei profughi. 
Theodor Oberlander, 
entrambi accusati di 
crimtni di guerra « Io 

Oswald Kaduk 

— prosegue Kaduk — 
ero solo una rotella. I 
veri criminali, quelli 
che han progettato e 
messo in moto Pingra-
naggio, sono ancora li-
beri. Quando ci penso 
mi sembra di diventar 
matto >. 

La Iettura di queste 
frasi 6 avvenuta in un 
silenzio teso. II giudice 
ha chiesto nuovamente 
alPimputato se aveva 
qualcosa da aggiunge
re. C*e stato un picco
lo colpo di scena: — Si 
— ha detto Kaduk. — 
Ho visto con i miei oc-
chi il vice-comandante 
del campo, Robert Mul-
ka (l'imputato e pre-
sente in aula) mentre 
selezionava t ra i prigio-
nieri appena giunti 
quelli da far gassare 

— Non e vero! — ha 
urlato Mulka balzando 
in piedi — Kaduk sta 
mentendo per la gola! 
. — ConferVno — ha 

ribattuto Kaduk. — E' 
tutto vero. 

E" stata poi la volta 
di Konrad Morgen, ex 
ufficiale SS , attualmen-
te a w o c a t o qui a Fran
coforte. La pubblica ac-
cusa gli ha riconosciu-
to il merito di aver ten
tato di adoperarsi in 
molti modi, senza riu-
scirvi, a favore dei pri-
gionieri. «Capii tutto 
quando tra le mani mi 
capitd un pacco conte-
nente chili d'oro Mi si 
rizzarono i capelli, per
che capii che erano sta
ti strappati dalle boc-
che degli uccisi. Dopo 
l'arrivo dei «trasporti>, 
il giorno dopo, vi era-
no uomini delle SS che, 
esausti, si facevano ri-
focillare con cibt e caf-
fe da belle fanciulle 
ebree in abiti civili. 
Ci6 significava che la 
notte prima migltata di 
innocenti erano stati 
inceneri t i». 

damentale, la « pastorale > cioe che tl 
Vescovo trasmetleva ai parruci perche 
la leggessero nel corso delle messe do-
menicali di quaresima. Erase dopo fra-
se la Iettura s'e jatta interessante e 
il giornalista in questione ha pensato 
di trarne un piccolo scandalo sulla 
linea di destra del suo giornale. 

Cosi II Tempo ha pubblicato un 
t servizio» da Reggio presentando la 
prosa di monsignor Sorrentino come 
un < clamoroso invito alia compren-
sione del Vescovo di Bova verso il 
comunismo >, un servizio che utilizza 
ampiamente parte delle afjermazioni 
della lettera portandole a delle con-
scguenze politiche immediate ed espli-
cite. Apriti cielo! Se il bollettino era 
passato inosservato non cost avveniva 
per Varticolo diventato subito occasio-
ne d'un gran brusto fra il clero di 
tutta la zona e in particolare fra quello 
di Reggio. 

Quest'ultimo si divideva in due pic
coli partiti — pro e contro il giorna
lista e la sua maltzta — fino a che 
VArcivescovo di Reggio Calabria, mon
signor Ferro, non tnteruemua per no-
tare che il giornalista non aveva colpa 
alcuna. Era la < pastorale > Voggetto 
dello scandalo... 

Le cose ormai avevano preso una 
piega che il Vescovo di Bova non 
aveva probabilmente previsto (anche 
se non si tratta affatto del personaggio 
ingenuo e un po' sprovveduto che ci 
hanno descritto per tentar di annullare 
le sue tesi come un atto di < troppa 
bontd >). La lettera diventava insomma 
un momento nuovo della lunga pole-
mica che divide il clero calabrese. Ne 
seguivano i rituali atti di sottomissio-
ne inevitabili in un caso come questo: 
monsignor Sorrentino andava da mon
signor Ferro a giustificarsi, stilava poi 
una faticosa rettifica che II Tempo pub-
blicava in coda a un altro «pezzo >; 
infine veniva annunziato l'arrivo dal 
Vaticano di un'Alta Personalitd che 
avrebbe dovuto visitare non so quali 
opere pie e, naturalmente, occuparsi 
della questione. 

Monsignor Sorrentino faceva ritorno 
alia sua solitaria abitazione fra le mon-
tagne. 

* * • 
La lettera pastorale del Vescovo di 

Bova e un lungo documento (trentadue 
pagine di libra) sul tema « E' Vora dei 
laid >, un documento a tratti dramma-
tico ed indubbiamente ispirato all'au-
tore — a parte il generate impegno 
della Chiesa verso i laid — dalla grave 
situazione della sua e di altre Diocesi 
calabresi. «Abbiamo cercato di deli-
neare un programma — nofa infatti il 
Vescovo nelle conclusioni — anche se 
sappiamo che una minima parte, alme
no per ora, potrA essere attuata nella 
nostra Diocesi... A not spetta seminare 
nel pianto e nell'amarezza... in una 
grande povertd di mczzi e in una gran-
de carenza di sacerdoti ». 

Pluralisrao ideologico 
Ma quali sono le parti * incriminate > 

del documento? 
Si tratta di alcune considerazioni che 

Vaulore fa sulla linea e col soccorso 
dell'insegnamento gtovanneo e anche 
di alcuni passi dei discorsi di papa 
Paolo VI (in particolare quello tenuto 
a Frascati il 1° settembre '63). 

II Vescovo di Bova constata innan
zitutto Vesislenza di una «lacerazione 
fra societd civile e religiosa > per cui 
t molte conquiste sociali, di cui andia-
mo giustamente orgoghosi, pur avendo 
un fondamento su principi cristiani e 
un loro sostegno soprannaturale, sono 
note sotto emblema laico e quasi in 
antagonismo alia Chiesa >. Eglt ricorda 
a questo proposito la Rivoluzione fran-
cese (richiamando un testo di Paolo VI) 
e aggiunge: « ma si potrebbero dtare 
anche molti altri movimenti moderni, 
non escluso il fenomeno comunista, in 
cui innegabilmente fermentano molti 
principi cristiani >. Cosa dovrebbero fa
re dunque i laid cattolia? « Operando 
una stntesi enstiana degli innegabili 
valori che la dviltd moderna presenta 
— come per esempio la lotta per la 
dignita della persona umana, per la 
libertd, la giustizia, la pace, il progres-
so individuate e sociale — » laici cat-
tolict devono fare da fermento, devono 
mettersi in posizione di guida e di 
avanguardia...». 

Richiamandosi all'insegnamento del
la € Pacem in terris > tl Vescovo nota 
poi che «distinguendo fra errore ed 
errante e fra dottrine filosofiche e mo
vimenti storici il grande Papa ammet-

• tcva, pur con le dovute cautele, anche 
un avvidnamento o un incontro d'or-
dine pratico nelVattuazione di oggetti 
che siano di loro natura buoni o ridu-
cibili al bene ». 

Che fare dunque? c La nostra sta-
gione storica... e carattcrizzata dal plu-

ralismo ideologico nella vita pubblica. 
La democrazia ha codilicato tale pltt-
ralismo reclatnando ovviamentc il ri-
spetto delle idee altrui e promuovendo 
anzi Vaccostamento e la convivenza 
pratica delle conceziom piu diuerse, e 
spesso fra loro antagoniste, dei desttni 
umani... In tali condizioni bisogna sa-
per avvicinare, comprendere, compa-
tire, aprendo la via a quel dialogo che 
consenta di illuminare, dichiarire, di 
ascoltare e di essere ascoltati >. 

* # * 
Queste le afjermazioni < clamorose >, 

alle quali perd — per dare conto fino 
in fondo del documento — bisogna 
aggiungere Vesame minuto dell'attuale 
condizione del clero locale con precise 
csortazioni a riconquistare < quella }i-
ducia e quella stima in veritd alquanto 
scosse per il malvezzo di alcuni di non 
voter mai rendere conto del danaro 
che hanno ricevuto > e alia necessitd 
di impegnare nell'attivitd i laici catto-
lici < anche in considerazione del dimi-
nuito numero dei sacerdoti >. 

Le condizionidella Chiesa 
A questa chiarezza di impostaztone 

e di linguaagio s'aggiunge inoltre una 
, dotta e appassionato disamina delle 
condizioni della Chiesa e la esposizio-
ne di un programma di rinnovamento 
basato suite decisioni del Concilio ecu-
menico Vaticano II; si tratta insomma 
di un documento che testimonia la vi-
vacita d'ingegno, la modernitd d'impo-
stazione, la combattivitd anche del suo 
autore. 

Monsignor Aurelio Sorrentino fu no
minate da Giovanni XXIII vescovo di 
Bova — una delle piii piccole e povere 
Diocesi d'Italia — poco piii di un anno 
fa; prima era stato per anni Vicario 
generate di Mileto, un altro piccolo 
paese sul versante tirrenico dell'Aspro-
monte. 

Visitando Bova e i paesi intorno, 
arrampicati sui monti, senza strode, 
senza acqua nelle case, senza fogna-
ture, abitati ormai solo da un piccolo 
numero di pastori quasi senza piu greg-
gi — mentre la gran parte degli abi-
tanti sono ormai emigrati altrove e un 
intero paese, Affrico, e stato abbando-
nato perchi pericolante —; conside-
rando questa realtd, questo «sfasciu-
me >, non si pud non comprendere la 
ispirazione della pastorale incrimina-
ta, come anche di un'altra dello stesso 
autore — pubblicata qualche mese 
fa — sui problemi angosciosi della 
Calabria. 

Qui, al cospetto della miseria piii 
nera e della decadenza irresistibile 
— che diventa anche decadenza del-
Vuomo oltre che delle cose —, I'appello 
al dialogo e alia unita * nelVattuazione 
di oggetti che siano di loro natura 
buoni o riducibili al bene > diventa lo-
gico, urgentc, inevitabile. 

S'aggiunga che la miseria del paese 
e anche la miseria della Chiesa, che i 
templi restano chiust per mancanza di 
preti (a Bova Superiore ce n'e uno 
solo, don Volona, mentre ci sono sei 
o sette chiese) e che le gravi rcspon-
sabilita di una classe dirigente, fatta 
quasi al completo di quel « laicato cat-
tolico > al quale il vescovo Sorrentino , 
si rivolge, pesano — e una persona dal-
I'animo retto non pud non riconoscer-
lo — anche sull'organizzazione religiosa. 

m m • 

Questi indubbiamente i motivi di 
ispirazione « locale > della lettera pa
storale; motivi ai quali bisognera perd 
aggiungerne altri, di ispirazione uni
versale, la lotta doe per il riconosci-
mento nei fatti di quel < pluralismo 
ideologico della vita sociale » che porta 
poi alia esigenza del colloquio e della 
competizione ideale con le grandi forze 
di ispirazione laica al fine comune di 
conquistare e difendere gli «innegabili 
tJalori > della ciciltd moderna. 

Questi d'altra parte sono anche i mo
tivi della opposizione che la lettera ha 
trovato in altri seltori del clero, in par
ticolare nella Curia del < siriano > mon
signor Ferro, di Reggio (fino a rendere 
legittimo il sospetto che lo scandalo 
giornalistico non sia stato origine ma 
conseguenza di quella opposizione). 

La polemica perd non si e certo con-
clusa con la lettera imbarazzata che il 
Vescovo di Bova ha scritto al Tempo 
per giustificare il suo operato e respin-
gere le interpretazioni politiche della 
sua pastorale. Non per nulla a un certo 
punto di quest 'ullima e detto — ed 
alia luce dei fatti questa appare come 
una piccola profezia — < ...e necessario-
armarsi di santo coraggio e di grande 
spirito di sacrificio per resislere alle 
opposiziom ciolente e dure, per non 
ccdere dinanzi agli incpitabili scacchi, 
alle calunnie e agli insuccessi >. 

Aldo De Jaco 
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Finora/solo I comunisti'hanno preso posizione sulla crisi e 
sulle soluzioni da darle. Ora si annuncia che i partiti del centro-
sinistra sono quasi arrivati alia stesura definitiva di un docu-
mento oomune. Quali impegni vi sono contenuti? Quali 
scelte.politiche? , : . . . , • ' 

Accordo a quattro 
pronto in giornata 
Stasera il dibattito in Consiglio comunale - Lungo 
o.d.g. diffuso dal Comitato romano della D. C. 

La crisi deH'Amministrazione comunale giunge oggi al vaglio del dibattito 
in Campidoglio. II Consiglio e chiamato a prendere atto delle dimissioni del 
sindaco Delia Porta (che ieri mattina si e congedato dai giornalisti romani 
nel corso di un breve incontro che ha assunto quasi il carattere di uno 
scambio di consegne per la presenza di Amerigo Petrucci, candidato alia succes-
sione sulla poltrona appena lasciata vacante) ; il normale atto di procedura dara 
quindi l'occasione per un confronto di opinioni tra i vari partiti. Confronto che 
flno ad oggi, in realta, e mancato. Se i comunisti, infatti, hanno piu volte preso 
posizione sul carattere della crisi che si e aperta e sugli sbocchi che occorre assi-
curarle, i partiti del centro-sinistra si sono chiusi, specialmente da un mese a questa 

parte, in un riserbo per 
certi versi eloquente. L'ac-

Alia « Sciarra » 

Vetrai 
in lotta 

Qli operai di due fabbriche del vetro, la Sciarra e la 
Latina, sono impegnati in dure lotte per ottenere migliora-
menti economici e normativi. I lavoratori della Sciarra eono 
\n aciopero da quindici giorni, quelli della Latina da quattro. 
L'intransigenza padronale ha chiaramente un fine provo-
catorio; ae ne e accorta la cittadinanza di S. Lorenzo sabato 
acorio quando il proprietary della Sciarra e uscito sul 
cancello della fabbrica per insultare i lavoratori che in 
quel momento formavano un picchetto; e forse auperfluo 
aggiungere che gli operai aono stati immedtatamente clr-
condati dalla solidarieta popolare. 

Nella foto: una manifettazione degli operai della Sciarra. 

cordo tra i quattro partiti 
(DC, PSI , PSDI e PRI) e 

stato raggiunto. a quel che 
sembro. sui punti piu impor-
tanti. Forse oggi stesso il do-
cumento ricevera la sanzione 
ufflclale. L'annuncio, del re-
sto, anche se indirettamente, 
viene dalla DC, che a tarda 
notte ha fatto dlramare dalle 
agenzie un lungo ordine del 
giorno 

Come al solito, non tuttl 1 
punti del documento — frutto 
evidentemente di compromes-
si interni stretti sulla base del
la falsariga dorotea — risul-
tano dl facile interpretazione. 
Dopo un ringraziamento for
mate al prof. Della Porta, la 
DC romana afferma la <« va
lidity della scelta politica di 
centro-sinistra e quindi della 
linea politica ed amministra-
tiva che si ritiene capace di 
determinare un'organica mo-
derna soluzione dei probleml 
real! di Roma »•. L'odg « con-
ferma inoltre l'impegno della 
DC nell'emarginazione delle 
forze antidemocratiche di de-
stra e della posizione chiusa 
e conservatrice del partito 
liberate, di portare avanti una 
decisa e tenace politica di sfl-
da democratica al Partito co-
munlsta. nei confront! del qua
le restano immutate le ragio-
ni di naturale avversione per 
la sua ideologia e per la sua 
concezione della societa e del-
l'uomo ». 

II documento fissa quindi 
in tre punti i problemi del
ta politica comunale: urba-
nistica. bilancio, rlstruttura-
zione territoriale organizzati-
va e amministrativa del Co-
tnune. E' a questo punto che 
si parla di una nuova * fa-
se» nella vita comunale. 
Questa dovrebbe consistere 
essenzialmente, secondo la 
DC: 1) nella definitiva ap-
provazione del piano regola-
tore -quale strumento essen-
ziale dl riferimento per la 
intera politica urbanistica. sia 
nel campo degli studi ulte
rior! (istituto pianificazione, 
piano intercomunale inqua-
drato in una visione regio-
nale) sia nell'attuazione del
ta politica edilizia (applica-
zione della 167. disctplina 
deU'edilizia privata) » sia nel
la politica dei lavori pub-
blici e dell'area industriale: 
2) nel piano finanziario (ri-
chiedendo — tra l'altro — 
un - motivato e articolato -
inter\'ento dello Stato: 3) 
ne l l ' -awio della articolazio-
ne urbanistico-amministrativa 
della c i t ta- (?). La DC an
nuncia poi di essere favore-
vole alia creazione degli - ag-
giunti del sindaco- nei quar-
tieri e delle commissioni con-
sultive. A tal proposito sara 
creato anche un assessorato 
del decentramento. 

Tutto sommato. un docu
mento — a parte la tirata 
anticomunista — assai vago 
e in Iarghissima parte carente 
e polivalente. Sari piu espli-
cito l'accordo a quattro? 

Ieri per la terza volta 

Autolinee bloccate 
* 

Sciopero a i r A . C I . 
Ieri per la terza volta in pochi giorni i pul lman del le autol inee private sono rimasti 

bloccati da un compatto sciopero di autisti e fattorini; le ripercussioni della lotta si 
faranno sentire anche oggi perche numerose aziende hanno impedito agli autisti di rien-
trare a! capolinea subito dopo 1'inizio dello sciopero. I lavoratori della Saro e dell'Albicini 
proseguiranno lo sciopero per protestare contro i licenziamenti effettuati per rappresaglia. 
La situazione pcrmane estremamente tesa. I concessionari non mostrano di vokr diminuire 
la Ioro intransigenza e conti-
nuano a respingere la ri-
chiesta di una diminuzione 
deU'orario di lavoro e dei 
nastri lavorativi. Anche iori 
Castro Pretorio 6 stato pre-
sidiato da un folto schiera-
mento di carabinicri e agenti 
di P.S, anche ieri i «pendo-
lar i - hanno protestato con
tro le aziende che con il loro 
atteggiamento provocano lo 

.inasprimento della agitazione. 
AC1 — I lavoratori del-

rAutomobil Club hanno ini-
ziato ieri uno sciopero di 
quattro giorni e hanno dato 
vita a una vivace manifesta
t i ons Riunltlsi nelle prime 
ore del mattino davantl alia 
aede dl viale Cristoforo Co
lombo hanno formato un cor-
teo di auto e hanno quindi 
raggiunto la sedc ccntrale in 
Val Marsala; claeson e car-

telli sono serviti a richia-
mare l'attenzione dell*opinio-
ne pubblica. Dopo una sosta 
in via Marsala. U corteo di 
auto ha proseguito la sua eor-
sa fino agli uffici di via del
la Conciliazione dove la di-
rezione aveva ammassato i po
chi crumiri; carabinieri e 
agenti in borghese si sono 
schierati di fronte ai lavo
ratori in sciopero cercando 
di metter fine alia protesta 
senza peraltro riuscirvi. 

I dipondenti deH'Automobil 
Club chiedono miglioramenti 
economici. il riconoscimento 
dell'anzianita dl servizio c la 
applicazione delta legge che 
vteta ! contratti a termine. 
Quest'ultima rivendicazione 
dovTebbe intcressare diretta-
mente anche la pubblica au-
torlta perche non e ammlssi-

bile che una legge approvata 
dal parlamcnto gia da alcuni 
anni non venga rispettata da 
un ente di diritto pubblico. 

BRACC1ANTI — I lavora
tori delle aziende florovivai-
stiche hanno partecipato i^ri 
alio sciopero indetto dalla 
federbraccianti provinciate 
per il rinnovo del contratto. 
La lotta ha investito tutte le 
aziende piu importanti, quel
le che negli ultimi anni han
no visto aumentare rapida-
mente profitti e produttivita 
del lavoro. 

In un'assemblea svoltasi 
nel salone della Camera del 
Lavoro i braccianti hanno c>a-
minato la situazione e hanno 
deciso di effettuare altre -48 
ore di sciopero a partire da 
luoedl prossimo. 

UCCISO DAL PROIETTILE-CHIODO 

Giordano Ulivi , la vitt ima del tragico infortunio, fotografato con il figliolctto la scorsa estate al mare. Ne l l e foto accanto: il piccolo Massimo in braccio ad una vicina 
e l'hangar dove e avvenuta la sciagura (nel riquadro un chiodo-proietti le) . 

Prima di spirare ha scritto 
il nome del I ialio col sangue 

I • li giorno j 
. Oggi, martedl 10 
I marzu (70-296) Onu-

mastlco: Slmplicto. II 

I sole sorge alle 6,48 « 
tramonta alle 18,20. 
Luna nuova 11 14. 

I I 

piccola 
1 cronaca 

Cifre della citta 
Ieri 9 marao. sono natl 100 

maschi e 86 feminine. Sono 
mortl 27 maschi e 29 feminine. 
Sono stati celebratl 13 matri-
moni. Per oggi i meteorologi 
prevedono particolare nuvolo-
slta con possibilita di plogge. 
Temperature: minima 8, massi-
ma 15. 

Sartine 
Si e concluso. all'albergo Hil

ton, il terzo concorso del « Di-
tale d'oro » promosso dalla ca
mera di commercio per indi-
rlzzare le giovani verso la sar-
toria su misura. 

Conferenza 
Questa sera, Roberto Pa

ne. parlera al teatro Eliseo, 
alle ore 18, sul tenia: « Imma-
gini del Messico precolombiano 
e 9pagnoIo ». 

Lettura 
Domanl alle 21.30. nella sa-

la del British Council, in via 
IV Fontane 20, la compagnia 
« II collettivo > terra una let
tura. in italiano. di brani da 
opere di - Shakespeare. Osbor
ne. Behan. Wesker. Dennis. 
Pinters. 

Boxe 
L'ENAL. ha ottenuto una scn-

slbile riduzionc per le otto ma-
nifestazioni che si svolgeranno 
a! Palazzetto dello Sport, dal 
16 al 20 marzo. in occasione 
dei campionati italiani dilet
tanti di pugilato. 

Gite 
L'ENAL organizza gite. ogni 

fine settimana. mi campi di sci 
di Frontignano d'Ussito sui 
Monti Sibillim 

University 
L'UNAU (Unlone nazionale 

assistenti universitari) ha in
detto, per giovedl 12 marzo, alle 
ore 16,30, nella sala del Cir-
colo della Stampa (Palazzo Ma-
rignoli. via del Corso), una 
«Tavola rotonda» sul tenia: 
«Basi e principi per la rifor-
ma deH'universlta italiana ». 

Culla 
La casa del dott. Marcello 

Furitano e stata allietata dal
la nascita di una graziosa bim-
ba cut e stato dato il nome 
di Cecilia. Al papa e alia mam
ma, signora Maria Cleofe, i piu 
vlvi rallegramenti. 

partito 
Comitato 
regionale 

Dibattiti 
sul centro 

sinistra 
Oggi avranno luogo i 

seguenti dibattiti sul te
nia: - Dove va il centro-
sinistra? -: S. LORENZO. 
ore 19. con Sandro Curzi; 
S. SABA, ore 21. con Lu-
cio Lombardo Radice; CE-
LIO. ore 19JO. con Pu-
gliese. 

II Comitato regional? e con-
vocato prr stamane alle ore 9 
in via del FrrntanI 4. per dl-
scutrrr il sfgurntc o.d.g.: « Si
tuazione 'politica e azlone del 
partito dopo le mlsure dl poli
tica cconomlca del govrrno » 
(rrlatore Enzo Modica). 

Conferenze 
d'organizzazione 
TIBURTINA. ore 19,30. zona 

Tiburtlna con Natoll e Favrlll: 
8ALARIO. zona Salaria. con 
Urlla Seta e Fusco; ESQUILI-
NO, ore 19J0. con D'nofrlo; TE-
STACCIO. nrr 20. con Bacchrlli 
e Greco; MARRANELLA. ore 
20. con Trivclli e Buffa; GEN-
ZANO II, con Cesaroni; AN-
ZIO. ore 19, con Velletri; CI
VITAVECCHIA. ore IS. cellula 
portuali con Ranalll: FEDERA-
ZIONE, ore 17J0. assemblea 
Vlglll del Fuoco con Vetere e 
Fflizianl; PORTUEN8E. ore 
19,30. attivo con Fazzl. 

Comunicato 
II compagno Ezlo Grazlosl ha 

smarrlto II portafogll contr-
nente la patente d'auto e la 
tessera del partito n. 1129024. 
La presente \ale come diffida. 

Giustizieri di fantasia 
Roland Marbot. di 25 anni. ex 3oJdato della Legione ?tra-

niera si e awelcnato domenica con pasticche medicinali. Ieri. 
quando i medid lo hanno rimesso in condlzioni di parlare. 
ha detto che I c giustizieri» della Legione avevano tenlato di 
ucciderlo Una breve indagine ha permesso di aceertare che 

?li uomini che volevano assassinarlo esistevano solo nella sua 
antasia. E" finito alia Neuro. 

Assalto alia cassaforte 
Prima il buco nel muro. pol la fiamma ossidrica l'altra 

notte nel negozio • Mondial Sport r in piazza di Villa Carpe-
gna. Per consolarsi del bottino. relativamente magro. trovato 
nella cassaforte a muro (mezzo millone), i ladrt ?i sono portati 
via anche articoli sportivi per il valore di un milione. Refur-
tiva per un altro milione. tra denaro ed « oggettini » vari. nel-
Tappartamento della signora Ema Foerster. proprietana. in 
Danimarra. di alcuni grossi alberghi I ladri sono entrati nel-
rapparlamento. in piazza della Rovere 3. dopo aver scassmato 
la wrralura. Si indaga. 

E' scomparsa da casa 
Rita Pin. una ragazza di 17 anni. e scomparsa da tre giorni. 

I suoi genitorl. che abitano in via Lltta al lotto 27. hanno de-
nunciato soltanto ieri la scomparsa, perche non * la prima 
volta che la ragazza si allontana da casa. 

Si taglia la gola 
II contadino Giuseppe German! di 62 anni. ha tentato Ieri 

dl uccidersi. squarclandosi la gola con un ratoio. nella sua abi-
tazione. a Campagnano. L'uomo, trasportato dalla moglic al 
San Filippo. versa in condizioni disperate. 

Voleva accoltellarlo 
Giovanni Borsellino. di 32 anni. ha tentato ieri. alle 2. dl 

accoltcltare un carabiniere che stava per arrestarlo. neirin-
temo del bar Cursi. in piazzale Jonio 41 Fortunatamente un 
awentorc del locale * riu?cito a deviare la mano del Borsel
lino. talvando II carabiniere II Borsellino e stato denuncialo 
per tentato omlcldio. 

« Massimo... » — la go/a squar-
ciata — La sciagura in un han
gar dell'aeroporto di Fiumicino 

II proiettile della pistola pianta-chiodi gli ha 
squarciato la gola, mortalmente. L'operaio si e 
trascinato per cinquanta metri nell'hangar dell'ae-
roporto di Fiumicino, poi, mentre i compagni lo 
trasportavano verso l'ospedale nella disperata speranza 
di salvarlo, ha trovato la forza per scrivere col proprio 
sangue, sul vetro dell'auto. il suo ul t imo messaggip: 
< Massimo », il nome del figlioletto di tre anni e mezzo 
che tanto adorava. E' mor-
to cosi Giordano Ulivi , un 
giovane pieno di vita, sem-
pre scherzoso, amico di 
tutti, a Fiumicino. A v e v a 
35 anni, era nativo di Mon-
tevarchi, un paese vic ino 
ad Arezzo, ove ha lasciato 
i genitori e i fratelli. II 
tragico infortunio e avve-
nuto davnnti alia aerostazio-
ne delle linee nazionali. nel 
gigantesco hangar che l'Alita-
lia sta facendo costruire. Una 
delle ditte che ha in appalto 
i lavori e la societa Electron. 
una ditta toscana. presso la 
quale lavorano operai in gran 
parte provenienti dalle pro
vince di Arezzo e di Pisa. La 
" Electron - e a Fiumicino da 
diversi mesi. dopo avere ese-
guito lavori per l'Agip a Gela 
e in Abruzzo 1 suoi dipen-
donti. abitano quasi tutti a 
Fiumicino parse, nel lato ver
so il faro, in casette basse do
ve vivono anche numerosi 
operai emiliani con i loro fa-
miiiari. Giordano Ulivi. con la 
moslie e il figlioletto Massi
mo abitava nella casupola al 
numero 45 di via Margottini. 

La dis^razia di ieri ha get-
tato tutti nel dolore nel pic
colo quarticre. Erano le 9.30 
del mattino. Giordano Ulivi 
era salito su una impalcatura. 
a venti metri dal suolo. Con 
la pistola pianta-chiodi. dove-
va fissare le lamiere di ferro 
alle travi di ccmento armato. 
La pistola. che funziona ad 
aria comprcssa. spara chiodi 
di acciaio lun^hi un paio di 
centimetri e larahi almeno 
cinque millimetri: un vero 
proiettile, che riesce a per-
forare il ferro e a conficcarsi 
nel cemento La pistola - spa
ra - spin.^endo con forza la 
canna contro la paretc o l'og-
sietto sul quale si vuole pian-
tare il chiodo. Per impedire 
che il proiettile. rimbalzando, 
possa ferire l'operaio che ado-
pera lattrezzo, lestremita 
della macchina e munita di 
una mascherina protcttiva che 
ieri mattina, perd. e risultata 
del tutto insufficicntc. 

Giordano Ulivi piantava 
chiodi nelle lamiere e contro 
le travature di cemento ar
mato. da oltre un'ora. Ad un 
tratto la disgrazia. II chiodo-
proiettile non ha perforato la 
lamiera Ilia col pita di stri-
scio. e rimbalzato prima con
tro la parete. poi e schizzato 
in alto, ha battuto contro una 
altra trave. e rimbalzato an-
cora in basso colpendo al col-
lo. sul lato sinistro. l'operaio. 
Una traqica carambola 

II giovane toscano non ha 
avuto la forza di Ianciare 
neppure un grido. N'essuno. 
d'altra parte, lo avrebbe sen-
tito- sotto la vftlta dell'han^ar 
risuonava l'assordante rumo-
re dei martrlli, delle altre 
macchine pianta-chiodi. Si e 
portato le mani al collo, con 
il fazzoletto ha cercato di 
fermare il sangue che sgorga-
va copioso dalla ferita. Per 
venti metri si e calato dalla 
scaletta dellimpalcatura reg-
gendosi soltanto con l'altra 
mano. Giunto a terra, barcol-
lante. ha percorso ancora una 
trentina di passi, verso il ca
po canticre Clemente Gclli. 
Ma le forze non lo hanno piu 
sorrctto: e crollato. Lo stesso 
Gelli, e t capi squadra Si-
verl e Salvori lo hanno soc-
corso. Con voce rauca, soffo-
cata, Giordano Ulivi ha mor-
morato: * Lassu, un chiodo ml 

ha colpito... sto morendo... -. 
I compagni di lavoro si sono 
stretti attorno all'operaio, 
mentre qualcuno e corso a 
prendere una - 600» fuori 
dell'hangar e il ferito e stato 
adasiato subito sui sedili del
l'auto. Sono saliti Gelli, Si-
veri e Salvori. L'utilitaria e 
subito partita, a tutta velocita, 
verso la via del Mare, per 
raggiungere l'ospedale trau-
matologico dcll'INAIL, alia 
Garbatella. Lungo il tragitto, 
dalla ferita e uscito ancora 
molto sangue: il proiettile 
aveva perforato la carotide. 
Giordano Ulivi si e reso conto 
di morire: a poco a poco il 
suo pallore si e fatto sempre 
piu cereo II giovane ha ten
tato piu volte di mormorare 
qualcosa ai soccorritori. men
tre nei i suoi occhi e'era do
lore e disperazione. Poi l'ope
raio si e portato le dita alia 
gola. le ha ritirate bagnate di 
sangue e ha scritto sul vetro 
dell'auto il nome del figlio
letto. - Massimo >. Quindi ha 
rcclinato il capo. Quando la 
auto ha varcato i cancel li 
dell'ospedale dell'I.N.A.I L, 
Giordano Ulivi era morto. 

Agevolazioni 
per i commercianti 
di Corso d'ltalia 
I membri dell'associazione 

enmrrercianti della zona di 
corso d'ltalia si sono riunltl 
al cinema Europa per trovare 
rollegialmente una soluzione al 
gravtesimo difuigio In cui ver-
sano da quando sono iniziati I 
lavori per II sottovia I com
mercianti. tenendo conto del 
valore collettivo della costru-
zione del sottovia. hanno co-
munque rivendicato II loro di
ritto ad una scrie di agevola
zioni fiscal! 

Provincia 

Pochi i fondi 
per gli ospedali 

E' continuato nella scduta 
di ieri al Consiglio provincia-
le il dibattito sulle due pro-
poste di deliberazione della 
Giunta in merito alia istitu-
zione del Centro ortopedago-
gico ed ortopsichiatrico e alia 
istituzione di due unita ospe-
daliere per malati mentali. 
II compagno Pochetti, nel suo 
intervento. ha voluto porre 
in evidenza il rischio che 
quelle delibere rimangano 
alio stato velleitario se non 
si provvede a stanziare ade-
guati finanziamenti. II consi-
gliere comunista ha dimo-
strato che sono necessari 
fondi di gran lunga superio-
ri a quelli previsti se si han
no serie intenzioni di co
struire dei moderni ed effi
cient! complessi ospedalieri; 
questa necessity e dimnstra-
ta. tra l'altro. dagli stanzia-
menti della Cassa del Mez-
zogiorno. dell'ospedale gene-
rale di Monza, dai sanitari 
INPS e da altri complessi an
cora. II compagno Pochetti 
ha poi insistito sull'opportu-
nita di iniziare quanto prima 
i lavori per il Centro ortope-
dagogico ed ortopsichiatrico. 
ed ancora. riguardo alle due 
unita ospedaliere per malati 
mentali. sull'esigenza - che 
vengano costruite con crite-
ri di decentramento rispetto 
a S. Maria della Pieta e te
nendo presenti anche git 
eventuali progressi giuridici 
c scientifici che potrebbero 
verificarsi in campo ospeda-
liero. In precedenza erano in-

tervenuti nel dibattito I con-
siglieri Rubei (DC) e Formi-
sano (MSI) il quale aveva 
fatto osservare alia Giunta 
l'eccessivo stanziamento dei 
fondi. 

In apertura di scduta era 
stato commemorato dalla 
Giunta e da tutti i gruppi 
consiliari il collega del •Pae
se Sera» Lamberto Martini 
tragicamente scomparso ve-
nerdi scorso. 

I I ccVI0» 

agli scavi 
del metro 

Per il secondo tronco del
la Metropolitana. dopo moltl 
rinvii. incertezze e poleml-
che. siamo giunti al momen
to del primo colpo di picco-
ne. Giovedl mattina. con 
qualche giorno di anticipo sul 
termine fissato dal decreto 
ministeriale. il ministro dei 
Lavori Pubblici on. Pierac-
cini dart il - via - ai lavori. 
Gli scavi cominceranno sulla 
via Tuscolana. all'altezza del-
l'lstituto LUCE, in corrispon-
denza della penultima stazio-
ne del metro, prima del ca
polinea di Osteria del Cu-
rato M'ultimo tratto sara in 
superficic). I lavori — se
condo le previsioni — do-
vrebbero durare tre anni. 

COMUNICATO PER 
GLI AUT0M0BILISTI 

LAUT0 «0LFRED it 
concession* r la 

VOLKSWAGEN 
Roma e Provincia 

Vlale Somalia, 227 . Roma 
Tel. 83C75S 

Annuncia a tuttl coloro che 
prenoteranno una nuova »u-
tovetturt WOLKSWAGEN. 
che sara concesso GRATU1-
TAMENTE un corso di per-
fezionamento guida sul mo 
dello di autovettura pre-
notata 

INFORMA7.IONI: tel. §36.738 

stagione nuova..* mobili nuovi... 

GASA PnlMAVERAlM 
tradizionale manifestamione di pri-
mavera eon faeilitamioni e seonti 
speeiali dal 7 al £ 3 marno 
6 l'occasione attesa da chi si sposa, rinnova e 
completa la casa. 
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SUPERMERCKTO MOBIU 
BOLOGNA ROMA NAPOLI 
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Lo ammette il segretario del Balzan 

',->: i •' Quadruplicate il capitale 
II colonnello Danieli afferma: « Ero stupito che 

la Fondazione avesse sempre piu soldi». 

Esplicito riferimento alle operazioni valutarie. 

; Ridda di miliardi. «Ben venga I'inchiesta », 
ronclude il marito della fondatrice. 

Dal nostro corrispondente 
SANREMO, 9. 

Al quarto piano della «Casa 
fdei pini», una nuova cd ele

gante palazzina, in una delle 
3iu belle zone di Sanremo, ci 
riceve il colonnello Aldo Da-
lieli, segretario generate della 
Tondazione Balzan. L'ambtente 

lussuoso e raffinato, con mo-
Mil antichi intarsiati. preziosi 

[coprammobili, sofflci tappeti. II 
colonnello e cortesissimo. Alto, 
robusto, con uno di quei visi 
lunghi che si sogliono deflnire 
• cavallini», rivela nel gesto e 
lei portamento il militare in 
pensione. Egli e infatti nella ri-
serva dal '48 e, dopo una breve 
lermanenza a Milano, si e sta-
}ilito nella cittadina ligure. 

Con la moglie, Lina Balzan, 
vlssuto soltanto pochi mesi. 

3oi si separarono perche, egli 
lice, la signora era « matata di 
lervi», e la convivenza risulta-
,'a impossibile. Fu tuttavia una 
separazione amichevole e i due 
;oniugi continuarono, se non a 
jvedersi, perlomeno a scrjversi 
In quest! anni, Lina Balzan ere-
iit6 la fortuna del padre, ex 

[amministratore del Corriere 
lella sera. - Era un uomo mol
to economo — assicura il co
lonnello — ma abilissimo flnan-

ziere, tanto che riuscl a decu-
plicare i suoi capitali in Sviz-
zera, lascinndo alia sua morte 
qualcosa come sette miliardi -. 

Rileviamo la cifra. General-
mente si parlo di cinque miliar
di, ma il colonnello Danieli do-
vrebbe saperlo meglio di ognl 
altro, anche se, in realta, della 
fortuna della moglie ebbe solo 
le briciole. La signora, infatti, 
si trov6 ben presto trascinata 
nel giro delle sue nuove amici-
zie: padre Zucca e 1'awocato 
Mazzolini, abilissimi entrambi 
nel trattare con gente afflitta da 
troppi soldi II risultato fu, an
che in questo caso, che il legit-
timo erede si trovo diseredato 

- Quando nel '57 Lina morl — 
dichiara il colonnello — andai 
a Milano per prendere parte ai 
funerali. Alia lettura del testa-
mento seppi che mia moglie 
aveva lasciato tutto ad una co-
stituenda Fondazione in memo-
ria di suo padre. Compresi che 
era stata convinta a far questo 
da padre Zucca. Mi risulta che 
egli si comporta sempre cosl 
quando un personasjgio facol-
toso sta per andare all'altro 
mondo. Si presenta al morituro 
dicendogli che i suoi fratelli 
pregheranno per lui e riesce a 
imporre la sua volonta. Ecco 
perche nella Fondazione Balzan 

.o scandalo Mastrella 

12 ispettori 
incriminati 

L'accusa: « omis-

sione di atti di 

ufficio" 

Dal noftro corrispondente 
TERNI, 9. 

Dodici ispettori. coinvolti 
fnello scandalo della dogana di 
|Terni. sono stati incriminati 
Idal sostituto Procuratore del-
h a Repubblica. di Terni. dot-
| tor Aldo Marino Colacci per 

<omissione di atti d'ufflcio-. 
Si tratta del secondo proce-
Jimento penale aperto in se-
guito al processo Mastrella, 
nei confront! di grossi fun
zionari della burocrazia cen-
Irale. Si ricordera, infatti. che 
11 magistrate ternano il qua
l e ha sostituito il prof. Sig-

ĵia. ha gia incriminato nelle 
lettimane scorse ttspettore De 
Feo per la manomissione dei 
registri telefonici in cui erano 
annotate le telefonate con Ce-
pare Mastrella. 

L GH incriminati sono gli ispet-
lori generali Ignazio Cataudel-
fa, Giulio Congedo. Nestore 
^ucchiara, Lamberto Giordano. 
Giuseppe Mastrobuono. Mario 
Perreca. Luigi Sulpizi. Vence-
klao Vierzbicki: i direttori di 
Drima classe Catello Amato e 
;abriele Cibella. i direttori di 

feeconda classe Mario Delia 
latta e Giorgio Ghilardi. 
, I dodici ispettori. che fecero 
barlare molto per il Ioro com-
portamento nel corso del pro-
tcsso dibattimentale dello scan. 
Halo della - dogana d'oro - spe-
fano di salvarsi con l'amnistia 
tssendo stati incriminati per 
feati amnistiabili e consumatt 
prima del novembre *62. Questa 
lata, che ci riporta tanto in. 
Bietro. al momento in cui scop-
Bio lo scandalo del miliardo. 
jjetta ancora ombre sul modo 
| n cui sono state condotte le 
Indagini per appurare la veri-
l a e per scoprire le conn;-
jrenze con l'azione criminosa 
pel Mastrella. Soltanto oggi un 
nagistrato. che e - restato alia 
Snestra- nel corso della fase 
.truttoria e del processo Ma-
trella, il professor Marino Co-
acci ha finalmente - preso la 
lecisione di chiamare in causa 
.flloro che fecero le figure dei 
brofessori di diritto doganale 
rulla pedana dei testimoni. al 
processo. ma che in realta. fin 
ia allora. dettero pro\-a di non 
iver vigilato. di non aver con-
Irollato. e quindi di aver per-
messo che Mastrella frodasse 
alio stato il famoso miliardo. 

L'inchiesta ministerial a suo 
(tempo promossa diccva infatti 
chiaramente. a proposito di co-
ktoro: - E* da ritenere che la 
izione criminosa di Mastrella 
l^arebbc stata ostacolata o stron-
bata se le ispezioni fossero sta
le compiute con la dovuta ocu-
|atezza e diligenza -. . 

L'inchiesta si era anche sof-
lermata sull'ispettore Mastro-
auono che nel *59. aveva ese-
^Jito una vera e propria inda-
jine sol Mastrella sul suo :e-
Bore di vita - L'esito negat;'-o 
ji tale mdagine e la mat.cata 
idozione nell'anno successivo. 
Ba parte del Direttore general^ 
peU'epoca. Franco Gioia. del 
brov\'edimento di trasfer.men. 
lo proposto dal Mastrobuono. 
nanno consentito al Mastrella 
li dare sviluppo alia sua az:o-
se criminosa - . , 

Alberto Provmtini 

Lava redo 

Ancora vivo 
' i 

ma isolato 
e terito uno 

degli alpinist! 
CORTINA D'AMPEZZO. 9 — 

II corpo privo di vita di uno 
dei due scalatori polacchi, di-
spersi dopo la conquista della 
Cima Grande di Lavaredo. e 
stato recuperato e trasportato 
al rifugio « Auronzo »: si trat
ta di Jevzy Krajski. di 34 anni. 

L'altro scalatore. l'elettro-
tecnico Riszard Rodzivisli e 
vivo, ma fcrito e isolato in una 
impervia zona a 350 metri dal 
rifugio. Le sue grida di aiuto 
sono state udite dalla squadra 
di soccorso che pero non puo 
fare nulla, fino all'alba per 
salvarlo. E' impossibile infatti 
awenturarsi di notte sulla pa-
rete. Alle prime luci. elicotte-
ri e alpinist! si muoveranno 
per raggiungere il punto dove 
si spera lo scalatore riesca a 
resistere tutta la notte. 
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I Alcatraz I 
I ai Sioux I 
I SAN FRANCISCO. — Vn I 
1 gruppo di pellirowe ."ioux ' 

I e sbarcalo nell'isolotto di I 
Alcatraz — sede. fino a poco | 

I tempo fa, di uno dei piu 
dwri penitenziari — rivendi- I 
candone la proprieta ai sen- I 

Ixi dt nn trattato del 1S6S Da 
quando e stato dato lo sfrat-
to alia casa di pena le terre 
di Alcatraz non sono slate 
in alcun modo utilizzate. II 
gruppo di pellirosse. che — 
anche in via legale, tramite 
raw. Leighton — ha ri-
vendicato la proprieta di 
Alcatraz, discende da * Nu-
cola Rossa ~. 

I 
I 

Aquila I 
conf ro aereo I 

I 
I 

STOCCOLMA — Dfcmr-
bata dal riimorc di un aereo 
a reazione. un'aquila reale ha 
attaccato un piccolo r.ereo 
da tririsnio che si trocara a 
colore nei pressi Solo grazie 
ad un'abile manorra il pi-
Iota — rice commissario di 
polizia Arne Wiklandrr — 
e riuscito ad evitare il ra-
pace che aveva un'apertura 
d'ali non inferiore ai due 
metri 

I 

I 
I 

Per combattere i 
il freddo i 

I 
I 

L 

GENOVA. — Un oiocane 
maritlimo, Domenico Frun-
gillo, di 20 anni, da Torre 
del Greco e morto la scorsa 
notte a bordo della moto-
nave • Rosangela Martini • 
Per scaldarsl durante la bu- I 
fera di neve e vento aveva \ 
beruto una intera bottialia 
di cognac. I 

il frate e diventato presidente 
insieme con gli altri amici di 
mia moglie. Io riuscii' a farmi 
nominare segretario perche ri-
nunciai al • miei diritti ». 

A quell'epoca. Infatti. il co
lonnello Danieli minaccib di 
Impugnare il testamento come 
«estorto» alia povera donna 
ammalata di nervi. Foi si rose 
conto che la causa sarebbe du-
rata tutta la sua vita ed accet-
t6, in via di tmnsazione. 250 
milioni e la carica di segretario 
(elevata in questi giorni a - s e 
gretario generale-) Tuttavia, 
non deve essere rimasto del tut-
to soddisfatto e la sua amicizin 
con i due compari non appare 
molto stretta dalle dichiarazioni 
che ci rilascia. 

Zucca e Mazzolini, nominati 
direttori del fondo, assieme al 
banchiere svizzero Ernst Faust 
e alia signora Baroni-Barbieri, 
arnica di giovinezza di Lina Bal
zan, non ebbero troppa fretta 
di istituire ufficialmente la Fon
dazione e di attribuire i premi. 

« Per tre anni, dal '57 al "61 — 
dichiara il colonnello Danieli — 
non distribuirono alcun premio. 
Padre Zucca e Mazzolini disse-
ro che ci voleva tempo per la 
preparazione. Nel '62, finalmen
te, il Comitato che assegna i 
premi decise di scegliere quale 
primo destinatario la Fondazio
ne Nobel. Nel '63 venne scelto 
il ponteflce Giovanni XXIII e 
quest'anno l'organizzazione del 
l'ONU -. « A quanto ammonta 
attualmente il capitale della 
Fondazione? -, chiediamo. La ri-
sposta a questa domanda e 
estremamente interessante. II 
colonnello afferma di esser ri
masto sorpreso dell'enorme in-
cremento del patrimonio. «Per 
la verita — ci dice — in una 
delle ultime sedute del Consi-
glio direttivo, notai che i soldi 
a disposizione della Fondazione 
erano notevolmente aumentati 
Addirittura erano quadruplicati 
dall'ultima volta che il Consi-
glio si era riunito ». 

«Esattamente di quanto era-
no aumentati? », chiediamo. • 

« Posso dire soltanto che e'era-
no tanti soldi e che ne fui sor
preso. Non chiesi spiegazioni ai 
membri del Consiglio perche sa-
pevo che erano in corso opera
zioni valutarie e anche lavori 
in Venezuela. Ben venga un'in-
chiesta perche, con le voci che 
corrono, la Fondazione rischia 
di essere diffamata ». 

La risposta, sebbene evasiva, 
e abbastanza illuminante. In 
primo luogo, notiamo il chiaro 
accenno alle - operazioni valu
tarie-: e la conferma di quan
to andiamo dicendo da giorni e 
giorni. E cioe che la Fondazio 
ne costituisce il centro di un 
colossale trafflco di valuta. Riaf-
fermato dal segretario generale 
del Balzan. questo punto assu
me una importanza decisiva. In 
secondo luogo. notinmo come la 
cifra relativa al capitale della 
Fondazione vari ancora una vol
ta. e in modo assai rilevante 
Una pubblicazione del '62 par-
lava infatti di 7 miliardi e mez
zo II banchiere Ernst Faust, al 
nostro inviato a Zurigo. ha la
sciato intendere ieri che la 
somma si aggira attorno ai nove 
miliardi. L'avv. Mazzolini ha 
spiegato al nostro Rubens Tede-
schi che una stima approssima-
tiva portava invece a un totale 
di venti miliardi. Ora il colon
nello Danieli ci dice che I'ini-
ziale capitale di sette miliardi 
si e quadruplicato. 

Qucste dichiarazioni. tutte di
verse. su un fatto che non b 
opinabile. ma che deve u«cire 
matematicamente dai bilanci 
creano il sospetto che vi sia qui 
qualcosa di grosso da nascon 
dere. Che cosa. se non la fonte 
desli incrementi patrimoniali? 
Perche si imbro^liano le cifre 
se la situazione e pulita? Dove 
sono andati a finire i soldi, se 
neppure i sestori sanno esatta
mente quanto hanno in cassa? 
Tutte queste domande sono con 
turbanti. A mo* di risposta, il 
colonnello Danieli ci passa al-
cune note dell'awocato Mazzo
lini. in cui le autoriti italiane c 
svizzere vensono accusate di 
aver creato artificialmente lo 
scandalo fiorito attorno al Bal
zan - La Fondazione — affer
ma I'awocato Mazzolini in que
ste note — ha preso assai piu 
sviluppo e autorita di quanto 
era previsto Anche U suo pa
trimonio continua a crescere 
dalle donazioni pervenute da 
molte altre partL gia preannun-
ciate Le autorita italiane e sviz
zere desiderano avere U con
trol Io su questa istituzione. Esse 
hanno trovato ferma resistenza 
da parte deali esecutori testa-
mentari e dei fidueiari di Lina 
Balzan. che ha voluto la sua 
Fondazione a«$olutarr.entc libe
ra. mdipendentc. autonoma e 
internazionale -. 

N'obih parole In realta. Lina 
Balzan non ha voluto che la 
Fondazione di \emsse un feudo 
di Zucca-Mazzolini-Faust-Bar-
bieri. N'e si vede perche i «o-
verni dovrebbero disinteressar-
sene, soprattutto quando gli am-
ministratori rifiutano di pre-
sentare 1 conti e Ii imbrogliano 
in continuazione nelle Ioro co-
municazioni alia stampa. La 
realta d — come ci confermano 
le dichiarazioni del col. Danie
li — che la Fondazione e di-
ventata un centro colossale di 
affari e che i suoi factotum vo-
gliono mantencrli nelle proprie 
mani, senza alcun controllo 
esterna Ed e appunto questo 
che non e tollerabile. 

Al processo di Dallas 

IMPERIA — Renata Lualdi sorrldente 
durante l'udienza di leri. 

(Telefoto a < l'Unita >) 

IMPERIA — 11 meccaniro Marches! e 
la tnoglie che sapevano tutto sugli Allevi . 

(Telefoto a « l'Unita >) 

/ testimoni di Ruby 

tentano Ji solvate 
i 

illoroamico: 

Era eccitabile!» 
Nuove rivelazioni al processo del bitter 

Parla lo«storico» degli 
amori in casa Allevi 
Staffetta 
mortale 

Anche Tranquillo (la vittima) aveva una 
amante: la sorella della Lualdi! - Lo ha 

rivelato il meccanico di famiglia 

5c4K 

^ -

i*& 

A D E L A I D E — Questa foto e stata scattata in volo da 
un terzo paracadutista partecipante — con gli altri due 
c h e ved iamo in vo lo — ad una specie di «staffetta aerea». 
Quel lo in basso, Joe Larkin, r icevuto il bastone, atterrera 
regolarmente; a quel lo in alto, Donald West, non si 
aprira i l paracadute: si sfracellera al suolo. 

(Telefoto Ansa-* l'Unita >) 

Dal nostro inviato 
IMPERIA, 9. 

Che cosa resta da sapere. an
cora, della • itoria * di Renata 
Lualdi e Renzo Ferrari, dei Ioro 
incontri jurtivi. della passwne 
che li dominava ^.jidmido le 
chiacchiere del paese e le rare 
impennate di un marito troppo 
to/Ierante? Delia rclazione tra 
Vinquieta moglie dell'Allevi ed 
il velerinario di Barengo, del-
i'ambiente in cui era germo-
gliata. dei piccoli e grandi • in. 
convenienli • cui essa delle luo
go, d ha parlato stamane, con 
meticolosa precisione, un per-
sonaggio singolare. Carlo Mar-
chesi, 45 anni, meccanico ad-
detto alia cura delle macchine 
agricole della cascina Allevi, po-
trebbe essere definito lo »sto-
r i co ' di quell'amore agreste 

Alto e grosso, vestito con ri-
cercatezza paesana. Carlo Mar-
chest ci viene a dire che sape-
va molte cose perche era amico 
intimo di Tino Allevi, • quasi 
un fratello », il quale lo metle-
va a parte del suoi crucci. Dal 
canto suo, la moglie del Mar-
chesi Serafina Recalcati — an-
ch'essa e stata interrogata sta
mane — riceveva le confessio-
ni della Lualdi e tutte le noti-
zie confluivano, cosl, in fami
glia. E quale era Vatteggiamen-
to dei due coniugi-confidenti? 
• Beh! — ha detto il Marchesi 
con Varia del dritto che sa di-
stricarsi anche nelle situazioni 
difflcili — noi non ci metteva-
mo il naso perche non voleva-
mo inimicarci ne la Lualdi ne 
VAllevi - (dal quale, sia detto 
per inciso. ottenevano pure dei 
prestiti) 

PRESIDENTE: Lei. Marche
si. pud dirci quando si incon-
travano la Lualdi e I'imputnto? 

MARCHESI: II lunedi ed il 
piovedU quando Tino Allevi si 
recava al mercato di Novara, 
arrivava puntualmente alia ca 
scina il dottore. Faceva un giro 
nella stalla, poi con la scusa di 
lararsi le mani saliva in casa 
dalla signora. Questo accadeva 

Grave accusa dell'aw. Maris 

al processo per il 7 luglio 

I testi poliziotti 
istruiti ffuori aula 

Funzionari della questura facevano la spola tra I'aula e i 
testimoni - Nelle prossime udienze chiusi in una stanza 

Giuseppe Angelini 

Dalla nostra redazione -
MILANO, 9. 

- La trentaduesima udienza del 
processo per i fatti di Reggio 
Emilia si e conclusa con un 
clamoroso incidente. sollevato 
dai difensori degli imputati ci-
vili. Erano gia stall sentiti cin
que tra carabinieri e poliziotti 
che avevano partecipato ai fatti 
del 7 luglio. quando si e alzato 
il sen Mans Con voce pacata 
ha detto - Vorrei esporre alia 
corte. prima che sia chiamato un 
altro testimone. una mia tm-
pressione sullo svolgimento del 
la istruttoria dibattimentale 
Nella sala deU'udienza sono 
sempre presenti funzionari di 
P S e ho avuto modo di osser-
vare che .quando noi pomamo 
ai testimoni certe domande. i 
funzionari di PS escono dal 
I'aula e vanno a parlare con i 
testimoni che attendono di es
sere interrogati Tant'e vero che 
il testi mone che entra subito 
dopo. si precipita a parlare pro-
prio sugli episodi che sono stati 
oggetto di con'estazione al te-
stimone che Io ha precedulo. 
Per questa ragione chiedo for-
malmente che si tsolino i te
stimoni ». 

L'impressione in aula e vivis-
sima L'aw. Lener. di tensore 
della guardia di PS Orlando 
Celani, accusal a di omicidio vo-
lontario si e alzato in piedi ed 
ha cominciato a parlare. Troppo 
abile per opporsi alia richiesta 
dell'aw. Maria di un maggior 

controllo dei testimoni. si e as-
sociato alia richiesta, ma subito 
dopo ha gridato: - Invito for-
malmente l 'aw. Maris ad es
sere piu preciso. Maris deve 
dire chi sono i funzionari che 
ha accusato! Se non lo fa la 
Corte deve respingere le sue 
insinuazioni! - . 

Maris: - Ho notato io questi 
maneggi ed ho inviato due per-
sone a controllare. Accontento 
subito Lener: 1 funzionari sono 
il commissario Polifrone e la 
guardia Caprini -. 

II presidente chiama il com
missario e Tagente. 

Polifrone: - Esco spesso dal-
laula. ma solo per fumare una 
sigaretta -. 

Maris: - Dica se non e vero 
che ha parlato subito con i 
testimoni! * 

Caprini: - Io sono uscito per 
far vistare i fogli di viaggio 
L"ho sempre fatto anche con i 
testimoni civili. Se fosse vero 
quel che dice I'awocato. non 
ci sarebbero state nelle testi-
monranze degli agenti le discre-
panze che sono state notate.. -. 

Maris: - Non e lei che deve 
giudicare delle discrepanze -. 

La disputa continua per mez 
z'ora Poi il presidente decide. 
- Va bene D'ora innanzi i te 
stimoni staranno in una stanza 
chiusa a chiave si no a che non 
verra 11 Ioro turno •. 

Inframmezzata da Interruzioni 
e stata anche la testimonianza 
della guardia Settimio Cordiali 
II Cordiali, Infatti, ha amntesso 

che le camionette della •• cele-
rc » prendevano d'infilata i por-
tici di Reggio Emilia ed ha an
che descritto come fu che. nella 
foga di manganellare la gente. 
perse l'equihbrio e cadde 

Poi e venuto l'agente Gen-
naro De Marco, per descrivere 
uno - Sten • che avrebbe visto 
in mano ad un dimostrante. Ha 
detto di essere certo che fosse 
un'arma automatica. ma ha am-
messo che chi la teneva in ma
no non la uso. Dopo di lui e 
comparso davanti ai giudici 
Giorgio Mecconi. che. vuole par
lare subito dello • Sten -. Ma 
il presidente gli ha detto di 
raccontare con ordine e il Mec 
coni ha cominciato a dire, in 
tutta fretta. del primo carosel-
lo ef fettuato dalla sua - jeep -

Poi da la sua versione 
del fantomatico - Sten - e dice 
che il giovane che Io brandiva 
non doveva saperlo usare, per
che glie lo prese un altro Ma 
nemmeno quello spard. 

Felisetti: - Si vede che I'ave-
vano comprato alia Standa »-

Quando le camionette si fer-
marono in piazza della Liberta. 
la guardia Celani si fece incon-
tro ai colleghi e disse: - Perche 
non sparate col ** trombonci-
n o " ? - «E" tnceppato*. gli ri-
sposero E quello Io ripard e si 
mise ad usarlo lui 

Domani il processo continua. 
con un'altra serie di poliziotti. 

Fernando Stnmbaci 

anche durante la villeggiatura 
che trascorremmo, nel '58, ad A-
meno; lunedi e giovedl Tino 
continuava ad essere assente ed 
allora veniva su il Ferrari, che 
si tratteneva anche la notte. II 
figlio della Lualdi, Carlo, ve
niva a donnire con noi. 

Ad Ameno la frequenza delle 
telefonate fra la donna e il Fer
rari aveva fatto credere a piu 
d'uno che Renata fosse la con-
sorte del veterinario. • Un gior-
no — racconta Marchesi — ero 
nell'atrio dell'albergo col Tino 
e un amico, e si parlava di be-
stiame. Ad un certo punto que
sto amico dice all'Allevi: "Scu-
si, ma se non lo sa lei che & 
veterinario..." Tino, si capisce, 
ci restd molto male ». 

PRESIDENTE: Le risulta che 
la Lualdi amasse il Ferrari? 

MARCHESI: Ne era molto in 
namorata. Quando VAllevi la 
sorprese vicino al ' torrente la 
bastonb, ma lei disse a me e 
a mia moglie che nonostante 
le botte non avrebbe mai lascia
to il dottore. 

Un «prandc amore», dun-
que. E perche mai, se la situa
zione era questa, la Lualdi con
tinuava a vivere col marito? 

• Sa, signor Presidente, la 
Lualdi stava col marito per ave
re una sistemazione, un tetto. 
Ma andava col dottore Ferrari 
per quelle soddisfazioni che il 
marito non le dava. Sa, il Tino 
era un gran lavoratore, arriva
va a casa stanco morto, cenava 
e in mezz'ora dormiva come 
un ghiro...». 

Risiamo in pie no clima ero-
tico e il * loggione • sghignazza 
divertito 

' La signora Lualdi — ave
va dichiarato in istruttoria il 
Marchesi — non aveva rabt'fu-
dine di aprire la posta del ma
rito Mi stupl percid il fatto che 
il 24 agosto del '62 avesse aper
to un pacco contenente il bitter 
alia stn'cmna-. 

Chif valore aveva questa fra-
se? Si trattava di una velata 
accusa? Interrogato dal dottor 
Garavagno, il Marchesi preci-
sa prudentemente il suo pen-
siero: * Se Tino avesse ricevu
to direttamente il pacco, non 
avrebbe bevuto. Era un uomo 
attento, pnntiglioso, non uno 
stupido come si vuole far cre
dere: avrebbe sicuramente no
tato che la confezione era anor-
male. improvvisata, e gli sareb
bero venuti dei sospetti. II fat
to che il pacco fosse stato aper
to dalla moglie, forse gli ha 
dato fiducia -. 

PRESIDENTE: Passiamo a 
un'altra questione. Le risulta di 
una relazione tra Tino Allevi 
e la sorella della Lualdi? 

MARCHESI: Me ne parld lo 
Allevi. Disse che. in occasione 
di un viaggio a Genova, la *co-
gnatina aveva capitolato-. 

• Ah, anche il Tino, dun-
que!'. II commento k gia nel-
Varia, a forza di frugare nei ri-
srolti de/Ia vita intima dei per-
sonaggi del • giallo », ci siamo 
abituati alle - rivelazioni • piu 
impensafe. Ma Renata Lualdi 
si alza ed exclude il - fattac-
cio»: a Gcnora e'era andata 
anche lei. 

A porte chiuse riene inter
rogata anche Serafina Recal
cati circa una lettera airAllevi, 
nella quale Vostetrica presen-
tava una sorta di conto per le 
sue prestazioni professionali al
ia Lualdi; in ben sette casi. • 
Le porte deWaula vengono ria-
perte e, in udienza pubblica. la 
Recalcati parla della relazione 
tra Renata e H veterinario. 

PRESIDENTE: Cosa d i«c lei 
alia Lualdi. quando la signora 
linformd che Ferrari le avera 
proposto di andare insieme in 
America? 

RECALCATI: La sconsigliai 
Anche Renata. del resto, non 
se la senliva di abbandonare i 
figli e il marito Non amava 
Tino. ma aveca per lui dell'af-
fetto. 

PRESIDENTE: Lei ebbe dei 
sospetti dopo il dehllo? Pensd 
che ci potessc .essere una con-
nivenza tra la Lualdi e colui 
che aveva spedito il bitter? 

RECALCATI: Per quanto la 
conosco, Renata e una brava 
ragazza, A me pare una cosa 
impossibile. 

PRESIDENTE (a Ferrari): E 
secondo lei, dottore, e possi-
bile questa connivenza tra la 
Lualdi e Vassaxsino? 

FERRARI (a disagio): Io... 
non lo posso dire. 

Prima del rinvio a domani e 
stata la rolta di testimoni mi
nor!. 

Nostro servizio 
D A L L A S , 9. 

Jack Ruby ha vissuto oggl 
una buona giornata, se si 
puo definire < buona > una 
giornata in cui egl i e stato 
dipinto. vo l ta a volta , come 
un deflciente, un irascibile, 
un es ibizionista, un matto. 
E* stata infatti una giornata 
dedicata quasi e sc lus ivamen-
te ai testi citati dalla difesa. 
la quale dal la dimostrazione 
che il cerve l lo di Ruby non 
funziona si propone di otte-
nere l 'assoluzione per inca
pacity di intendere e di vo-
lere del suo cl iente . 

II « c l o u > della giornata 
odierna 6 stata l 'apparizio-
ne della spogl iarel l i s ta Pa
tricia A n n Ohs, meg l io co -
nosciuta dai frequentatori 
dei n ight - c lubs di Ruby c o 
m e c P e n n y Dol lar >. Il suo 
compito e stato quel lo di di-
mostrare che Ruby non solo 
era in preda ad eccess i di 
violenza, ma che dopo di e s -
si Ruby non si ricordava a s -
so lutamente nulla di quanto 
era successo. Tota lmente ir-
responsabile . quindi. 

c Un g iorno — ha riferito 
Penny Dol lar — ho visto 
Jack Ruby chino su un con-
ducente dj taxi steso al s u o 
lo. Lo aveva afferrato per il 
collo e gli faceva battere la 
testa contro il marciapiede. 
D' improvviso — ha detto 
— Ruby si alzo, con l'aria 
smarrita. ch iedendo: "Ma s o -
no stato io a far questo?". 
C'era qualcosa che non fun-
zionava nel la sUa testa >, ha 
aggiunto P e n n y Dollar. 

L'accttsatore ha chiesto a l 
ia spogl iarel l i s ta se l ' impu-
tato amassfe' • la pubblic i ta . 
« Ne andava mat to — ha ri-
sposto la ragazza — Cercava 
d i ' r i c h i a m a r e su di s e I'at-
tenzione con qualsiasi m e z 
zo. Si recava nei camerini 
de l le spogl iare l l i s te per far 
vedere i musco l i ! >. 

Il quadro che ne e s c e e 
piuttosto squal l ido . per un 
€ superpatriota ». del la ta-

glia di Ruby, ma l'uccisor* 
di Oswald non si preoccupa 
per questo, naturalmente . Si 
preoccuperebbe di piu se il 
processo prendesse una pie-
ga tale da condurlo difilato 
sul la sedia elettrica. 

Le tes t imonianze prece
d e n t a quel la di « Penny 
Dollar > avevano avuto piu 
o m e n o lo stesso scopo. « E* 
un uomo a l tamente emot ivo , 
eccitabi le . pronto ad a c c e n -
dersi ed a lasciarsi t ravo lge -
re dalla col lera >, ha detto 
di lui un * r ispettabile > uo
mo d'affari che lo conosce da 
otto anni, George Senator . 
La not te success ive a l l 'ucci -
s ione di Kennedy , ha a g 
giunto Senator, «Ruby m'ap-
parve profondamente scon-
volto e mi sveg l io al le tre 
del mat t ino per espr imermi 
il suo dolore per la d i sgra-
zia >. 

« Era un t ipo impuls ivo , 
pronto ad accendersi per u n 
nonnul la — ha ripetuto u n 
altro tes t imone del la difesa, 
1'ex campione del mondo de i 
wel ter . Barney Ross. — N o n 
era per6 abituato ad i m p r e -
care, o a dire "figlio di una 
cagna" >. Questa d ich iara-
zione si riferisce a l le pre
cedent! tes t imonianze di a l -
runi agenti che ass is tet tero 
al l ' i iccisione di Oswald , i 
quali riferirono che mentre 
sparava Ruby pronunciava 
contro la sua v i t t ima frasi 
in cui Tespress ione * figlio di 
una cagna >» o U suo e q u i v a -
lente m e n o cast igato, r icor-
reva piu dj una vol ta . 

II dott. R o y Schafter , in-
fine, noto psicologo del la Ya
le Univers i ty , interrogato 
dalla difesa. ha dichiarato d i 
essere g iunto alia conclusio-
ne scientifica c h e Vimputato 
ha les ion! organiche al cer
ve l lo che, si mani fes tano spe -
cif icamente con epi less ia psi-
comotoria. 

Con questa tesi la difesa 
spera di sa lvare Jack R u b y 
dal la sedia elettrica. 

d. p. 

da noi 
costa la meta 
A l c u n i p r e z z i i n d i c a t i v l 
di prodot t i di grande marca: 

Cucina a gas, fre fuochi • forno, 
prezzo di liitino L. 24.900, in ven-
ditfl ai • . . . • • • • • . 

Frigorifero da It. 170, apertura a 
pedale, tutte le innovation} tecni-
che. prezzo di listino L. 108.000, in 
vendifa a 

L. 17.500 

Pier Giorgio Betti 

Cinepresa, prezzo di listino 
re 125.000, in vendita a . . . 

Li 

EUR - PIAZZA MARCONI 
(Via L i n c o l n , 1) 

L. 59.000 

L. 56.000 

Centri dl vendtia 

DISCOUNT HOUU 

Armadi a 2 ante in legni pregiati, 
prezzo di liitino L 64.000, in 
vendita a 

Letti in oftone, modelli vari, prezzo 
di listino L. S0.000, in vendita a 

Mobile svedese, 3 cassoncini, 7 ri-
piani, prezzo di listino L 155.000, 
in vendita a . . . • • • • . 

VIA OSTIENSE, 81/C 

R O M A 

L. 32.000 

L. 39.000 

L. 80.000 

Centri di vendlt* 

oncoum novm 
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Su « II Messagge-
ro » di giovedi 8 
marzo 1944 e sul 
« Giornale d ' Ita
lia » del 10 marzo 
1944, iI comando 
tedesco di Roma 
annunzia I'avve-
nuta fucilazione di 
Guido Rattoppato-
re, Antonio Bussi, 
Giorgio Lab6, Vin-
cenzo Gentile, Au-
gusto Pasini, Con
cetto Fioravanti, 
A n t o n i o Nardi, 
M a r i o N e g e l l i , 
Francesco Liportiti 
e Paul Lauffer. 

In - una trattoria r di via del 
Vantaggio entro un compagno, 
sedette silenziosamente al mio 
tavolo, e mi mostro sul Messag-
gero una notizia: «La fucilazio
ne di nove comunisti». 

Quegli elenchi sinistri si scor-
revano sempre col cuore in gola. 
Tra i compagni arrestati in quel 
momento c'erano alcuni con i 
quali ero piu fortemente legato. 
Si sperava ardentemente che 
uno di quei nomi non ci fosse. 
Ma quel nome c'era, uno dei piu 
cari per me: Giorgio Labo, c'era 
scritto, «senza fissa dimora». 

A ricordare, dopo vent'anni, 
quel giorno, mi sembra di ripro-
vare la stessa agghiacciante sen-
sazione. Ecco, era awenu ta una 
delle cose che avevamo messo 
nel conto; e si provava un senso 
di sgomento definitivo, come un 
chiudersi del respiro, della men-
te, un arresto di tutto il nostro 
essere, una sospensione dove 
non c'era posto neppure per il 
dolore. Mi balzo agli occhi la 
figura di Giorgio, avvolto in un 
impermeabile sporco, come lo 
avevo visto alcune settimane 
prima. 

Giorgio non era solo un com
pagno nella lotta armata contro 
nazisti e fascisti, era un vec-

chio amico. Apparteneva a quel 
gruppo di giovani che erano 
scesi in lotta contro il fascismo, 
al liceo, all'universita. E la sua 
lotta era non solo cospirazione 
attiva, ma azione culturale, pro-
posta (e preparazione) di una 
cultura nuova, legata alia co-
scienza rivoluzionaria. 

Le migliori giovani forze del-
la cultura italiana, in un ecce-
zionale fervore di opere, in un 
fitto dibattito di idee, adoperan-
do ogni possibility, sugli stessi 
fogli universitari, nei «guf», e 
in quel « punto d'incontro > che 
si chiamo «Corrente», diedero 
segno della loro vitalita e della 
loro autonomia intellettuale. 

Oggi qualcuno si e compiaciu-
to di dire che si era trattato di 
una «timida opposizione ». For-
se perche 1'impegno culturale e 
civile non si traduceva in spet-
tacolo futuristico,' in esteriori 
lacerazioni di materiali, ma solo 
in una riflessione sulle cose e i 
fatti del mondo con cui non si 
voleva perdere contatto, neppu
re per un istante. < • • 

Giorgio Labo, cosi come Cu-
riel, Ciro Agostoni, Mattei eb-
bero tutti a che fare con quella 
«timida opposizione». Avevo 
conosciuto Giorgio con Trecca-
ni, a « Corrente », e lo avevo ri-

visto a Genova. Dopo 1'8 settem-
bre '43 verine a trovarmi a 
Roma. Attraverso Antonello 
Trombadori lo misi in contatto 
col partito ed entro in un GAP 
con mansioni di artificiere. 

Ci vedevamo di rado. Lo in-
contrai una sera con Jesi e Usi-
glio. Io ero in procinto di andare 
in Abruzzo. Gli chiesi di venire 
con me. Sorrise e mi disse che 
aveva da fare a Roma. A Roma 
v'era piu rischio, e Giorgio lo 
sapeva. 

Fu 1'ultima volta che lo vidi. 
Quando dopo la notizia del sup-
plizio di Giorgio venne giii da 
Genova il padre, il caro amico 
e maestro architetto Labo, io 
ero ancora una volta ripartito. 
Argan e Mafai erano con lui e 
fecero in tempo a vedere la spo-
glia di Giorgio. Mafai traccio un 
commosso disegno del suo volto 
disfatto. 

A me e rimasta l'immagine di 
un ragazzo infagottato in un 
impermeabile sporco con le ta-
sche gonfie di roba, e di un suo 
lieve sorriso. 

Quando cerco di immaginare 
come e un eroe, rivedo Giorgio 
cosi come lo vidi quell'ultima 
volta. 

Renato Guttuso 

;"*"^ deHe riviste 

I PROBLEMI DEL SOCIALISMO 
La rivista diretta da Lelio 

B«5SO Problcmi del sociali-
Usmd ha ded.cato H suo nu-
mero 7-8 ai - paesi comuni
s t i - . Diversi sono i punti di 
vista nei v a n articoli ospi-
tati. sia attomo alio stesso 
problems, sia neU'aflrontare 
temi diflerenti. L'ins:eme pe-
ro, pur non presentando un 
carattere di omogeneita. ri--
sulta assai apprezzabile per 
l*impegno dei collaboratori. 
per la ricca documentazione 
che viene presentata sulla s i ; 
tuazione economico-sociale df 
questo o quel paese sociali-
sta e sui dibattiti piO rilevanti 
del movimento comunista e 
operaio intemazionali. 

Tra tutti si distingue il sag-
gio iniziale del direttore del-. 
la rivista che cosMtuisce. in 
un ceTto senso. il punto e la 
sintesl dei • numerosi studi 
precedent: dedicati dallo stes-
so autore al tema. Lelio Bas
so parte ancbe qui dalla con-
trovers! a coi compagni cine-
s i (di cui sottolinea gli aspet-
« mttmaL piuttosto che quelU 

ideologici) per afTrontare tut-
to rinsieme della questione 
dcll"unita del movimento co
munista internazionale, dello 
sviluppo della rivoluzionc so-
cialista nel mondo. del rap-
porto tra lotta per la pace e 
lotta antomperialista. 

Dal quadro critco. organfco 
e ricco di nducia nella forza 
dello schieramento operaio. 
emergono alcuni punti parti-

' colarmeote significativi, v i -
gorosi nella riafTermazione di 
un crlterio marxista d'inter-
pretazione: il fatto che fl f ron-
te piu avanzato della lotta 
socialists resta quello della 
-gara tra i due sistemi e^o-
nomici e sociali che oggi do-

• minano il mondo •: la vali
dity della poKtica di rinrio-
vamento di Krusicov. con la 
sottolineatura dell'esigenza di 
un piu intenso e armonico 
processo di svlluppo democra-
tico della societa sovietlca; 
una distinzione necessarla nel-

' l'esame della situazione dei 
- paesi di nuova indipenden-

• za - con una docuroentata po-

lemica verso quelle porfzionl 
semplicistiche che aliermano 
che «cssi costtuiscono a ner-
bo della nvoluzione socialista 
mondiale ». 

Sulla questione delle - test 
cines: - la rivista ospita altri 
contribute Enrica Collotti R -
schel. con moita passione. non 
sempre convincente (basti 
pensare alia questione del 
trattato di Mosca sulllnter-
diziotie degli espertmenti ter-
monudeari su cui le obbie-
zioni e 1'ostaita dl Pechino ap-
paiono, nonostante ogni sfor-
zo apologetico. del rutto cap-
ziose) conduce un"illustrazio-
ne utile e precisa delle po-
sizioni cinesi e Claude Cadart 
vi aggiunge una serie di in-
terrogaKvt che sottolineano la 
anomalia di certi gesti poiitici 
dei dirigentl del PCC. nei 
confront! dell'India di Nehru. 
ad esempio. e di certi gover-
ni afro-asiatlct 

In nessuno, per6. di quest! 
studi. si affronta a fondo il 
rapporto tra le tesi cinesi e 
U problems del - cu l to della 

personalita-: un tema a cu:. 
invece. Georghi Lukacs ha 
portato alcune notazioni inte-
ressanti (parlando di cino-
staiinismo) in un saggio ospi-
tato dagli ultimi numeri di 
.Vuori argomenti e di Les 
Temps modernes. 

Per tornare al fascicolo di 
Problemi del socialvtmo se-
gnaliamo ancora lo scritto di 
Lisa Foa sul dibattito econo-
mico in URSS (dove si rileva 
un posltivo processo di sal-
datura tra economia politica e 
politica economica, cioe tra 
teoria e pratica). quello di 
Umberto Cerroni sulle que-
stioni costituzionali i s Unio-
ne Sovietica e le rassegne sul
la Jugoslavia di Mario Pacor. 
sulla Ceco^ovacchia e la Ro
mania di Guido Valabrega e 
suU'Ungheria di Paolo Cal-
zinl. Interessantissima, Inflne. 
la * antologia di - lettere al 
giornale- dei lettori delle 
- Isvestia - . 

p. t . 

itica ideologia 
II «Diario napoletano» di Carlo De Nicola dal 
dicembre 1798 fino all'ultimo giorno del 1800 

DON ABBONDIO FRAIGIACOBINI 
La fuga di Ferdinando IV, Tinslaurazione del 
governo repubblicano diretto dai giacobini, 
il rilorno del Borbone e la leroce repression 
legittimisla racconlati da un »uomo d'ordine» 

L'editore Giordano ha 
pubblicato nella collatia I 
giorni della s to i ia la prima 
parte del Diario napoletano 
di Carlo De Nicola (Carlo 
De Nicola, Diario napole
tano, Giordano editore, pu-
gine XL + 726, L. 7.000). Ha 
curato questa bella edizio-
ne — arricchita da numero-
se ilhistrazioni dell'epoca — 
Paolo Ricci, autore anche 
di un'intelligcnte, attenta 
prejazione. Carlo De Nico
la,' cui si deve I'annotazio-
ne nervosa, ma puntuale e 
tempestiva, degli avveni-
menti che si s u o l s e r o i n 
Napoli, giorno per giorno, 
si pud dire ora per ora, dal 
1799 al 1825, era un avvo-
cato, un borghese «apol i -
tico >, tin « uomo qualun-
que » diremmo oggi: dota-
to, tuttavia, di una notevo-
le acutezza di giudizio, che 
spesso gli permetteva di 
cogliere, al di la della ero-
naca, gli aspetti essenziali 
della societa napoletana 
del suo tempo. 

Fu Benedetto Croce, al-
lora segretario della Socie
ta napoletana di storia pa-
tria, ad annunciare la 
pubblicazione del mano-
scritto, nel 1899. Tutto il 
Diario, presentato da Giu
seppe De Blasiis, comparve 
in fatti sull 'Archivio storico 
per le province napoletane 
a partire dal jascicolo se-
condo, anno XXIV (1900), 
e lino all'anno XXXI 
(1906). Riuniti in un uni-
co jrontespizio i jogli di 
stampa, ne risultarono — 
ricorda Paolo Ricci — tre 
densi volumi: • risvettiva-
mente di 541, 832 e 335 
pagine. 

Giordano ripubbltca in-
tanto la parte dal di
cembre 1798 all'ultimo 
giorno del 1800. Si tratta 
di un momento cruciate 
della storia napoletana. La 
juga del re Ferdinando IV, 
Voccupazione francese del
la cittd dopo una serie di 
scontri sanguinosi con i 
* lazzaroni >, Vinstaurazio-
ne del governo repubbli
cano diretto dai giacobini; 
poi i massacri delle bande 
sanjediste del cardinale 
Ruffo, il ritorno del Borbo
ne con Maria Carolina, 
Vassassinio di Caracciolo, 
di Eleonora Pimentel Fon-
seca e di tanti patrioti, la 
feroce repressione antire-
pubblicana: tutti questi av-
venimenti sono minuziosa-
mente descritti dal De Ni
cola, con una prosa asciut-
ta ed essenziale che contri-
buisce assai a renderne pia-
cevole, spesso appassionan-
te, la lettura. 

L'autore — si e detto — 
non era un < rivoluziona-
rio », un giacobino. Tutt'al-
tro: era un uomo d'ordine, 
un conservatore; in lui si 
rijlettevano Vansia, la pau-
ra di ogni brusco rivolgi-
mento, la grettezza di tanta 
parte della borghesia napo
letana dell'epoca, di fronte 
alia quale la *pattuglia» 
dei giacobini di S. Elmo 
costituiva ancora un'el ite 
sostanzialmcnte isolata e 
destinata a una tragica 
fine, un « s e m e » per il 
futuro. Giustamente, Pao
lo Ricci, nella sua Pre
jazione, insiste molto su 
queste caratteristiche del 
€ personaggio >; un € Don 
Abbondto > preoccupato 
della propria tranquillitd, 
terrorizzato dalle cannona-
te, e, soprattutto, dai < tu-
multt > popolari. 

Monorchia o repubbUca, 
borbonici o giacobini: non 
e il problema della forma 
di governo che assilla que
sto borghese cui e toccata 
Vinfelice sorte di vivere 
c in tempi eroici e violen-
ti >; Vimportante e che i 
mutamenti, se propria de-
vono avvenire, avvengono 
« tranquillamente », garan-
tendo gli uomini dabbene 
dalfanarchia, mantenendo 
il popolo — « bestia nera > 
del De Nicola — al posto 
suo. Contro i < lazzaroni », 
contro il popolo divenuto 
improvvisamente il terribi-
le, « c i e c o > protagonista 
della storia, egli si scaglia 
sempre, con uguale violen-
za: perchi in ogni sua ma-
nifestazione, al di Id della 
contraddittorieta degli at' 
teggiamenti, avverte la ri-
volta, la confusa volontd 
dt rovesciare i pilastri del-
Vorganizzazione sociale, il 
segno, potremmo dire, del
la lotta di classe. 

La sua «oggett iui td > 
r i ene meno, appunto, allor-
chi appare euidente la de-

bolezza del governo repub
blicano. Carlo De Nicola, in 
fondo, non aveva pianto al 
momento della fuga del re: 
incomincia a desiderarne il 
rtorno quando vede che 
Vordine non pud essere as-
sicurato ne dai francesi, ne 
dai pochi giacobini napole-
tani, verso i quali, istinti-
vamente e forse senza ren-
dersi conto, aveva pure 
provato all'inizio un moto 
di interesse, quasi di sim-
patia. -

Ed ecco, allora, che la 
valutazhvie critica dell'e-
sperimento si fa acuta, lu-
cida: Vastrattezza dottrina-
ria del nucleo giacobino, il 
carattere < d'importazione > 
delle sue teorie rivoluzio-
narie, la sua conseguente 
incapacita di tener quieta 
la gente (la legge siiH'ubo-
lizione- della feudalitd — 
dird il c cronista >, in que-
sta come in tante altre si
gnificative occasioni in sin-
golare concordanza con i 
successivi giudizi del Cuo-
co nel grande Saggio sulla 
rivoluzione napoletana del 
1799 — arriva troppo tar-
di: varata a tempo, avreb-
be potuto tenere a freno il 
popolo e i contadini; ora, 
non pud che scatenarli) e 
di conquistare alia Repub
bUca una base di massa 
operando sulla concreta 
realta economico-sociale e 
<culturale> del paese, I'im-
potenza di fronte alle con
tinue richieste francesi 
vengono spietatamente a-
nalizzate; fino all'ultima 
invettiva, al rientro di re 
Ferdinando: < Io avrei de-

• siderato che per far per
dere la memoria di quel-
l' infame Governo, neanco 
se mai vi fosse stato qual-
che cosa di buono da quel
lo fatto, neanche quesla 
avrei vo luto si facesse. 
Quel governo aboli la ga-
bella del la farina, l'avrei 
rimessa... >. Uno sfogo < i-
sterico > (come annota s il 
Ricci), ma anche rivelato-
re di una complessa, pro-

•fonda inquietudine. 

Del resto, gli orrori be
stial! della restaurazione 
sconvolgono il De Nicola: 
nelle pagine sui massacri 
dei rivoluzionari egli tro-
va accenti di sincera com-
mozione; sembra avvertire 
che qualcosa di nuovo e di 
nobile muore con i giaco
bini, che torna con i Bor-
boni un passato putrescen-
te e la tempesta sta anco
ra addensandosi su Napo-

• It. La plebe inferocita lo 
rende sempre piu amaro: 
< Non si veggono c h e orde, 
per cosi dire, di insorgenti , 
i quali marciano alia rin-
fusa, senz'ordine, senza 
tamburo. senza forma di 
truppa regolata... La citta 
e piena di assassini che spo-
gl iano impunemente , men-
tre la forca e in azione pei 
soli rei di Stato... Non e 
possibile che un cuore 
umano e sensibi le possa 
reggere in mezzo a que-
sta carneficina... si comin-
cia a dubitare della retti-
tudine della Giunta... Io 
veggo una terza anarchia >. 

In questo fosco presa-
gio, appunto, i il senso, e 
la conclusione della prima 
parte del Diario, che — 
come bene osserva Paolo 
Ricci — pud essere letto in 
c parecchi modi »; « come 
un documento prezioso > 
per ricostruire « i l cl ima 
degli anni tndubbiamente 
piii turbinosi e drammatici 
della storia di Napoli e del 
Mezzogiorno > o constde-
randolo < come un testa 
narrativo, quasi un roman-
zo ». In ogni caso, sard una 
lettura uti le , oltre che pia-
ceruole. 

Mario ftonchi 

A Roma 

Conversazioni 
su Rosa Luxemburg 

Per Inlziativa della Sezione 
storica dell'Istituto Gramsci, 
oggi martedi 10 marzo, alle 
ore 18.30 avra luogo a Roma 
la prima d: un ciclo di con
versazioni su Rosa Luxem
burg. 

La Introduzione alia con
versazione. dedicata alio 
scritto - La rivoluzione rus-
s a - (1921) "sara tenuta da 
Giuliano Procacd e partira 
dalla analisi del dibattito che 
su questo tema si svilup-
p6 nel movimento operaio 
europea 

22 gennalo 
1799 - I laz
zaroni ai bat-
tono in piaz
za Mercato 
contro le 
truppe fran
cesi. 

24 gennaio 
1799 - Ballo 
di patrioti e 
patriote nel 
convento di 
San Martino 
nella stanza 
del prlore. 

F. Lapegna 
Giacobini 

napoletani 
del 1794. 

Un 'an tologia dell' Un ltd 

lUBttUI 

«C '.r-' * ~ U 

Facciamo del 1964 Panno 
deHTJnitaj ZZ 
" ^ ^ ^ j U nafistratira tsarina 

A cur a di Paolo Spriano e con la collabora-
zione di Amerigo Terenzi e Mario Pallavi-
cmi. e uscita in questi giorni un'antologia del 
nostro giornale. La pubblicazione. che si col-
Ioea tra le inizi.itive per le celcbrazioni del 
quarantesimo anniversario dell'L/nird. e de
stinata. per ora. ai diffusori. Essa consta di 
centododici riproduzioni fotograHche di pri
me pagineAda quella che porta la data delta 
fondazioneA 12 febbraio 1924. a quella che 
porta, insieme alia reccntissima data del 19 
gennaio 1964, 1'appello della direzione del 
Partito a fare, del '64. i'anno dell'Unitd. 

E" la prima volta che un giornale offre una 
' antologia dei propri numeri com post a di ri-
produzioni fotografiche, corredate, ognuna, da 
una didascalia a pie' di pagina, in cui quel 
particolare numcro viene inquadrato politica-
mente e storicamente. Le date di questi qua-
rant'anni passano sotto gli occhi del lettore 
e gli riportaiiu aila memoria giorni di tra-
gedia o di entusiasmo: il delitto Matteotti, la 
disoccupazione e la fame delle masse popo
lari durante gli anni del fascismo e della 
grande crlsi economica. il quarto Congresso 
del Partito comunista d'ltalia. la difesa della 
RepubbUca spagnuola. la morte di Gramsci, 
la guerra, il 25 luglio. la Resistenza. la Libera-
zione, la RepubbUca, le grandi lotte per la 
terra, gli eccidi. e poi i Ianci dei primi satel-
Iiti attorno al globo terrestre, le battaglic an-

tifasciste del luglio 1960 contro il governo 
DC-MSI che fa spargere sanguc operaio a 
Rcggio Emilia. 1'uccisionc di Lumumba. 11 
volo di Gagarin. la pace in Algeria, la -crisi • 
di Cuba, il decinio Congresso del Partito, Io 
assassinio di Kennedy. 

L'antologia si sfoglia come un appassionan-
te libro di storia quantunque non pretenda 
di essere ne una storia di questi quaranta 
anni ne una storia dcll'L'nita, ma soltanto 
una introduzione alia storia del nostro gior
nale. II valore di questo documento e. sostan-
zialmente. un altro. -Dalla documentazione. 
pur cosi parziale. qui raccolta — scrive Mario 
Alicata in una prefazione — balza infatti evi-
dente. in primo luogo. ci6 che della storia 
dciri/nt'fA costituisce l'aspetto piii originale 
e prcstigioso: la <ua ^ita ininterrotta di qua-
rant'anni, dal 1924 al 1964. Questa "continui-
ta" che per i maggiori quotidiani italiani vec-
chi come o pifi del nostro giornale costituisce, 
da un lato. un fatto " normale" e, dall'altro, 
una vergogna — perche da la mlsura del lo
ro asservimento alia tirannide fascista — 
per I'UnJta costituisce. flno a questo momento, 
la sua maggior gloria -. 

La prefazione di Alicata e seguita da una 
introduzione nella quale sono tracciate le 
linee essenziali per una storia della 
pa comuaista. 
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'M Di nuovo in lotta gli ottomila 

H Radio e TV: ripreso 
tanotte lo sciopero 

Claudia 
visita 

i templi 
di Tokio 

[La RAI si culla nella 

[prospettiva delle 

H repliche » 

E* ripreso stanotte alle 24, 
10 sciopero degli ottomila dipen-
lenti dclla KAI, ormai in lotta 
la piii d'un mese per ll rinno-
/o del contratto di lavoro, sca-

fduto lo scorso anno. Per oggi 
lono prevlste una serie di ma-
llfestazloni di protesta la piu 
clamorosa dellc quail avra luogo 

mattinata: un corteo di lavo-
ratori partira dal Centro di pro-
luzlone TV dl via Teulada, si 
fermera al centro dl produzione 
radiofonica dl via Asiago, dove 
iltri lavoratorl vl si uniranno, 
iroseguira per via del Babuino, 
love un'altra grossa porzione 
11 dipendenti della RAI e im-
piegata e raggiungera piazza 
^olonna, dove si fermera a 
lungo. 

Riprende da oggi, quindi, la 
Bituazione di caos del program-
li (ma lo sciopero incide an-

;he nella vita interna ammini-
Strativa dell'azienda) televisivi 

radiofonici, di fronte ai quali 
del resto — continua anche 

I'apparente indifferenza dei di-
rigenti della RAI; preoccupati 
loprattutto, sembra, di non in-
formare gli utenti dei motlvi 
;he hanno determinato e deter-
limnno talc confusione (con-

:retatasi, in alcuni casi, con la 
Boppressione di uno del due 
irogrammi della TV). 

L'atteggiamento del dott. Ber-
labei e deiring. Rodind, supre-
U reggitori dell'Ente, appare 

]uello classico di chl si sente 
una botte dl ferro. Tale at-

teggiamento e stato del resto 
sonfermato da una nota *uffi-
Eiosa* apparsa su un quotidla-
IO della Capitale: nella nota si 
spiegava che la TV non e poi 
lolto preoccupata dalle conse-

?uenze dello sciopero, potendo 
:ontare su un numero tale di 
trasmissioni gia registrate che 
consentirebbero di «tirare •» 
jvanti per altri tre mesl e, in 
Easo disperato, addirittura per 
sei. Ma nella nota si parlava con 
estrema naturalezza anche di 

repliche»; repliche di pro-
jramml gia trasmessi. Una con-
Suetudine, occorre dire, che non 
m certo avuto bisogno dello 

^ciopero per essere attuata (ba-
ita avere seguito i programmi 
li quest! ultimi mesi per ren-
iersene conto). Ma se 1 dlrl-
jenti della RAI parlano di ti
rare avanti per tre o per sei 

[mesi a furia di repliche, la cosa 
|*i fa davvero preoccupante; per 
" telespettatori, Intendiamo dire. 

Ma l'atteggiamento dei diri-
jenti della RAI sembra anche 
Eonfermare ci6 che andiamo di-
Eendo da giorni (e che I'Avanti! 
11 sabato, in un corsivo a flrma 
lei compagno Paolicchi, cercava 
Jmplicitamente di smcntire, in-
ritando la RAI a cercare dl ri-
^olvere la ormai Iunga verten-
ea); e cioe che la RAI ha le 
ipalle coperte ed unica sua 
j>reoccupazione sembra essere 
pltanto quella dl -tappare i 
)uchi» nel programmi L'atteg-
Jiamento delPAvanti!, teso a di-
lostrare che la vertenza della 

LI non costituirebbe un test 
iticongiunturale e che il pro-
mgamento dello sciopero sa-

lebbe soltanto una conseguenza 
l i - u n a precisa volonta, non 

solita in diverse aziende di 
Stato.- che sono in arretrato ri-
Ipetto all'orientamento della 
^uova politica italiana-, do-

rebbe nel contempo chiarire 
le il governo (o almeno uno 

|ei partiti che ne fanno parte, 
momento che II Popolo non 

fatto parola sullo sciopero in 
jrso) sarebbe favorevole ad 

immediato accordo. In difet-
sarebbe dunque la RAI, spal-

Eggiata dall'IRI, dal quale di-
snde. Eppure, noi sappiamo 
ie, per consuetudine, se non 
sr legge, le cose della RAI ven-
mo declse direttamente dal 

fonsiglio dei ministri; anzi — 
smpre, in passato — dal par-

|to di maggioranza. Bernabei 
3n e forse l'uomo di flducia 

la di Fanfani e pol dl Moro? 
fensare ad una RAI - r i b e l l e -

>prio non ci riesce. Del resto, 
tre sindacati, che con la RAI 
Edettero per quasi una setti-
jana al tavolo delle trattative, 
inno benissimo che tutto pa-
sva andare per il meglio, quan 
9, d'improwiso, la trattativa 

rotta. E fu rotta, beninteso, 
^obstante la medlazione dello 

Giacinto Bosco. Possibile, 
ique, che la RAI abbia rag 

iunto tale potenza e tale au-
Dnomia da fare orecchie da 
lercante a ministri e governo? 

Si allarga 

lo sciopero 

delle sale 

di cinema 
Le segreterie delle organizza-

ionl sindacali dei lavoraton 
lello spettacolo si riunlranno 
)ggi a Roma per esaminare 

situazione del settore dopo 
sciopero di 48 ore attuato nei 

iorni 7 e 8 marzo. 
Le organizzazioni in questio-

sono del parere di far pro-
Eguire I'agitazione ftno a che 

controparte non abbla deciso 
procedere alle trattative per 
rinnovo del contratto nazio-

ile. I sindacati. nella riunione 
domani, studicranno nuove 

arme di lotta, quali lo sciopero 
siua preawiso articolato su 

provlnclalc e azlendale. 

Un'intervista dell'on. Piccoli 

D C: censura 
preventive a 
tutti i costi 

TOKIO — Claudia Cardinale, in casacca di seta giapponese, toe-

ca Tenorme corda di una campana durante una visita a un tem-

pio scintoista. Claudia e in Giappone per una rassegna del 

cinema italiano (telefoto) 

Cinema 
Le cinque mogli 

dello scapolo 
Jason Steel e un attore della 

televisione americana, epecia-
hzzato nella parte del medico 
bravo, generoso, comprensivo: 
dimesso il camice fasullo, Ja
son \ i v e da scapolo gaudente, 
recalcitrando agli assalti ma-
trimoniali della simpatica Me
lissa, sua fidanzata; ma qualcosa 
dell'aureola professionaie deve 
rimanere appiccicato sul panni 
civil i di Jason, giacche ad una 
ad una le mogli degli amici, coi 
quali egli divide il tavolo del 
poker, lo chiamano in soccorso, 
convocandolo a imbarazzanti 
dialoghi nelle ore piccole, per 
esporgli le rispettive crisi coniu. 
gall. Naturalmente. Jason non 
coglie il normale frutto di quel
le assiduita femminili, soprat-
tutto perche il -codice di de-
cenza- hollywoodiano non lo 
permetterebbe: ma. eccitato e 
provocato. si logora i nervi, flno 
a rasentare l'isteria, e a spez-
zare ogni legame con Melissa. 
La quale, tuttavia, grazie anche 
ai servigi di un'amica ricca di 
stravagante immaginazione. riu-
scira a salvarlo, in extremis, 
dalla deboscia e dal celibato, 
con general e letizia. 

Scritto da Jack Rose, diretto 
da Daniel Mann (che, come il 
quasi omonimo Delbert. ha or
mai accantonato ogni ambizione 
di autore. se mai ne aveva avu-
te). Le cinque mogli dello sca
polo si trascina. piuttosto stan-
camente, da un'invenzioncella 
all'altra, suscitando il sorriso 
quando ironizza sui programmi 
TV o sugli psicanalisti: temi 
vecchiotti, non meno di quello 
della frigidita delle coppie di 
oltre oceano. Dean Martin non 
s'impegna troppo. Le donne che 
lo circondano sono Elizabeth 
Montgomery. Jill St. John. Yoko 
Tani. Macha Meril. Dianne Fo
ster e una gtistosa caratterlsta, 
Carol Burnett Schermo largo. 
colore. 

Nudi per vivere 
Nudi per rirerc non e 1'enne-

simo esemplare di un genere che 
ha ormai toccato punte inflazio-
nistiche. quanta invece. un ten-
tatjvo di demistiflcazione. alme
no parzialmente ' riuscito. di 
quell'industria dello spettacolo 
a sfondo erotico. che ha in Pa-
rigi la sua capitale riconosciuta. 
Anziche timitarsi a fornire una 
antologia di - n u m e r i - piu o 
meno inediti (dagli - spogliarel 
l i» diciamo cosl ortodossi alle 
esibizioni dei - travestiti »>. 11 
film, che reca la flrma dl Elio 
Montesti, fru«;a nei loro squal-
lidi retroscena. anche attraver-
so interviste dirette con 1 pin 
tipici personaggi dell*ambiente 
La monotonia, che potrebbe co-
munque derivare dall'insistenza 
sui medesimi temi. e poi spez-
zata da alcune rapide panora-
miche sulle nuove creazioni di 
canto e danza che nascono nei 
cabaret, dal quali sono useitl 

gia nomi famosi; e il quadro si 
arricchisce gradevolmente di 
una «retrospettiva» (fondata 
su materiale d'attualita del-
l'epoca), che ci off re immagini 
della gloriosa Ville Lumlere, e 
dei suoi massimi protagonisti: 
Chevalier, la Baker nel momen
to del suo fulgore. la scomparsa 
Mistinguett, le prime Bluebells. 
Le sequenze denunciano una 
mano destra, a volte ricercata. 
II commento musicale e di Ivan 
Vendor (a parte le canzoni ori-
ginali). quello parlato di Gian-
carlo Fusco. Buono il colore. 

ag. sa. 

Ercole sfida 
Sansone 

Per un malinteso Ercole e 
Sansone si trovano a lottare 
l'uno contro l'altro. Dopo un 
duello in cui si battono scara-
ventandosi addosso, come se 
fossero fuscellini, marmorei ar. 
chitravi, colonne ed enormi ma-
cigni, i due eroi si uniseono 
contro il re dei Filistei. crudelis-
simo sovrano e distruggono il 
suo esercito rovesciando su di 
esso un colossale tempio. Altri 
mittci personaggi: Argo. Laerte. 
Jole, Ulisse e Dalila sono chia-
mati in causa nell'ingenua sto-
ria che, contro gli intent! degli 
autori, diventa eroicomica. su-

scitando schiette risate fra il 
pubblico. Curiosamente i feroci 
soldati filistei indossano gh el 
metti della WermachL Gil In-
terpreti principal! sono Kirk 
Morris, Richard Lloyd, Liana 
Orfei e Aldo Giuffre. II regista 
e Pietro FranciscL 

Edgar Wallace 
a Scotland Yard 
II film e tratto da un racconto 

dl Wallace, ma il suo titolo e 
incomprensibile al pari delle 
complicatissime sue vicende. Le 
quali hanno per protagonista un 
ferocissimo e diabolico crimina-
Ie. detto il -delatore- , che uc-
clde con un'arma e con proiet-
tili inusitati: una specie di cer-
bottana caricata con frammenti 
dei cristalli format! dalla secre-
zione velenosamente mortale di 
piccoli serpenti. 

Numerose sono le sue vittime, 
che periscono in modo atroce. 
alia line I'infallibUe Scotland 
Yard riesce a troncare la sua 
opera sterminatrice. 

Realizzato nella Germania oc
c idental con la regla di Alfred 
Vohrer. il film si distingue per 
la particolare sua insulsaggine. 
Fra gli attori sono Gunter Pfitz-
mann. Inge Langen ed Eddi 
Arent. 

vice 

A Parigi 

Sartre parlerd su 

Le moni sporche « 

TORINO. 9. 
Jean Paul Sartre quasi cer-

tamente sara presente alia pri
ma rappresentazione del suo 
dramma - L e man! sporche» 
al Carignano. 

n drammaturgo francese. co
me e noto. ha deciso di rimjo-
vere esclusivamente a favore 
del Teatro Stabile di Torino, il 
veto mondiale con cui negli 
ultimi anni aveva impedito la 
rappresentazione del suo lavo
ro. Nei giorni scorsi il diretto-
re artistico dello Stabile. Gian-
franco De Bosio, si e incontra-
to a Parigi con 1'autore e, in 
quella occasione. furono perfe-
zionati gli accordi per la con-
cessione del visto dl rappre
sentazione. 

E* confermata la notizia della 
iniziativa che lo stesso Sartre 
prendera tra qualche giorno 
illustrate in una conferenza-
stampa convocata a Parigi. i 
motivi che lo hanno Indotto a 
permettere alio Stabile di To
rino la realizzazione de - L e 
manl sporche-; nella stessa cc-
casione egli esporra il suo pen-
siero sulla situazione politica 
inttrnazionale. 

» 

Intanto. in concomitanza con 
lo spettacolo. il Museo del Ci
nema di Torino annuncia un 
- Omaggio a Sartre -. che pre-
vede la proiezione di tre film 
tratti dalle opere di lui. n ciclo 
si aprira con - Les jeux sont 
faits -. messo a disposizione dal
la Cinematheque Francaise. 
- L e s mains sales* (Le man! 
sporche) non sara presentato 
perch6 Sartre si e opposto al
ia proiezione del film, discono-
scendone la validita artistica. 

n debutto dello spettacolo e 
previsto al teatro Carignano. per 
il 20 marzo: dopo le recite a 
Torino. «Le mani sporche* 
sara rappresentato nei capo-
luoghi della regione piemontese 
e in numerose citta italiane; 
partecipera anche al Festival 
della prosa di Bologna. 

Proseguono intanto a ritmo 
serrato le prove dell'allestimen-
to: per la regla di Giaofranco 
De Bosio. sono impegnati nello 
spettacolo Gianni Santuccio, 
nella parte dl Hoederer. Glullo 
Boserri, che sara Hugo. Marina 
Bonfigli, Carlo Bagno. Giulio 
Oppi. Paola Quattrini. Antonio 
Salines e altri. 

Ribadifa la volontd 

di affidarne I'eser-

cizio a una magi-

stratura dofata di 

poteri speciali 
Lo Democrazla cristiana e per 

it rigoroso mantenimento della 
censura preventiva sul cinema, 
sia pur attraverso una modified 
della legislazione in vigore. 
Questo il senso di un'intervista 
rilasciata dall'on. Flaminio Pic
coli, fresponsabile della SPES 
e presldente del Comitato di stu
dio della DC per i problems del
lo spettacolo) all'organo degli 
esercenti. Richiesto di illustra-
re il significato della interpel-
Janza presentata nei giorni scor
si da 53 deputatl democristla-
ni. Von. Piccoli ha detto: * Won 
siamo soddlsfattl dell'attuale or-
dinamento e siamo del parere 
che sia giunto il momento di 
avujare un concreto discorso 
per giungere alia abolizione del
ta censura di tipo amminlstra-
tivo. Le Commissioni di censu
ra, cosl come agiscono oggi, 
hanno fatto piii male che bene. 
L'attuale leplslasione, cosl co-
m'e, non pud essere considera-
ta efflciente sotto il profilo co-
stituzionale e morale ». 

Togliere la censura ammi-
nistratiua — ha domandato Vin-
tervistatore — signlfica propria-
mente togliere ogni forma di 
controllo preventivo? *ll com-

F ito di controllo — ha risposto 
on. Piccoli — werrebbe intera-

mente affidato alia magistratu-
ra. Il controllo preventivo, pe-
rd, rimane, perche la nostra 
test, anzi la nostra convinzione, 
e che la pellicola cinematografi-
ca debba essefe controllata dal
la magistratura anche prima che 
venga immessa nei circuiti di 
sale cinematografiche ». 

Ed e questo punto — e stato 
osservato all'on. Piccoli — che 
differenzia sostanzialmente la 
vostra tesi da quella socialista 
con la quale si vorrebbe, invece, 
abolire la censura preventiva 
per il cinema cosl come si e 
fatto per il teatro. « Esattamen-
te* — ha replicato Von. Picco
li, aggiungendo che questa tesi 
*del controllo preventivo sia 
pur affidato interamente alia 
magistratura^ costituisce * un 
limite invalicabile. La nostra 
proposta e cosi strutturata. Cam-
biarla significherebbe modifi-
care sostanzialmente il conte-
nuto della nostra riforma*. I 
cui obiettivi, secondo Von. Pic
coli, sarebbero "Sostanzialmen
te due: da un lato mettere a 
disposizione della magistratura 
gli strumenti idonei per un piii 
ordinato e quindi piii efficace 
potere di intervento sul prodot-
to cinematografico dal momento 
in cui esce dalla societa di pro
duzione al momento della sua 
presentazione in pubblico... Dal-
Valtro, un invito perentorio ai 
produttori ad un maggior sen-
so di responsabilita, di autocon-
trollo e di rispetto delle leggi 
sul buon costume". 

Le parole dell'on. Piccoli con-
fermano le indiscrezioni da noi 
pubblicate di recente, circa la 
volonta del partita democristia 
no di mantenere in piedi la 
censura preventiva, incostitu-
zionale per definizione, affidan-
done Vesercizio non piii alle at-
'tuali Commissioni *miste» (al
ia loro testa, sara bene ricor-
darlo, siedono gia ora alti ma
gistrate, ma ad un "corpo glu-
dicante* dotato di poteri dav
vero straordinari e speciali: cla-
moroso fra tuttt, quello di in. 
criminare Veventuale autore di 
un eventuate reato (regista o 
produttore) prima che Veven
tuale reato medesimo venga e-
ventualmente commesso. nell'u-
nlco modo possibile: attraverso. 
cioe, la presentazione in pub
blico di un film. Ed e pure da 
sottolineare, al proposito, che 
non si comprende bene come 
una tal forma di censura pre
ventiva, detenuta da maglstra-
ti ~speciali~ e * straordinari -, 
potrebbe impedire un successivo 
intervento della magistratura 
ordinaria, sui film che la pri
ma avesse regolarmente auto-
rizzati. In sostama, quantun-
que Von. Piccoli affermU 'Noi 
non vogliamo la censura ideo-
logica, Siamo dell'opinlone che 
il dibattito delle idee, da quaU 
siasi parte esse provengano, sia, 
in ogni caso, positivo e costrut-
tivo ', sembra chiaro che la DC 
tntende assicurarsi, in qualsia-
si modo e con qualsiasi mez
zo, la perpetuazione delle re-
strizioni alia liberta del cinema. 

Le affermazioni dell'on. Pic
coli sono gravi, oltre tutto, per 
il carattere ultimativo che esse 
assumono nei confrontl del Par-
tito socialista. L'abolizione ple
na e totate della censura pre
ventiva e richiesto, come e ben 
noto, dagli autori e da» gior-
nalisti cinematograflci, dal la-
voratori e dal tecnici del set-
tore, da tutte le piii rappresen-
tative organizzazioni degli in-
tellettuali italiani, dalla parte 
piu matura dell'opinione pub 
Mica. Un progetto di legge che 
in modo chiaro ed esplicito 
riassume questa civile esigen-
za e stato devosltato in Parla-
mento, da mesi ormai, dai de-
putati comunisti. Ma anche il 
PSI, pur dopo U suo Ingresso 
nel poverno, ha continuato a 
sostenere una posizione anti-
cenrura. Ora, nel mentre di-
scutono con i socialistl del pro
blems (stando al Giornale del
lo spettacolo. incontri » bilate
ral!- dorrebbero aver inlzio 
oggi, marxedl), i democristlanl 
asseriscono di aver gia conces-
so tutto il possibile (e in realta. 
lo abbfam vista, non hanno con-
cesso nulla dt concreto) e di 
aver toccato * on limite Inca-
Hcabfle*. Che razza di tratta
tive saranno mai queste, nelle 
quali uno delle due parti si di-
chiara. a priori, rigida e irre-
movibile nel suo oscurantistico 
atteggiamento? 

Tavola 
rotonda 

sulla crisi 
del cinema 

L'«Europa letteraria- ha orga-
nizzato, per la sua sezione «Eu-
ropa cinematograflca», una ta
vola rotonda per discutere il 
grave stato di crisi in cui versa 
il cinema italiano. Vi hanno 
partecipato Mario Camerini, 
presidente dell'ANAC, Luigi 
Chiarini. direttore della Mostra 
di Venezia, Libero Bigiarettl, 
segretario nazionale del Sinda-
cato scnttori, gli scrittori Vasco 
Pratolini, Giuseppe Berto, Ugo 
Pirro, il regista Nanni Loi, lo 
a w . Giorgio Moscon, e per 
1 «Europa letteraria-. Giancarlo 
Vigorelli. Ton. David Lajolo, 
Domenieo Javarone e Fabio 
Carpi. 

Con questa tavola rotonda, 
che viene integralmente pubbli-
cata nel numero 26, la rivista 
si e proposta un'azione stimo-
latrice, provocando tutti gli uo-
mini di cultura e di cinema a 
intervenire con proposte, sug-
gerimenti o denunce che arric-
chiscano e integrino il piano 
della discussione. Oltre che es
sere pubblicati nel prosslmo nu
mero di «Europa letteraria» 
questi «echi» della tavola ro
tonda e gli interventi in questa 
stessa svolti. saranno raccolti 
in un * libro bianco del cine
ma italiano ~. 

La «posizione dello Stato» 
ha costituito 1'argomento cen-
trale delle discussion!. Come 
ha rilevato Camerini, In tutti 
questi anni il cinema si e di-
feso da solo e, se lo Stato e 
intervenuto, e stato solo per 
fare in modo che certi film non 
si facessero o, una volta fatti, 
per impedirne la circolazione 
(« Ladn di biciclette » e * In no-
me della l e g g e - fra gli altri). 
Lo stesso punto di vista e stato 
ribadito con vigore polemico 
da Pirro, che ha deplorato la 
mancanza dl una -politica na
zionale- a favore del cinema. 
L'aw. Moscon si e intrattenuto 
sugli enti di Stato (Istituto Lu
ce, ex sale ECL Clnecitta) men
tre Ton. Lajolo ha concreta-
mente auspicato un maggior le
game tra cinema e TV che ne 
uniflchi le competenze in un 
unico ministero. Chiarini ha la-
mentato che il cinema italiano 
non sia mai riuscito a costituirsi 
in industria, e cib soprattutto 
per colpa del credito, che non 
viene mai concesso a chi offre 
le piu serie garanzie. Sono sta-
ti inoltre trattati gli eventuali 
contributi che lo scrittore po
trebbe fornire per risolvere la 
crisi delle idee. Su questi temi 
si sono particolarmente soffer-
mati Vasco Pratolini e Libero 
BigiarettL 

Per riprendere le conclusive 
parole di Vigorelli, questa ta
vola rotonda e stata un dibatti-
to-campione e l'-Europa lettera
r ia - invita tutti gli uomini di 
cinema a ribadire, ognuno nel-
l'arco delle proprie esperienze 
e responsabilita, queste proteste 
e richieste, cosl che - dall'allar-
me si passi all'intervento, urgen-
te e coordinator. L'intervento 
dello Stato, nella sua funzione 
e nel suo limite, ha concluso 
Vigorelli, non e da concepire 
soltanto in chiave di aiuti (per
che tutti sanno che il cinema da 
alio Stato piu di quel che rice-
ve), ma e da garantire, una 
volta per sempre. secondo un 
piano di corresponsabilita poli-
tico-culturale. 

Ciclo di film 

sulla Resistenza 

presto in TV 
I telespettatori potranno assi-

stere, nei prossimi tre mesi ad 
un ciclo di speciali trasmissio-
ni per la celebrazione del Ven-
tennale della Resistenza; tra di 
esse sono documentari rievoca-
t i \ i del Corpo di Liberazione. 
della Repubblica di Val d'Os-
sola. della Liberazione di Ro
ma. della partecipazione fem-
minile alia guerra, dell'eccidio 
delle Fosse Ardeatine. In un 
programma speciale in quat-
tro puntate saranno ricordati, 
poi. il delitto Matteotti, le per-
secuzioni degli antifascisti, l'at
teggiamento degli italiani di 
fronte alle leggi razziali. i moti
vi che indussero gli italiani a 
combattere la dittatura fa3Ci-
eta. Infine. saranno proiettati 
cinque film sulla Resistenza eu-
ropea: - Paisa - e * H generale 
Delia Rovere- di Rossellini, 
-Giulietta. Romeo e le tene-
b r e - di Weiss. - I dannati di 
Varsavia- di Vajda e -Opera-
zione Apfelkern- di Clement 

«leri, oggi 

e domani» 

a New York 
NEW YORK, 9. 

" - leri, oggi e domani - , con 
Sophia Loren e Marcello Ma-
stroianni per la regla di Vitto-
rio De Sica. uscira in prima a 
New York In due sale cinema
tografiche il 17 marzo. n film 
e distribuito in America dalla 
Embassy Picture. 

Faaiv!/ 
contro 

_canale_ 
Fotografare 

' non basta 
Nella rubrica TV 7, II 

scrvizio di Pierre Manuel, 
dedicato a Cipro, si pre-
sta a un discorso serio: 
dal punto di vista forma
te, innanzitutto, esso era 
ineccepibile, quasi un ca-
polavoro. La macchina da 
presa scivolava letteral-
mente tra le immagini di 
distruzione e di dolore: 
roccheftt di filo caduti da 
un armadietto, un cane 
penosamente languldo e 
dallo sguardo assente, ac-
cucciato nell'angolo di una 
stanza sventrata. Queste 
ed altre immagini, com
mentate da un'efficace co-
lonna sonora di musica 
elcttronica, rcstituivano 
certamente il senso della 
tragedia e 'della guerra. 
Ma, innanzitutto, poteva-
no essere immagini di 
qualunque tragedia e di 
qualunquc conflitto: solo 
il lamento dei parenti di 
una vittima greca riusci-
va a riportarci nell'isola. 
Dopo molti minuti di im
magini senza parole, si 
sono finalmente fatti par-
lore alcuni turco-ciprioti, 
e poi e stato portato il 
microfono fra i combat-
tenti greco-ciprioti. Poche 
parole dei protagonisti e 
ancora nessuna interfe-
renza del giomalista. 

Alia fine, si e fatto pe-
ro accenno ai soldati in-
glesi che rischiavano la 
vita nell'isola e a quelli 
dell'ONU, « che potranno 
anch'essi morire assolven-
do il proprio dovere, vit
time di una pallottola sco-
nosciuta. Ma sapranno 
greci e turchi compren-
dere il loro sacrificio? > 
ha detto, come unico com
mento, I'inviato a chiusu-
ra del servizio. Ebbene, 
ecco un caso dove nessu
na immagine o parola era 
falsa. Eppure, piii falso di 
cost il servizio su Cipro 
non poteva essere: per
che al telespettatore si so
no offerte solo verita, par-
ziali, perche non si sono 
fatte mai vedere ne si e 
accennato alle basi ingle-
si sull'tsola. Se si e voluto 
dare il senso dell'orrore e 
della guerra, si e riusciti 
in pieno nell'intento: ma 
quello che importa, e piut
tosto Vorrore che nasce 
dalla comprensione delle 
cause di una guerra. Ma 
questo orrore non poteva 
nascere da un servizio 
< obiettivo > che aveva ap-
punto < trascurato > di 
portare sul video i mo-
venti e gli interessi co-
lonialistici che stanno al
ia base dei fatti di Cipro. 

Terzo incontro, ieri sera 
sul secondo, con Eisen-
stein: Alessandro Nevsk i 
e il primo film sonoro del 
celebre regista sovietico, 
che si e avvalso per Voc-
casione dell'incisivo com
mento musicale di Proko
fiev. L'opera, realizzata 
nel 1938, conserva ancor 
oggi intatta la sua poten
za drammatica e la sua 
suggestione, gid. nelle pri
me stupende immagini del 
campo di battaglia popo-
lato solo di scheletri. 

vice 

A causa dello sciopero 
dei dipendenti del la RAI-
TV ai quali v a tntta la 
nostra solidarieta, i pro
grammi che pubblichiamo 
qui accanto sono neces-
sariamente incomplet i e 
suscettibil i di variazioni 
anche notevoli . 

programmi 
TV -primo 

8,30 Telescuola 

17,30 La TV dei ragaui 
a) I canl della pollzia: b) 
Popoll e Paesl: c) Snip 
e Snap (cartonl antmatl) 

1830 Corso dl lstruzlone popolare 

19,00 Telegiornale della sera (!• edizlone) 

19,15 Le tre arti 

19,50 Rubrica rellglosa 

20,15 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale dclla tera (2* edizlone) 

21,00 Papa diventa nonno 
Film della serie t Spen
cer Tracy»:, con Eliza
beth Taylor, Joan Bennel 
Regla di Vlnccnte Mlnnelll 

22,40 Afomo pratico Terza puntata 

23,00 Telegiornale della notte 

TV - secondo 
21,00 Telegiornale e segnale orario 

21,15 Argentina Inchlest.i dl 
setta (III) 

Aldo At-

22,15 Concerto operlstlco 

22,50 Giovani tidanzati Race. Bcencgg, con Grou-
cho Marx, Dennis Hopper 

23,15 Notte sport 

Groucho Marx, che partecipa al racconto sceneggiato 
< Giovani Qdanzati > (secondo, ore 22.50). 

RAI - nazionale 
Giornale radio: 7, 8, 13, IS, 

17, 20, 23; 6,35: Corso dl lin
gua inglese; 8,25: II nostro 
buongiorno; 10,30: La Radio 
per le scuole; 11: Passeggia-
te nel tempo; 11,30: Torna 
caro ideal; 11,45: Musiche 
Mozart: 12: Gli amici delle 
12; 12.15: Arlecchino; 12,55 
Chi vuol essere lieto...; 13,15: 
Carillon; 13.25: Coriandoli; 
14: Trasmissioni regionali: 
15,15: La ronda delle arti; 
15,30: Un quarto d'ora di no-
vita; 13,45: Quadrante eco-

nomico; 16: Programma per 
i ragazzi; 16,30: Conversazio
ni per la Quaresima; 16,45 
Corriere del disco; 17,25 Con
certo slnfonico; 18,45 Musica 
da ballo; 19,10: La voce dei 
lavoratori: 19,30 Motlvi in 
giostra; 19,53 Una canzone al 
giorno; 20,20: Applausi a._; 
20,25: - I I povero dlavolo» 
dl F. Napoll: Le fatlche del 
guerriero di G. Ramons; 
22.05: La nuova narrativa 
americana; 22,15: Musica per 
orchestra d'archl 

RAI - secondo 
Giornale radio: 8,30, 9,30, 

10,30. 11.30, 13,30, 14,30. 15.30, 
17,30, 18.30, 19,30, 20,30, 21,30, 
22,30; 7.35: Musiche del mat-
tino; 8.35 Canta Lucia Altie-
ri; 8.50: Uno strumento al 
giorno; 9: Pentagramma ita
liano; 9.15: Ritmo-fantasia; 
9,35: Edizlone straordinaria; 
10.35: Le nuove canzoni ita
liane; 11: Buonumore in mu
sica: 11.35: Piccolissimo: 
11,40: portacanzoni; 12: Oggi 
in musica; 12,20: Trasmin-
sioni regionali; 13: Appunta-
mento alle 13; 14: Voci alia 

ribalta; 14.45 Discorama; 15: 
Momento musicale: Motivi 
senza frontiera; 15,15 Con
certo in miniatura: 16: Rap-
sodia; 16.35: Panorama di mo
tivi: 16.50: Fonte viva; 17: 
Schermo panoramico; 17,35 
Non tutto ma di tutto: 17,45: 
Da Roma la Radiosquadra 
trasmette: II vostro Juke
box: 18,35: Classe Unica; 
18.50:1 vostri preferiti; 19,50: 
I grandi valzer; 20.35: Enzo 
Tortora presenta: Dribbling; 
21.35: Uno, nessuno, centomi-
la; 21,45: Musica da ballo> 

RAI - terzo 
18.30: La Rassegna; 18,45: 

Musiche di Des Pres; 18.55: 
Bibliografie ragionate; 19.15: 
Panorama delle idee; 19.30: 
Concerto di ogni sera; 20,30: 
Rivista delle riviste; 20.40: 
Musiche di Kodaly; 21: II 

Giornale del Terzo; 21,30: 
La canzone degli Intel! ettua-
li, a cura di T. Kezich e F. 
Crivelli: 21.15: «La signora 
della stazione-. Racconto dl 
Elio Vittorini; 22.45: La mu
sica oggL 

I I dott. Kildare «Ken B*M 

Braccio di ferro * M satMdwt 
MINOI'MMI 

Oscar i Jen Let 
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Invece degli agrumeti 
la palude. 
Questo e il Piano 
di Rinascita sardo ? 
Signor direttore,- ''•".-" '••-"-' '•'''•*r' > ' 
' sono un ' piccolo •< proprietor'io. 

Posseggo alcuni terreni in territo-
rio di Quartu e di Quartuccid (Ca
gliari). Per venti lunghl anni mi 
sono sempre dedicato alia coltiva- ' 
zione delle patate e degli agrumi. 
11 15 ottobre 1951 un fiume .che • 
scorre nei pressi dei miei terreni'" 
ttraripd ed irruppe impetuoso in 
mezzo alia mia terra formandosi 
un nuovo letto e distruggendo la 
metd del terreno. Mi venne negata 

i ogni forma di aiuto o contributo, ' 
1 ne il Genio Civile si preoccupd di 
*fare opere di protezione (non cono-
tsceva nemmeno I'esistenza del nuo-
[ vo letto del fiume). Come sapete, ._. 
' qui in Sardegna i fiumi scorrono 
senza guida e vanno ora a diritta 

' ora a manca, distruggendo ora un 
vigneto, ora un agrumeto. 11 Piano 
di Rinascita & una cosa che cam-
tnlna molto piano, specialmente 
quando si tratta di aiutare i piccoli . 
proprietari. 

.. II Genio Civile dunque non sa-
peva niente dello straripamento del 

ifiume, Ora perd si e svegliato ed e - ' 
*venuto a conoscenza sia dello stra- " 
ripamento, sla del nuovo letto. Ma 
.come? E' subito detto: non lontano 
tdai miei terreni una societa indu-
fotriale, intenta come solito ad accu-
mular quattrini (non e cosa nuova) 
vi ha costruito uno stabilimento 
per la lavorazione della sabbia, 
pietrischi ecc. -••<••• 

La Regione, su parere favorevole 
del Genio Civile, ha rilasciato a 
questa Societa industriale la con-
cessione per I'estrazione del mate-
Hale sabbioso del letto del fiume 
(durata anni 7, per una cstrazione 
complessiva di 42.000 mc). 

Tiratori scelti 
• II primo ad essere preso di mira 

lettere all'Unlta 
dagli industriali (gli industriali 
sono tutti tiratori scelti) sono stato 
io essendo in possesso di circa 3 et-
tari di terreno alluvionato e per 
giunta in prossimitd -dello stabili
mento. Una sera vedo una gigante-
sca ruspa muoversi su e giu per 
quel terreni. Corro sxil posto e vedo 
il" mezzo meccanico demolire gli 
argini naturali, estirpare le canne 
esistenti ed infine ridurre il terreno 
ancor peggio del 1951, quando venne 
Valluvione. 

Chi vi ha ordinato questo lavoro? 
domando al ruspista. Questo lavoro 
— risponde — me I'ha ordinato 
Ving. Sanjust, io non c'entro. E va 
bene. •. , • 

" L'indomani, quasi che non sapessi 
che a questo mondo il ricco ha „ 
sempre ragione e il povero sempre 
torto, vado alia Regione e al Genio 
Civile e chiedo, nientemeno, ',un 
sopralluogo. Fatto cid ritorno sui 
miei terreni e ne recinto un tratto. 
Finalmente ecco U sospirato sopral-
luogorun geometra e l\ che guarda, 
esamina, interroga. Dopo tanti so-
spiri e scrollate di spalle delibera 
che quel terreni sono tutti dema-
niali e che, di conseguenza, il tratto 
rccintato doveva essere liberato. 

Pallido in viso e tremante spiego 
a quel signore, con cortesia, che 
Valluvione del 15 ottobre 1951 mi 
aveva rovinato, che nessuno mi era 
mai venuto incontro e che il Genio 
Civile si era ben guardato dall'in-
tervenire per proteggere i miei ter
reni e che, infine, io ero un povero 
sventurato costretto a lavorare la 
terra per vivere. Quel signor tec-
nico mi fece capire che la ragione 
dei poverelli e come la luce di una 

fiaccola che sta per morire. Questo 
in sintesi, la storia recente della mia 
piccola proprietd. 

: 53 agricoltori d.c. 
.. Qra perd viene il bello e la prego, 
signor direttore, di esaminare la 
questione con viva curiositd. 

II Prefetto di Cagliari, su doman-
da dei signori industriali proprie
tari dello stabilimento summenzio-
nato, esaminata la legge 25-6-1865 
n. 2353, ha posto sotto esproprio 
(dico sotto esproprio non essendo 
ancora un vcro e proprio esproprio) 
terreni appartenenti a ben 53 agri
coltori di Quartu S. Elena. E il 
curioso e che questi agricoltori. da 

}me conosciuti personalmente, sono 
tutti democristianl al 100 per cento, 
fatta eccezione per qualcuno che 
appartieae al Partito socialista. 

Ora, sapendo che io ero in piena 
battaglia e con il Genio Civile e con 
la benemerita societa industriale, mi 
vennero ad informare dell'avveni-
mento e mi pregarono di mettermi 
insieme a loro. E io mi ci sono messo 
facendo un po ' — come si dice negli 
ambienti dominanti — il diavolo, di-
cendo loro: « Avete visto? Molti di-
cono che i comunisti, fanulloni, vo-
gliono sottrarre la terra a chi la pos-
siede, ed invece... ^. Non mi lascia-
rono finire Vargomentazione come 
avrei voluto perche in molti mi 
risposero: < Ne parleremo alle fu
ture elezioni! ». 

Egrcgio signor direttore, credo 
po'ssa scrivere, sull 'Unita, che quan
ta avviene qui e uno scandalo, e 
un piano di morte, non un piano di 
Rinascita. Cosi facendo. lei me lo 
insegna, molti che sino ad oggi han 
creduto essere i comunisti dei ban-
diti, possono finalmente capire che 

U CQmunismo e un esercito di uomi-
ni onesti, sempre pronti a lottare 
per difendere gli oppressi. Ma que-
ste cose Lei le sa bene ed inutile 
dirgllele. *.-. • - • 

• > W il comunismo ! . i 
Sard meglio pertanto — poichd 

ora la questione e gid stata in parte 
raccontata — concluderla degna-
mente a chiarlmento di tutti: citta-
dini, ministri, parlamentarl, auto-
ritd regionali c provinciali. 

E per questo trascrivo il decreto 
prefettizio: < II Prefetto della Pro-
vincia di Cagliari, vista la domanda 
in data 15 luglio 1063 della 
C.E.l.CO.. (Cave estrazioni inerti : 
conglomerati) S.p.A. con sede in 
Cagliari via Cherubini 18-20, diretta 
ad ottenere l'autorizzazione ai si
gnori: ing. Eflsio Sanjust di Teula-
da; dott. Giovanni Giaggheddu, no-
taio; dott. Sisinnio Marongiu; An
tonio Deiana e Salvatore Gadda ad 
introdursi nei terreni siti nel Co
mmie Censuorio di Quartu, in lo-
calita Flumini di Quartu ed indicati 
a fianco delle seguenti ditte alio 
scopo di procedere alia formazione ' 
dello stato di consistenza degli stessi ' 
terreni, occorrenti per l'attuazione : 

di un'indnstria tecnicamente orga-
nizzata per la produzione di sabbia, 
pietrischi e loro derivati: 

Considera Popportunita di auto-
rizzare i predetti signori ad intro
dursi nei terreni sovradescritti. 
Veduto l'art. 7 della legge 25-6-1855 
n. 2359 Decreta i predetti signori 
sono aiitorizzati ad introdursi nei • 
predetti terreni per procedere alle 
opere di cui in premessa. P. il Pre- -
fetto, firmato: Curione ». 

E ora, data la parola alia Prefet-
tura, concludo: questi terreni ap

partenenti, come ho gid detto, a 
ben 53 agricoltori, fra non'molto 
sarantio sicuramente espropriati 
poic/ie « occorrono' per l'attuazione 
di una industria tecnicamente orga-
nizzata per la produzione di sabbia 
e pietrischi >, no7i per la produzio
ne di acciaio, o di prodotti cfiimtci 
per Tagricolturd. 
• Se cid avverrd, una delle migliori 
zone agricole di Flumini di Quartu, 
dove prosperano gli agrumeti e la 
vite, cederd il posto ad una squal-
lida palude. Al posto degli aranci vi 
cresceranno i giunchi e, d'estate, le 
zanzare saranno insopportabili. 

Questo, signor direttore, come 
Lei pud constatare k un Piano di 
Rinascita attuato alia rovescia. E, 
mentre da una parte lo Stato spende 
fior di quattrini per incrementare 
lo suiltippo dell'agricoltura median-
te impiego di nuove colture (frut-
teti), e la slstemazione di molti 
terreni, da un'alt'ra parte ci si affan-
na a dlstruggere cid che e stato 
fatto. Meglio di cosi non si poteva 
andare. Tuttavia io spero che riu-
sclremo a fare qualche cosa, a di
fendere i nostri diritti. La salutn, 
signor direttore, con una esclama-
zione: viva il comunismo! 

ERNESTO LOI 
Quartu S. Elena (Cagliari) 

Bisogna dunque 
aspettare 
altri vent'anni? 

Stando a quanto dice Vonorcvolc 
Moro ci sarebbe da pensare che il 
suo appello sia rivolto ad un popolo 
che vive in floride condizioni eco-
nomiche. Ma come si pud rivolgere 

~un rale appello a unpopolo che ha 

conosduto' solo sacrifici? Non si 
riesce a capire in quale modo esso 
possa rispondere aU'appello del 
Presidente. Genie che vive con un 
misero stipendio, quando sperava 
di cominciare a mlgliorare. si sente 
chiedere invece nuovi sacrifici men
tre da ogni parte si parla di scan-
dali, di furti a danno dello Stato 
(cioe della collettivitd) e di fughe 
di miliardi. 

Bisogna qtiindi sacrificarsi anco
ra, aspettare altri venti anni, per 
ottenere quella tanto sospirata giu-
stizia sociale? 

L'on. Moro si rivolge alia parte 
onesta della Nazione. Tutti i citta-
dini che fanno parte degli onesti 
si sono naturalmente compiaemti. 
Ma chi sono questi onesti se non 
coloro che vivono del proprio lavo
ro? Ora essi si chiedono: come mai 
siamo a cosi precarie condizioni 
economiche? Di chi la colpa? Se il 
Presidente si rivolge agli onesti 
vuol dire che egli e ben consape-
vole che esistono anche i dtsonesri 
e che essi sono i responsabili della 
situazione attuale. Perche* allora il 
governo, che ha il potere di farlo, 
non prende provvedimenti? 

La Nazione sarebbe piii che con-
tcnta di sapere che sono state presc 
misurc gravissime contro i vari 
profittatori, contro i grossi evasori 
fiscali, contro chi trasferisce mi
liardi all'estero. 

TEMO ROSSI 
(Roma) 

II sindaco d.c. 
e quelle* comunista 
Gentilissimi redattori, 

sono un povero sfortunato e le 
mie condizioni fisiche non nii con-
sentono di lavorare e sono poveris-

slmo. II mio paese, S. Felice a Can-
f cello, e amministrato dal dc che . 
; non si curano per niente della mia 

triste condizione. 
Ho avuto occasione di recarmi 

nell'ltalia Settentrionale, presso un 
parente, dove sono rimasto sette 
mesi. Quel paese era amministrato 
dai comunisti. lo mi sono rivolto al 

. Sindaco al quale ho esposto tutta 
• la mia triste situazione. Egli ha pre~ 
• so in considerazicne il mio pietoso 

caso e mi ha fatto subito un libretto 
di assistenza dell'ECA, e quello 
dell'assistenza sanitaria per i poueri. 
In questo modo ho avuto il piacere 
conoscere II comunismo e la glusti-
zia che esso amministra. 

Lettera flrmata 
. S. Felice a Cancello 

(Caserta) 

Taxi a Primavalle 
Caro direttore, 

siamo un gruppo di citfadnii di 
questo popolosissimo quarttere di 
Primavalle, che scriviamo per se-
gnalarle un notevole inconveniente 
da noi diverse volte segnalato (sen-

• za esito) alia XIV ripartjzione del 
, Comune di Romn. 

La zona di Primavallc-Torrevec-
chia si avvia, in questi ultimi anni, 
a raggiungere xina punta elet>artssi-
ma di abitabilitd (ci avviciniamo 
alia quota centomila). Ebbene, il 
pin vicino posteggio di taxi si trova 
a Piazza irnerio ed esso serve anche 
Vimmensn zona di Via Vbaldo degli 
Ubaldi e vie limitrofc. Da Pri-
mavalle-Torrevecchia, pertanto, e 
pressocche iinposstbife cd inutile 
chiamare una vettura pttbbltca di 
questo posteggio, quando occorra. 

Abbiamo chiesto al Comune di 
provvedcre alia istituzione di un 
posteggio nella vasta Piazza Fede-
rico Borromeo, provvedendo alia 
apposita installazionc di una colon-
nina telefonica. Ma alia XIV Ripar-
tizione non hanno dato ascolto alia 
nostra richiesta. 

Seguono numerose firme 
(Roma) 

I, 

V. 

«Boris» e «Boheme» 

al Teatro dell'Opera 
Oggi, ' alle ore 20,30. replica 

del « Boris Godunov » ill P. Mus
sorgsky (ottnva recitn in abbo-
namento . seraie e speciale per 
studenti, rappr. n. 37). diretto 
dal maestro Lovro von Mntacic e 
interpretato da Boris Christoff 
(protagonlsta), Linda Kirlan. An-
na Maria Canali, Rina Corsi, An
na Maria Frati, Stefania Malaga. 
Franco Tagliavini. Sergio Tcde 
sco, Plinio Clabassi, Vito De Ta 
ranto e Silvio Maionica. Maestro 
del coro Gianni Lazzari. 

Mercoledl 11, alle 21. nona re-
cita in abb. serale con « Boheme » 
di G. Puccini, concertata e di
retta dal maestro- Oliviero De 
Fabritils, con la regia di Fran
co Knriquez. Interpretl: IIva Li-
gabue, Adriana Martino. Gianni 
Raimondi, Alberto Rinaldi. Paolo 
Washington e Mario Borriello. 

CONCERT/ 
A C C A D E M I A F I L A R M O N I C A 
, Glovedl alle 22 precise al tea

tro Eliseo concerto del Colle-
, gium Academicum di Ginevra 
' diretto da Robert Dunand (tagl. 
. n . 19). ,, . . . , 

TEATRI 
ARLECCHINO 

Dal 17 marzo alle 22: « Passlone 
d| Uno Qualsiasi • di France
sco Aluftl e Ignazio Lidonni. 
Novita assoluta. Regia di Ro-

' berto Valeri con Maria Cattani, 
Luigi Mezzanotte, Manlio Ne-

' vastri, Anna Salerno, Ivonne 
Taylor, Roberto Valer. 

A T E N E O • 
Prossimamente la C.ia del Cen-

- tro Unlversitario Teatrale di-
', retta da Giancarlo Di Fonzo 
, present a: « La cortlgiana » di 

Pietro Aretino. riduzione e re-
.. gia dl G. Bandini. Scene e co-

stumi di S. Fallen!. Musiche di 
M. Panni. 

A U L A M A G N A 
Riposo 

BORGO 8 . S P I R I T O (Via dei 
i P e n i t e n z i e r i n. 11) 

Riposo 
D E L L A COM E T A (Tel . 673763) 
. Al le 31,15 « O b papa, povero 

papa, la mamma U ha appeso 
• neil 'annadlo ed io ml sento co -
- si triste > di A. Kopit. Regia 

Mlssiroli. 
DELLE MUSE (Via Fori) 48 -

Tel. 682948) 
' Al le ore 21,30 Carmelo Bene c 

Franco Citti in: « Salome» di 
, Oscar Wilde con Rosabianca 

Scerrino, Michele Francis. Al-
. flero VincenU, Alfredo Leggl. 

Edoardo Florio Regia C. Bene. 
Seconda scttimana di succcsso 

DEI SERVI (Via del Moriaro) 
n. 22) 
Dal 18 marzo alle 21 La stabile 

• dei Servi presenta il grande 
successo italiano < Processo a 
Gesii* di Diego Fabbri: regia di 

.. Franco Ambroglini con S. Al-
tieri. A. Barchi. P. Bazzichelli. 
P- Caracciolo. A. Citrarco. G. 
Gimell i , A. Lippi, M. Novella. 
S. Sardone. 

D E L L E ARTI 
Riposo 

E L I S E O 
Alle ore 20.30 precise: « Vita di 
Galileo » di Bertolt Brecht con 
Tlno Buazzelli- Regia Giorgio 
Strehler. 

GOLDONI (Piazza Navona) 
Riposo 

PALAZZO D E L L O S P O R T 
Dal 13 marzo alle 21.30: Cantl 
e danze deH'Armata Rossa 

PALAZZO SISTINA 
Al le 21.15 Errepi e La i s Schmidt 
presentano Delia Scala. Gianri-
CO Tcdeschi, Mario Carotcnuto 

in « My Fair Lady » da Pigma-
lione dl G. B. Shaw. Riduzione 
e canzone di A. Lerner Musi
che di Frederic Loewe. Versio-
nc italiana di Suso Cecchi e 
Fedele D'Amlco. Scena Smith 

PARIOLI 
Alle 21,15 « Tirltincola > nuova 
rivista di D'Ottavi e Lionello 
con Isa Di Marzio, F. Mule, M. 
Traversl, O Lionello, F. Latini, 
M. Giovanrilnl. Dirige 1'orche-
stra Armando Del Cupola 

PICCOLO TEATRO Dl VIA 
PIACENZA 
Alle 22 la C.ia del buonumore 
dl Marina Lando e S. Spaccesi 
con Manlio Guardabassi: < II 
naso » 2 tempi brillanti di Lu
ciano RafTaele da Gogol. Regia 
Lino Procaccl. Ultima setti-
mana. 

QUIRINO 
Alle 21.30: « L a buglarda > di 
Diego Fabbri con la C.ia Gior
gio De Lullo, Rossella Falk. 
Romolo Valli, Elsa Adaml. Re
gia De Lullo. 

RIDOTTO E L I S E O 
Alle ore 21,30 la Compagnia di 
spcttacoli glalli In: « La tela 
del ragno » di A. Christie con 
A. Micantoni. M. Quattrini, G. 
Platone. F. Sabanl, G. Lluzzi, 
G. Bertacchi, E. Eco. Regia 
Mauri. 

ROSSINI 
Alle 21.15 la C.ia del Teatro di 
Roma di Checco,Durante. Anita 
Durante e Leila Ducci In: « I 
miei carl burattlnl » 3 atti bril-
lantissimi di V. Faini. Regia C. 
Durante. Tcrza sett, successo. 

SATIRI (Te l . 565.325) 
Alle 21.30 la C.ia Rocco D'As-
sunta e Solvelg presenta : 
« A g r o dolce > 3 atti unici di 
Santi Savarino e A. M. Scavo. 
Ultimissime repliche. 

TEATRO PANTHEON (Via 
Beato Angelico, 32 • Colle-
gio Romano) 
Sabato alle 16.30 le marionette 
di Maria Accettella presentano 
« Cappuccetto rosso » di Accet
tella e Ste. Regia I. Accettella. 

VALLE 
Alle ore 21.15 Marisa Del Fra-
te e RafTaele Pisu nello spetta-
colo musicale : « Trecentoses-
santaclnque » di Terzoll e Zap 
poni. 

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

Emulo di Madame Toussand di 
Londra e Grenvin dl Parigi 

I N T E R N A T I O N A L. P A R K 
Ingresso continuato dalle 10 al
le 22 (P.za Vittorio) Attrazioni -
Ristorante - Bar _ Parcheggio 

VARIETA 
A M B R A JOVINELLI 1713.306) 

Bastognr, con J. Hodiak e rivi
sta Lola Greci e Aurcli DR • • 

CENTRALE (Via Celsa. 6) 
Era notte a Roma, con G. Ralli 
e rivista Rino Giusti DR • • 

LA F E N I C E (Via S a l a n a . 35) 
Bastogne. con J. Hodiak e ri
vista Joe Senticri DR • • 

P A L L A D I U M (Tel . 555.131) 
La ballata dei maritl e rivista 
Fanfulla C • 

VOLTURNO (Via Voltumo) 
T-man contro I fuoritegge e ri
vista Vanni A • 

CINEMA 
Prime visioni 

A D R I A N O (Tel. 352.153) 
McLintock. con J. Wayne e in
contro Liston - Clay (alle 15 -
17.35-20,05-22.50) A • • 

A L H A M B R A (TeL 783.792) 
Dove val sono gual, con J. Le
wis (ult. 22.50) C • • 

PALAZZO dello SPORT - E. U. R. 

DAL. 13 MARZO 

CANTI e DANZE 
dell'ESERCITO S0VIETIC0 

F R E Z Z I 
P l a t e s centrale 
Tribnna s U m p a 
P l a t e s la tera l s 
Tr lbnoa centrale n u m e r a l * 
Tribnna nnmerata spec ia le . 
Tr ibnna laterale 
Gal ler ia 

3^00 
3^00 
3.000 
2 500 
2.000 
1300 

800 

CENTRI DI VENDITA DEI BIGMETTI 
BIGLIETTERIA CENTRALE BAR QUIRINETTA (Teatro 

Qulrino) Telefoni: 6833.44 - 68.33.61 - 6833.89 
E presso: 
ITALTOURIST - Via IV Novembre 112 - Tel. 67 54 73 
SPATI - Galleria Colonna 40 - Tel. 68 35 64 
ORBIS - Via A Depretis 77 - Tel. 48 77.76 
NUOVO TEATRO DEL.LE MUSE - Via Fori! 43 - Te-

lefono 86.29.48 
Bar Ferrucci, Pzza Re di Roma - Bar Santarelli, Pzza 

Bologna - Bar Pelliccioni. Pzza Risorgimento - Bar 
Salvi. Via Piramide Cestia. 73 - Bar Gennari. Circon-
vallazione Gianicolense - Chiosco Flaminio. P.le Fla-

* minio - Bar Dei, P.zza Cinquecento - Bar Bonini. 
_ Torre Argentina. . . . . 

AMBA8CIATORI (Tel. 481.570) 
I re del sole, con Y. Brynner 

SM + + 
AMERICA (Tel. 586.168) 

Ercole sflda Sansone e incontro 
Liston-Clay 

ANTARES (Tel. 890.947) 
Morire a Madrid DO + + + > 

A P P I O (Tel . 779.638) 
Sflda nella valle del Coraanches 
con A. Murphy A • 

A R C H I M E D b iTel . 875.567) 
Sunday in New York (alle 16-
18-20-22) 

AR1STON (Tel . 353.230) 
Le cinque mogli dello scapolo. 
con D. Martin SA 4. 

ARLECCHINO (Tel . 358.654) 
Sclarada, con C. Grant (alle 
15.45-18-20.20-23) G + + + 

ASTORIA (Tel. 870.245) 
La ragazza dl Bube, con C. Car
d i n a l DR • • • 

A V E N T I N O (Tel . 572.137) 
Jess Gordon II diabollco de
tective. con E. Costantine (ap 
15.30. Ult 22.45) G «. 

B A L D U I N A (Te*. 347.592) 
David e Lisa, con J Margolin 

DR • • • 
B A R B E R I N I (TeL 471.707) 

Sotto l'albero yum yum, con J. 
Lemmon (alle 15,30-18-20.15-23) 

(VM 18) 8A : + • 
BOLOGNA (Tel. 426.700) 

II grande safari, con R. Mit-
chum (ult. 22,45) A • 

BRANCACCIO (Tel . 735.255) 
Il grande safari, con Robert 
Mitchum A • 

C A P R A N I C A (Tel . 672.465) 
Io sono un camplone, con R. 
Harris (alle 15.10 - 17.45 - 20.15-
22.45) DR • + + • 

C A P R A N I C H E T T A «672.465) ; 

Tom Jones, con A- Finney (alle 
15.30-17.50-20.05-22.45) 

(VM 14) SA • + • 
COLA Dl R I E N Z O (350.584) 

Sflda nella valle del Comanches, 
con A. Murphy (16, 18, 20,10. 
22,50) . A • 

CORSO (Tel . 671.691) 
Frenesia dell'estate, con Vitto
rio Gassman (alle 16-18-20.10-
22.40) L. 1200 C •*• 

E D E N (Tel . 380.0188) 
La paniera rosa. con D Niven 

SA • • 
E M P I R E (Via le Reg ina Mar-

gher i ta - te l . 847.719) 
La calda vita e incontro Liston-
Clay, con C. Spaak (alle 15.30 
18-20.20-22.50) (VM 18) DR + + 

E U R C I N E ( P a l a z z o Ital ia al-
I'EUR - Tel. 5910.986) 
Sciarada, con C Grant (alle 
15.30-17.30-19.50-22,45) G + + + 

E U R O P A (Tel . 865.736) 
Sedotta e abbandonata, con S. 

. Kandrelll (alle 15,30-17.45-20.10-
22,50) SA • • • 

FIAMMA (Tel . 471.100) 
I tabu (alle 15.15-17.10-19-20.50-
22.50) DO • 

FIAMMETTA (Tel. 470464) 
Under the Yum Yum Tree (alle 
15.30-17.30-19.45-22) 

G A L L E R I A (Tel . 673.267) 
Ercolr sfida Sansone. con K. 
Martin (ap. 15. ult. 22.50) SM • 

G A R D E N (Tel 582 848) 
Sflda nella valle dei Comanches. 
con A. Murphy A • 

G I A R D I N O (Tel . 894.946) 
La corruzione, con R. Schiafflno 

(VM 18) DR 4 
MAESTOSO (Tel . 786.086) 

Ercole sflda Sansone. con K 
Martin (ap. 15. ult. 22.50) SM + 

MAJESTIC (Tel 674.908) 
Edgard Wallace s Scotland 
Yard, con I. Langen G • 

MAZZINI (Tel . 351.942) 
II grande safari, con R. Mit
chum A • 

M E T R O D R I V E - I N (60.50.151) 
Riapertura 17 marzo. 

M E T R O P O L I T A N (689.400) 
Alta Infrdelta. con N Manfred! 
(alle 15.30-18,05-20.25-23) 

SA + + 
MIGNON (Tel.869 493) 

1 due maflosl. con Franchi-In-
grassia (alle 15.25-17-18.50-20.40-
22,50) C • 

M O D E R N O (Tel . 460.285) 
I violentl. con C. Heston DR + 

MODERNISSIMO (Galleria S 
MarceUo - TeL 640.445) 
Sala A: O eardlnale. con Tom 
Tryon DR 4>4>4> 
Sala B: Dove val sono gust, con 
J. Lewis C + + 

M O D E R N O S A L E T T A 
Tom Jones, con A Finney 

(VM 14) 3A + * + 
MONDIAL (TeL 834.876) 

Jess Gordon II diabollco de 
tective, con E Costantine G + 

N E W YORK (Tel . 780.271) 
Mc Unlock , con J. Wayne (alle 
15-17.35-20-05-22.50) A + * 

NUOVO G O L D E N (755 002) 
Lawrence d'ArahU, con Peter 
OToote (alle 14^30-18^0-22^0) 

D * • • • 
P A R I S (Tel . 754.368) 

Maigrrt e I gangster (apert. 15 
ult. 22.50) G 4>4> 

PLAZA (Te l 681.193) 
Accadde sotto il letto, con N. 
Tiller C • 

QUATTRO F O N T A N E (Telefo-
no 470 265) 
Malgrrl e 1 gangster (apert 15 
ult. 2Z£0) G 4>4> 

Q U l R l N A L E (Tel . 462 633) 
Io sono an camplone. con R. 
Harris DR + + • • 

Q U I R I N E T T A (Tel 6*"0ol2i 
Lettl sepsratl. con L Remick 
(alle 16-18,10-20,15-22.50) SA • 

RADIO CITY d e l . 464.103) 
McLintock, con J. Wayne (ap 
15, ulL 22,50) A •#>• 

R E A L E t ' le i . 580.234) 
McLintock, con J. Wayne e In
contro Liston - Clay (alle 15 -
17,35-20.05-22,50) A * • 

schermi 
e ribalte 

R E X (Tel . 864.165) 
I re del sole, con Y. Brynner 

SM • • 
RITZ (Tel. 837.481) 

L'ultlmo treno* da Vienna, con 
R. Taylor (apert 15. ult. 22.50) 

DR • 
R1VOLI (TeL 460.883) 

Christine Keeler con Y. Buckln-
gam (alle 15.30 - 17 - 18.50-20.40-
22,50) DR • 

ROXY (Tel. 870.504) 
- Io sono un camplone, con R. 

Harris (alle 15.30 - 18.05 - 20.15-
22.50) DR + + + • 

R O Y A L (TeL 770.549) 
. La conquista del West (In cine

rama) (alle 15-18.30-22,15) 
DR • 

ROYAL. 

ODdoniPCip 
•na amanuai* TOwno 

LA CONQUISTA DEL WEST 
OGGI valldlta E N A L 

L, 8 0 0 

• • • • • • • • • • • « . 

La slrl* aha appsiana ae- * 
• oanta aJ tttali «•! Him • 
• oortispondana alia sa- ^ 
Q gnente alaaalfloaslaaa par m 
Q genarl: . . • 
f) A •• Awenturoaa . 
a) C » Comieo m 
0 DA ac Disegna aaimat» 
f) DO — DocumantaxM ^ 
a> DE — DrammaUas) . . 
9 a - Giallo * 
9 M s Musieaia " 
| l a Santtnttatato • 
| l i - Satlrtea * 
m SM - Storieo-mltelotlea * 
» D Mrtia glsalsla asa Mm J 
• wl* 

m • • • • • — accesieiial* 
• • • • • — ottimo 

SALONE MARGHERITA (Te-
lefono 671.439) 
Cinema d'essai: I fuorilegge del 
matrimonio, con U. Tognazzi 

(VM 18) DR • • • 
S M E R A L D O (Tel . 351.581) 

II eardlnale. con T. Tryon (ult 
22.10) DR • • • 

S U P E R C I N E M A (Tel . 485.498) 
Iert, oggi e domanl. con S. Lo-
ren (alle 15.30-17.40-20.10-23) 

SA + • • 
T R E V i (Te l . 689.619) 

I vincltori, con J. Moreau (alle 
16-19-22.30) DR + • 

V I G N A C L A R A (Tel . 320.359) 
Sedotta e abbandonata. con S. 
Sandrelli (alle 15.15-17.50-20.10-
22.45) SA + • • 

Srroncle visioni 
A F R I C A (Tel . 83.80.718) 

Dole! Ingannl, con C. Marquand 
(VM 16) S • • 

A I R O N E (Tel . 727 1931 
Giulia tu sei meravigiiosa. con 
L Palmer S + 

ALASKA 
L'uomo che ingannd la morte 

A • 
A L C E (Tel . 632.648) 

La scuola dell'odio DR 4> 
A L C Y O N E (Tel . 83.80.930) 

II sorpasso, con V. Gassman 
SA • • 

A L F I E R I (Tel . 290.251) 
I re del sole, con Y. Brynner 

SM + • 
ARALDO (Tel 250.156) 

Scotland Yard In ascolto. con 
S. Sesselman G + 

ARGO (Tei 434 050) 
Anno 79 distruzione di Ercola-
no, con D. Paget SM • 

A R I E L (Te l 530.521) 
Un amore splendido, con D. 
Kerr S • 

• • • • buono 
• • - dlserato 

• •- madioera 
V M I I - vtatato al mi

nor! dl 16 anni 

• • • • • • • • • # 

O G G I U 

Salone MARGHERITA 
• Cinema d'Essai- presenta 

I FUORILEGGE 
del MATRIMONIO 

Cosi si sono espressi alcuni 
autorevoli critici: 
II film Italiano pin Interes-
sante e nuovo_ . 

(Morsndln l ) L E ORE 

Bel l l ss lme p s g l n e toccate dal 
sofflo U una tragic* e fla-
besca lsplrazlone^. 

( S s c c h l ) EPOCA 

F/ nn fllni Insolito ed ln te -
ressante. Is q n s l i t s s U pro
prio nella r icercs e s p r e s s i v s ~ 

(Moravia) E S P R E S S O 

Un Aim Importsnte e m o s s o _ 
che non p lacers al io spetta-
tore ottsso— 

(Grssslnl) 
COXRIERE DELLA SERA 

Un'opcrs che s p p s r t i e n e a l 
C i n t M s dl gran r s i s s . . 

ASTOR (Tel . 622.0409) 
I re del sole, con Y. Brynner 

SM • • 
ASTRA (Tel . 848.326) 

II tuo corpo brucia, con S. Ulf-
sater (VM 16) S • 

ATLANTIC (TeL 76.10.656) 
Irma la dolce, con S. Mc Laine 

(VM 18) SA + • 
AUGUSTUS (Tel. 655.455) 

PT 109 posto di combattimento, 
con C. Robertson DR • 

A U R E O (Tel . 880.606) 
Tre contro tutti, con F- Sinatra 

A • • • 
AUSONIA (Tel 426.160) 

La notte e il desiderio, con P. 
Petit (VM 18) DR • 

AVANA (Tel . 515597) 
L'urlo della forests A • 

BELSITO (Tel 340 887) 
11 cucciolo, con G. Peck S • 

BOITO (Tei 8310198) . 
Rifln tra le donne G • 

BRASIL (Tel . 552.350) 
I 4 del Texas, con F. Sinatra 

A • • 
BRISTOL (TeL 76.15.424) 
La leggenda dt Robin Hood. 
con E. Flynn A 

BROADWAY (Te l 215.740) 
Mondo infame (VM 18) DO + + 

C A L I F O R N I A (Tei 215.266) 
La bel ls a w e n t u r a A • 

CINESTAR (Tel . 789 242) 
Irma la dolce. con S Mc Laine 

(VM 18) SA • • 
CLODIO (Tel . 355.657) 

Fra" Menisco ceres gusl, con C. 
Croccolo C • 

COLORADO (Te l . 62.74.207) 
La spsds nell'ombrm, con , T. 
Lees A • 

CORALLO (TeL 25.77.297) 
E II vento disperse Is nebbia. 
con EM. Saint (VM 14) DR • 

CRlSTALLO (Tel . 481.336) 
. La donna che invent* lo strip

tease. con N. Wood M • 
D E L L E T E R R A Z Z E 

Gli artlKli del dottor Mabuse. 
con L. Barker (VM 14) G • 

DEL VASCELLO (Tel 588 454) 
II Ieggendario conqnistatore 

A • 
D I A M A N T E (Tel . 295 250) 

L*assasslno * s i telefono, con 
Femandel - G • • • 

DIANA (Tel . 780.146) 
Quel eerto non so che, con D 
Day S * • 

D U E ALLORI (Tel- 278.847) 
Arliglio insanguinato. con M. 
Home A • 

E S P E R I A (Tel . 582.884) 
L'ultimo ribelle, con C. Thomp
son A • 

E S P E R O (Tel . 893.908) 
Vlncitori e vini i , con S Tracy 

DR + * • « • • 
FOGLIANO (Tel . 83 19 541) 

I fldanxstl con C. Cabrinl 
DR • • • 

GIULIO C E S A R E (353.360) 
OSS 117 segretissimo. con N. 
Sanders G + 

H A R L E M (TeL 691.0844) 
Riposo 

HOLLYWOOD (Tel . 290 851) 
Dlclotto eol nonno, con J. Isbert 

C • 
I M P E R O (TeL 295.720) 

Riposo 
INOUNO (Tel . 582.495) 

Irma la dolce, con S. Mc Laine 
(VM 18) SA «•« 

ITALIA (Tel. 846.030) 
Irma la dolce, con S. Mc Laine 

(VM 18) SA • • 
JOLLY 

Tom e Jerry alPtiltimo baffo 

JONIO (TeL 880.203) * * 
Il cucciolo, con G. Peck S + 

L E B L O N (Tel . 552.344) 
II rifugio del dannati, con J. 
Scott DR + 

MASSIMO (Tel . 751.277) 
Le strane licenze del csporale 
Dupont, con J.P. Cassel SA • • 

N I A G A R A (Tel . 62.73.247) 
Silvestro 11 gatto tardo DA + + 

NUOVO 
- La storia del caporale Dupont 

N U O V O O L I M P I A "*" 
Cinema selezionc: Sherlock 
Holmes, con C. Lee G • • 

OLIMPICO (Tel . 303.639) 
Quel certo non so che. con D. 
Day S +«-

PALAZZO (Tel . 491.431) 
Irma la dolce, con S. Mc Laine 

(VM 18) SA + + 
P R I N C I P E (Tel 352.337) 

Siamo tutti pomicioni, con R 
Vianello C + 

R lALTO (Tel. 670.763) 
Rassegna: II volto, di I. Berg
man DR +•> + 

SAVOIA (Tel . 865.023) 
La corruzione, con R. Schiaf
flno (VM 18) DR + 

S P L E N D I D (Tel. 620.205) 
I quattro plstolcros, con B. 
Donlevy A 4> 

STADIUM (Tel. 393.280) 
Unlverso proiblto DO + 

SULTANO (P.za Clemente XI) 
II grido delle aquile, con Tom 
Tryon DR + 

T I R R E N O (Tel . 573091) 
A sud rullano i tamburi A + 

TUSCOLO (Tel. 777.834) 
Marcia o crrpa, con S. Granger 

A • 
ULISSE (Tel. 433.744) 

Scotland Yard in ascolto, con 
S. Sesselman G 

VENTUNO APRILE (Telefo
no 86.44.577) 
Quel certo non so che con D 
Day S • • 

VERBANO (Tel. 841.195) 
La donna che invento lo strip
tease. con N. Wood M • 

V1TTORIA (Tel . 578.736) 
I re del sole, con Y- Brynner 

SM • • 

Terze visioni 
ACILIA (di Aci l ia ) 

Questa e la vita, con A. Karina 
(VM 18) DR • • • 

A D R I A C I N E (Tel . 330.212) 
II medico delle donne, con G. 
Bramieri C • 

A L B A (Tel . 570.855) 
La vendetta della maschera di 
ferro, con W. Guida A • 

A N I E N E (Tel . 890.817) 
II prigioniero di Guam, con J. 
Hunter A • • 

A P O L L O (Tel . 713.300) 
Unlverso proiblto DO 4> 

A Q U I L A (TeL 754.951) 
Riposo 

A R E N U L A (Tel . 653.360) 
Delltto implacabile, con E. 
Blain G + 

A R I Z O N A 
Riposo 

AURELIO (Via Bentivoglio) 
L'audace colpo del soliti ignotl. 

.con V. Gassman C + + 
AURORA (Tei. 393.269) 

Tom e Jerry all'ultimo baffo 
DA • • 

CAVALIERI HILTON 
giovedi 12 marzo, ore 21.30 

GRAN GALA 
del c inema spet tacolare 
presenta Lel lo Bersanl 

• 
Cena - Premiazione - Ballo 
Consegna « Coppe » e « Tar-
ghe d'argento » a produttori , 
reglsti , attrici . attori e tecnlci 

Vendita biglietti e prenotaz.: 
- Cinespettacolo •• 

Via Basento 52/d - T. 867.311 
Albergo Hilton 

Via Cadlolo - Tel . 31.51 

DELLE RONDINI 
Duello Infcrnale, con R. Came
ron A • 

DORIA (Tel . 317.400) 
La belva liif Saigon DR 4 

E D E L W E I S S (Tel . 334.905) 
Plstolcros. con J. Davis A • 

ELDORADO 
I due gondollerl, con A. Sordi 

C • 
F A R N E S E (Tel . 564.395) 

La tigre del Kumaon A • 
F A R O (Tel . 520.790) 

II mlstero del falco, con H. Bo-
gart G + + • 

IRIS (Tel . 865.536) 
L'lspcttore, con S. Boyd 

(VM 14) DR + + • 
MARCONI (Tel . 740.796) 

L'uomo del Texas, con W. Par
ker A • 

N A S C E ' 
Riposo 

N O V O C I N E (Tel . 586.235) 
La ragazza pin bella del mondo 
con D. Day SA + + 

ODEON (Piazza Esedra. 6) 
Gli croi del tloppo gioco, con 
W. Chiari C 4 

O R I E N T E 
La cuccagna, con D. Turri 

(VM 14) SA 4 4 
O T T A V I A N O (Tel . 358.059) 

l a grande crociata A 4 
P E R L A 

Riposo 
P L A N E T A R I O (Tel . 489.758) 
. Una giornata balorda, con J. 

Sorel (VM 16) DR 4 4 
P L A T I NO (TeL 215.314) 

II boia, con T. Louise A 4 
P R I M A P O R T A (T. 76.10.136) 

La maja desnuda, con Ava 
Gardner DR 4 4 

R E G I L L A (Tel . 79.90.179) 
Caccia di guerra. con J. Saxon 

. DR 4 
R E N O ( g i a L E O ) • 

I lancieri del deserto A 4 
ROMA (Tel 733 868) 

Divorzlo alia siciliana, con M. 
Orfei C • 

R U B I N O (Te l . 570.827) 
Raplna a mano armata, con S. 
Hnydcn G 4 4 

SALA U M B E R T O (674.753) 
Marchio di sangue, con Alan 
Lndd A 4 

S I L V E R C I N E 
Riposo 

T R I A N O N (Tel 780.302) 
L'asscdio di Siracusa, ron T. 
Louise SM 4 

AVORIO (TeL 755.416) 
II prigioniero dl Guam con J. 
Hunter ' A 4 4 

BOSTON (TeL 430.268) 
Riposo 

C A P A N N E L L E 
Riposo 

CASSIO 
L'impero dell'odio DR 4 

C A S T E L L O (Tel . 561 767) 
Ursus nella terra dl ftioco. con 
C. Mori SM 4 

COLOSSEO (Tel . 736 255) 
Contrahbandieri a Macao, con 
T. Curtis A 4 

DEI PICCOLI 
Riposo 

D E L L E M I M O S E (Via C a s s i a ) 
La citta sommersa A 4 

Sale parrocchiali 
ALESSANDRINO 

Riposo 
AVI LA 

Riposo 
B E L L A R M I N O 

Riposo 
B E L L E ARTI 

Riposo 
COLOMBO 

II mlstero del falco, con H. Bo 
gart G 4 4 4 

DON BOSCO 
Poveri milionarl, con R. Sal-
vatori C 4 

D U E MACELLI 
Riposo 

MEDAGLIE D'ORO 
Riposo 

M O N T E O P P I O 
Riposo 

N ATI VITA' (Via Gal l ia , 162) 
Riposo 

N O M E N T A N O (Via F . Red! ) 
Riposo 

NUOVO D O N N A O L I M P I A 
Riposo 

O R I O N E 
La notte dcU'iiinonilnato. con 
D. Harrison DR 4 

OTTAVILLA 
Riposo 

PAX 
Riposo 

PIO X 
Riposo 

QUIRITI 
Riposo 

RADIO 
Riposo 

RIPOSO 
Riposo 

R E D E N T O R E 
Riposo 

SALA ERITREA (Via Lucrino) 
Riposo 

SALA P I E M O N T E 
Riposo 

SALA S. S A T U R N I NO 
Riposo 

SALA S. S P I R I T O 
Spettacoll tpatral l 

SALA TRASPONTINA 
Riposo 

SALA URBE 
Riposo 

SALA VIGNOLI . 
Riposo 

S. F E L I C E 
Riposo 

S. B I B I A N A 
Riposo 

SAVIO 
Riposo 

TIZIANO 
Riposo 

T R I O N F A L E 
Smog, eon R. Salvatori 

V I R T U S 
Riposo 
CINEMA CHE CONCEDONO 

OGGI LA RIDUZIONE AGIS -
ENAL: Alba, Airone, Americs, 
Archlmcde. Arrnula, Argo. Ariel, 
Astoria. Astra. Atlantic. Augu
stus. Aureo. Ausonia, Avana, 
Katduina. Uelsito. Huston. Bran-
carclo, Ilrasil, Broadway, Cali
fornia. Castello. Cinrstar. Clodio, 
Colorado, Corso, Cristallo, Del 
Vasccllo, Diana Doria, Due Al-
lori. Eden. Klilorado, Espero, 
Garden. Glullo Cesare, Holly
wood, Indunn. Iris. IJalia, La Fe-
nlce. Majestic. Mignon. Mondial, 
New York. Nuovo, Nuovo Gol
den, Nuovo Olimpla, Oriente, 
Ottavlano Planetarlo, Plaza. Pri
ma Porta, Principe, Quirinetts, 
Rrale, Rex, Rialto, Roxy, Royal, 
Sala Umberto, Salone Margherl-
ta. Stadium, Traiano dl Fiumlel-
no, Tuscolo. Vlttoria. TEATRI: 
Delle Muse, Parioll. Piccolo dt 
Via Piacenza, Rldotto Eliseo, 
Rossini. Satlri. Valle, Circo Orfel. 

i 
* ^ ^ 

f S v - ^ X 
>?:>:>>:*K?>:-C:: ^¥>: 

J\«iiiflderti)fi 

'iHXfcce^edty -/<$ /ratted^ 

AVVISI ECONOMICI 
II AUTO MOTO r i C I . I L> 50 

ALFA ROMF.O VENTURI LA 
( O M M I S S I O N A R I A pin s n U c a 
dl Kotni - Consegna Imnied l s -
le, Catabt v s n U g g l o s l Fac l l l -
Uz lon l - V i s B l n o l a t l 24. 

1) On^ASItlNI Lv M 

A VIA P A L E R M O 65 • A F F A -
R O N I ! ! ! V i s l U t e c l ! ! MOBILI 
ogni st i le - L A M P A D A R I B r o n -
zo - B o e m l s - T A P P E T I - A B -
GENTER1A - S O P R A M O B I L 1 , 
altri raille ogget t l f!! 
ORO acquisto lire cinquecento 
grammo Vendo bracciall, col-
lane ecc., occasione 550. Fac-
clo cambi SCHIAVONE - Sede 
unlca MONTEBELLO. 88 (te
lefono 480370). 

A W I S I SANITARI 

ENDOCRINE 
atudlo medico per la curs della 
1 s o l e s dJsfunsioni e dcbolesaa 
spssasll dt origins oermsa. psi-
chlcs. endoerlna inearssteniat 
drCclenae ed anomalle sessuslt) . 
Vtsite prrmatrlmoniall Don. P. 
MONACO Roma. Via Vimlnala, 
38 (Staziom- Termini) - Seals s i 
nistra • plan* seeondo int. 4. 
Orarlo 9 - i r lft-1* e per appanta-
mento escluso U Hbsto pomeflc-
gio « 1 festivi Puoji orarlo, noi 
s»bato pom«rjggio • net f loral 
frstivt i l rlceve solo per appan-
t a mento Tel €71 110 (Aut. Com. 
Rotas I M I dal M ottobre MM) 

Me<tt<-> apeclallsta demtatoloaa 
DOTTOB 

DAVID STROM 
Cura sclerosant* (ambulatorlsla 

senza operazlone) delle 

EM0M01D1 e YEKE VARICOSE 
Cuts delle compltcazlnnl: ragsdL 
flebitl. ecierr.L alct-re varicosa 

DISFUNZIONl 8KS9UAL1 
V E N E R E S . P K L L I 

VIA C01.A W RIENZO n. 152 
Trt. S M J « . Ore t -M: festlal S-M 

(Aut. M. San. n. 779/XtT 
del n macglo lttt) 
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Fogli, Pascutti, Pavinato, Perani e Tumburus sentiti da I Procuratore del la Repubblica, dott. Jannaccone 

INTERROGATI DAL GIUDICEI 5 ROSSOBLU 
< 

II magistrate li ha sentiti uno per uno: ha voluto sapere come 

hanno passato le giornate precedent il match con il Torino, cosa 

hanno mangiato, cosa hanno bevuto/ quali iniezioni pormesse 

sono state fatte loro, come e stato fatto il prelievo 

La Lega: penalmente il 
doping mm e punibile 

Dalla nostra redazione 
BOLOGNA. 9 

L'inchiesta giudiziaria sul 
Irogaggio di cinque (jiocatori 
lei Bologna ha suscitato, co
ne era pTevedibile, diversl e 

\nconciliabill ojAnioni tra gli 
iportivi. Non tra i tifo.ii ros-
foblii, naturalmcnte. i quali 
jiudicano I'intervento del pro-
juratore della repubblica di 
iologna, dott. Domenico Bon-

)iglio, un doveroso quanto tem-
jestivo atto di yiustizia per 
igombrare gli insultanti so-
fpetti che sono stati elevati 
fontro lo " squadrone -. Non 
fcosl. invece, in altri ambienti 

quali hanno considerato lu 
tzione giudiziaria come una 

indebita interferenza • tiel 
\ampionato di calcio, promossa 
ton una astuta mossa della so-
tieta di via Testoni la quale 
ivrebbe dovuto « sportivamen-
le» accettare la legge della 
[.ega. 11 Bologna F.C.. insom-
ta, uicne sospettato — nono-

ttante lr recise smentlte dei 
toi legali e dei suoi diriacnti 

di aver soffiato nel fuoco 
oer ottenere il sequestro dei 
\eperti di Coverciano per ren-
lere impossible quella contro-
irova che oggi, secondo loro. 
ion avrebbe che potuto confer-
xare i risultati della commis-

Uone medica sportiva 
L'intervento dell'autoritd giu

diziaria, insomma, avrebbe ul-
\eriormente alimentato i so-
ipetti e le ombre sulla squadra 
Yosso-bltt. I ire legali GabelNrn". 
Magri e Cagli, autori deU'cspo-

sto che ha portato al sequestro 
giudiziaria delle provette, sono 
stati lelteralmente assaliti dai 
giornalisti i quali volcvano sa
pere chi stava ulle 'loro spal-
le ». Hanno ripetuto di uvere 
uyito in » propria - come sem-
plici cittadini ma qualcuno non 
ha tardato a far loro colpa di 
essere degll ammiratori del 
Bologna. Dal canto loro, i diri-
genti del Bologna — Vavv. Ar-
telli e il dott. Bovina. diret-
tore sportivo della squadra — 
hanno sostenuto di essere stati 
presi di contropiede dalla Ini-
ziativa dei tre e che essi, in 
ogni caso, non I'avrebbcro miti 
sollecitata propria per non an-
dare incontro a quella impo-
polaritii che. qualunque sia 
I'esito del campionato. e ma-
lauguratamcnte allignata nel-
Vanimo di una parte dell'opi-
nione pubblica sportiua. Ma di 
fronte all'intervento dell'Auto-
rita Giudiziaria. il Bologna F.C. 
ha dovuto chinare il capo e ac
cettare il fatto compiuto anche 
se. proprio questa mattina, 
puntualmente presenti a Co
verciano. erano dispotti a enn-
testare sul terreno tcientifico 
le risultanze della commissio-
ne medica convinti che la ve-
rita avrebbe finito per venire 
a galla anche in quella sede. 
Ne e possibile. ora, come ta-
luno, avventatamente suyge-
riva. chiedere in »pre.stifo -
qualche goccia di liquido or-
ganico dall'Autorita Giudizia
ria per poter proccdere ugual-
mente alia controprova secon
do 11 codice della Lega, per 

[Caduto i l presidente de l l ' " antidoping » 

// prof. Niccolini 
all'ospedale 

Dalla nostra redazione 
FIRENZE. 9 

L'incidente accaduto al pro
fessor Pietro Niccolini. titolare 
lella cattedra di tossicologia e 
farmacia aH'Univcrsila di Fi-
renze, nonche presidente della 
;ommissione di controllo - an-
l idoping- della Federazione 

tedici sportivi, ha destato im-
^ressione in ogni ambiente ctt-
Jadino. Infatti. in un primo mo-

lento. qualcuno aveva colle-
kato l'incidente al - Riallo » del-
|a - droga». che. dopo 1'mter-
jrento della magistratura di Bo
logna. ha messo in allarme tut-

il mondo calcistico. 
Solo dopo le prime indagini 

kffettuate dalla polizia. ogni 
lubbio e scomparso. Si era. in

fatti. pensato che qualche esa-
{itato tifoso avesse raggiunto 
,'abitazione del professore in 
ria Faenza fi6 e lo avesse per̂ -
tosso. • Il Niccolini • era sta^o 
rinvenuto dal fislio Uguccione. 
Jhe abita in via Cesare Vani-
li 17 e si era recato a visitar-

giaceva supinn sul piane-
)ttolo delle scale, pnvo di 

sensi, con la testa insangui 
nata. Con un'auto. il professore 
era stato trasportato all'ospe
dale di Careggi, dove il medico 
di turno lo aveva giudicato 
guaribile in 12 giorni. con ri-
serva per lesioni ossee aven-
dogli riscontrato un ematoma 
escoriato alia fronte. escor ;a-
zioni multiple alia testa, contu-
sioni varie e completo stato di 
amnesia II referto era stato 
subito trasmesso alia polizia. 
in quanto il professore aveva 
dichiarato di non ricordare co
sa gli era successo. 

Collegando il suo incan'co 
alia Commissione "antidoping". 
si era subito pensato. cosl. che 
il professore fosse stato ag-
•jredito da qualche supertifo-
so. ma dopo i primi accerta-
menti la polizia ha potuto ap-
purare che 1'illustre medico. 
che ha 69 anni. a causa della 
pressione. nel salire le scale 
di casa. si e sentito male ed 
e. caduto cosl pesantemente da 
prodursi le lesioni per le quali 
i med:ei di Careggi ne hanno 
ordinato il ricovero. 

C. I. 

tapporto ad Onesti del prof. Venerando 

IICONI pronto 
ad intervenire ? 

La scottante questione del 
|doping - sta mettendo a ru-
»ore anche le alte sfere dello 

irt. Cosi ieri maltina il pre-
fdente del CONI Onesti ha 
jnvocato il prof. Venerando. 

sidente della Federazione 
jedico-sportiva per farsi fare 

dettagliato rapporto su tut-
la vicenda. 

Al termine del colloquio ne 
^nesti ne Venerando hanno ri-

sciato dichiarazioni. Per6 un 
jrtavoce del CONI ha detto 
le l'ente sportivo sta seguen-

con attenzione gli sviluppi 
dl'insolito - c a s o - dato che 

tratta anche di un fatto di 
lustizia sportiva. Per il mo-
kento — e stato aggiunto — 
>mbra da escludere un inter-
ento del CONI sia diretto o 
fcdiretto: e cid almeno sino a 
jando non verra completata 

fase istruttoria. 
[Cid dunque signiflca che il 
)NI si tiene pronto ad in-

^rvenire se le circostanze lo 
chiederanno. Anche la Fedcr-
klcio logicamente sta seguendo 
>n molta attenzione e preoc-
jpazione la \icenda: cosi la 
bnvocazione del C. F. per lu-
edi Ifi a Firenze <con all'od.g 

solo punto: comunicazioni 
el, presidente) sembra proprio 
svocata dalla gravita assunta 

lal «caso» Bologna. 

Negative 
le ultime 
anolisi 

Come era gia stato antlrlpato 
nfi giorni scorsl lr anali^i tt-
frttuatr sui glocatori dr| Bo
logna in occasion? drlla par
tita ran la Fiorrntina sono ri-
snltatr ncfatlvp: lo ha confrr-
tnato Irrl an comunlcato drHa 
Frdrrcalclo chr tivrla come 
•tiano rlsultatr nrgatlvr tuttr 
le analisi rffettuate nel glornl 
) r 1( febbralo. 

In part I col* re il 9 f ebb rat o 
erano stati sottopostl al con
trollo antidoping I (rlocatorl del 
UnerOMl. del Messina, del Ve
rona e del Varese: ed II 1C feb-
bralo erano stati controllati I 
Klocatorl della Florentlna. del 
Bologna, del Mantova, dell'In-
fer. del Milan .del Torino, della 
Jove, della Sampdoria. del Ge
noa e della Lazlo. 

Inline la Federealclo ha co
munlcato che I'altro ten sono 
stati sottopottl al controllo an-
tldoplnx I itlocatorl del Cata
nia. del Milan, delllnter. del 
Bar!, della inventus. dell'Ats-
lanta, del Prato e del Foggia. 

djmo.strarc che «• non si aveva 
paura -. Un coraggio, che sa-
rebbe sterile, questo. al mo-
mento che ora le provette coi 
liquidi organici si trovano in 
cuslodia giudiziaria e vi ri-
marranno fino a quando la 
magistratura non avrd conclu-
so con una sentenza — che ha 
una ben diversa autorevolezza 
di quella della magistratura 
sportiva — (inesto clamoroso 
yiallo sportivo. 

Bisogna che al di U1 della 
passione sportiva si mediti an
che sul significato dell'inter-
vento delCAutoritd Gitidtei'tria, 
che — M'a detto per inci.so — 
non si mnove sulla base di ri-
cliieste .seinplict-stiche. A meno 
di ventiquattro ore dal seque
stro i cinque giocatori sofio 
accusa. Romano Fogli, Ezio 
Pascutti, Mirko Pavinato, Ma
rino Perani e Paride Tumbu
rus. sono stati convocati a Pa
lazzo di Giustizia e interrogati. 
Fogli, che e stato il primo. ha 
avuto un colloquio di oltre 
un'ora. col sostituto procura
tore della repubblica dott. Jan-
nacone incaricato di istruire 
un processo. per il momento a 
carico di ignoti. Per quali 
reati? Qui il segreto istrnttorio 
e addirittura ferreo. Si sa sol-
tanto che i cinque giocatori 
sono stati invitati a fare un 
minuzioso diario del come tra-
scorsero le giornate precedenti 
la 'famosa- partita del 2 feb-
braio scorso con il Torino. 11 
magistrato ha voluto sapere 
tutto dal venerdl, giorno del 
ritiro della squadra in previ-
sione dell'incontro a Rfolo 
Terme. sino alia conclusione 
della partita, anzi fino al mo
mento in cui vennero convo
cati all'hotel Jolly per l'esame 
antidoping. Pare che i gioca
tori abbiano dovuto fornire 
minuziosi particolari stit pastt, 
sulle bevande, sugli alberghi, 
sulle trattorie, siii catnericri. 
ed anche sulle eventuali so-
stanze energetiche — lecite se
condo I'elenco della Lega — 
ingerite in previsione di quel 
I'incontro. 

11 magistrato avrebbe rlvolto 
particolare attenzione sul mo-
do come si procedette apli esa-
mi medici e alia raccolta delle 
urine. Sarebbe stato conferma-
to che i cinque giocatori si 
ritirarono privatamente nella 
toilette della camera d'albergo 
e che furono consegnati loro 
dei contentori di plastica opa-
ca ma aperti, privi cioe di ogni 
sigillo che avrebbe dovuto ga-
rantirne la sterilizzazione. Co
me si vede. non e ben chiaro 
dove la magistratura intenda 
dirigere la propria inchiesta. 
L'impressione e perd quella che 
il sequestro dei reperti sia sta
to originato dal desiderio di 
far luce su un presunto reato 
di frode processuale in fatto 
amministrativo. il che starebbe 
a significare che non e da esclu
dere I'ipotesi. sia pure azzar-
data, che le provette possano 
essere state manomesse. o col-
posamente o dolosamente. Si 
potrebbe. inoltre. configurare un 
altro reato — la xrufja — nel 
senso che. se vcrrli provato 
che i giocatori furono drogati 
a loro insaputa. e'e stato qual
cuno che ha tentato di falsare 
con I'alchimia i risultati dello 
ttesso campionato di calcio. Ma 
non e escluso che si consideri 
— sempre che i cinque ralriatori 
del Bologna siano da assolversi 
sull'elemento intenzionale — il 
fatto come un reato di lesioni 
a loro danno dal momento che, 
se la droga esiste (cid dovra 
confermarlo la perizia tossico-
logica che la magistratum or-
dinerd. ultimati questi primi 
interrogators preliminari) ha 
alte rat o le capacita fisiche e 
psichiche degh atleti cui fu pro-
pinata con Vinganno. 

Domanu intanto. ci sard una 
pausa nell'inchiesta che do
rr ebbe rtprendere nei prowimi 
giorni avendo il P.M. citato per 
• affari di giustizia- oltre per-
sonc 

Dal canto suo la societa ros-
soblii si presentera regolarmen-
te al processo di oioredi a 3ft-
lano presso la Lega, se non ri-
cererd contrarie disposizidni. 
ET tuttavia intenzione del lega
le del Bologna, aw. Artelli, 
chiedere che ogni provvedimen-
to della Lega sia diffento a 
dopo la conclusione della in
chiesta giudiziaria. 

Ce inoltre da segnalare, sul
la vicenda. una dichiarazione 
del presidente della commis
sione giudicante della Lega. 
dott. Mario Campana. il quale 
acrebbe giudicato I'intervento 
dell'autoritd giudiziaria con 
queste parole: - Non pud es-
servi azione penale se non vi 
e reato perche tl doptng anche 
se eventualmente accertato in 
sede sportiva non i persegui-
bue a termine di legge (il re-
latiro disegno di legge presen-
tato due anni fa al Portamen
to e tnttora in sospeso). Non 
e spiegabile come ta Procura 
della Repubblica sia intervenu-
ta sul presupposto di un reato 
che non esiste. Bisognerebbe 
sapere se idle intervento sia 
stato ricMesto direttamente dal 
Bologna; ma cid sarebbe in 
contrasto con la formula com-
promissoria sulla quale si fon-
da lo statuto federate -. 

II dottor Campana avrd an
che ragione. ma alio stato at-
tuale delle cose, gli sportivi esi-
gono soltanlo che si scopra la 
verita. 

Per il processo sportivo 

// Bologna 
ha chiesto 
il rinvio 

Le Hale contenenti il l iquido organico dei giocatori del Bo logna fotografatc durante il sequestro effettuato domenica 
dai carabinieri 

L'interessante riunione di domani sera 

Griffith sicuro di battere 
1'argentino Carlos Duran 

Angelo Scagliarini 

A Bergamo 

Domani Italia' 
Turchia P. 0. 

BERGAMO. 9. 

I 16 calciatorl convocati dal C.U. delle nazlonali di 
calcio Fabbri per I'incontro di mercoledi prosslmo contro 
la Tnrchia. per la fase elimlnatorla del torneo olinplco, 
sono arrivati slamane In torpedone a Bergamo. Durante 
la notte erano glnntl da Catania anche Fortnnato e Lodettl. 

In mattina la , ' nello ateaso albergo Milanese dove lerl 
sera era avvennto il radnno, II medico federate dott. Flnl 
II ha sottopostl a viMta medica. Solo le condlttonl dl 
Mazzola e Meroni snseltano qualche ' preoccnpazlone. 

Sal torpedone che ha lasclato Milano alle 11 sono salltl. 
con 1 IS giocatori. II commlssarlo nnlco delle sqnadre 
nazlonali, Fabbri. II medico dott. Flnl e II massagglatore 
del Bologna, Bortolottl. Fabbri ha dichiarato che rendera 
nota la fonnazlone domani. Nella telefoto. da sinistra: 
MAZZOLA. FORTUNATO e MERONI a Milano poco pri
ma della partenza. 

TomassoniRodriguez, Santini-Nando Boy, Paiva-
Scarponi, NervinoParmeggiani e Casti-Ceccangeli 

gli altri incontri in programma 

Entile Griffith, il campione del mondo dei «welter» che 
domani sera affrontera Juan Carlos Duran sul ring del Palaz-
zone. e stato presentato ieri alia stampa- Distintamente vestlto 
di scuro. con due gross! anelli alle dita, un braccialetto di 
platino e un ricco cronometro al polso. :1 «Bellissimo delle 
Isole Vergini - ha scherzato con i g ornalisti nvelando inso-
spettate qualita di spLrito in lui che tutti conslderano un - duro ••• 
uno •- sr/etato» dopo il selvaggio nntch di New York che 
costo la vita a Benny Paret iMa quando ha cominciato a parlare 
del match di domani sera il sorriso e scomparso dal suo volto 
e la sua gnnta e tornata feroce. » Sono il campione del mondo 
io. e non sono renuto per perdere — ha detto — Duran lo bat-
terd. non ci sono dubbi». Poi quando Sixito Rodriguez, presente 
alia presentazione — ha dichiarato che contro Tomasoni spera 
di non essere derubato per la terza volta dagli arbltri romanl, 
Griffith e nuovamente inter\*e 
nuto nella d.scussione con sp:-
rito: - Per me quello degli arbi-
tri non sard un problema — ha 
detto ai giornalisti — se mi fa-
rete il favore di informare il 
referee che io non sono pro
prio straniero, perche mio non-
no era italiano meglio era pro
prio di queste parti -. Contem-
poraneamente Emile ha stretto 
1 pugn; quasi a dimostrare che 
si fida assai piu d. quelli che 
della simpatia dei gludici che 
siederanno a fondo-ring. E* 
stato un gesto spontaneo il suo. 
ma anche un gesto che Iascia 
intendere chiaramente che la 
vita per Duran non sara facile 

E' uscito 
« Migrator. 

alati » 

Fra tutti gli animali che libe-
ramente vivono in nattira. gij uc-
celli. particolarmente quelli mi-
gratori. hanno «>enipre costitutUi 
una delle maggiori attrattive per 
l"o«servazione e per lo studio. Su 
questo tenia e particolarmente 
«ulla migrazinne degli ucceUi in 
relazione all*e«ercizio della cac-
cia t deirucccllagione. Tattuale 
«egretario generate della Federa
zione italiana della caccta. noto 
5tudioso di problem! venatori e 
dircttore di o«;«ervatori omitolo-
gici. dott Mario Rotondi. ha ptib-
hlirato un volume dal titolo-
t Migratori alati » 

I migraton alati rapprcsenta-
no in campo zoologico quanto di 
piO perfetto, di piO sorprendente. 
di piu grandioso sia stato sotto-
po«to alia conpiderazione di tutti 
e i loro impulM. la caparita di 
orientamento e di percezicine 
tempestiva delle variazioni atmo-
sferiche. l'ecrezionalo *forzo fi-
Fico che consente anche ai pio. 
minuti fra essl di compiere per-
fino nel buio della notte trasvo-
late straordinarie per lunghezza 
e difficolta. costitulscono tutto-
ra uno dei piti affa<cinanti fe-
nomeni del mondo pur cosl vario 
e complesso degli esseri viventi 

L'opera. veramente imponente 
per il contenuto, e ntflta curata 
nei minimi particolari tecnici e 
scientific! e in una veste tipo-
graflca veramente cncomi«bile 
AU'autore un vivo augurio per 
un buon successo dcll'opcra. 

f.s. 

se e vero che la trasferta ro-
mana del campione del mondo 
rguarda un solo incontro. Gio-
vedi o venerdi Griffith npar-
t>ra sicuramente per gli Stati 
Un.n. ma se domani sera con-
quistera la platea non e esclu
so un suo ntorno in estate per 
un pnio di scontri con Maz-
zinghi e Benvenu^ o con Maz-
zinghi e Miranda se Nino pre-
ferira ancora vestire i panrri 
del giust:z:ere d; campioni di 
tnezza tacea. 

Se Griffith - Duran e Tomas-
soni - Rodriguez sono due in
contri di - richiamo - (nod man-
ten.amo sempre le nostre ri-
serve sull'equilibrio di forze 
nel primo match* ;1 terzo scon-
tro della serata ha pure i suo: 
motivi di interesse. Xel terzo 
match dovevano battersi Del 
Papa e Moraes. ma all'ulrimo 
momento il campione d'ltalia si 
e ammalato e patron Tommasi 
ha dovuto sostituire I'incontro 
con Nando Boy-Santini Per la 
verita :eri sera Santini non ave
va molte intenzioni di battersi 
con :1 vincitore d. Truppi. tanto 
che Tomma^i. per mettersi al 
sicuro. ha interpellate Teddy 
Wright, ma di fronte a Imil.one 
di borsa chiesto da Proietti ha 
preferito tornare alia carica 
con il pratese alzando notevoJ-
mente la borsa (650 mila lire> 

offertag!: in un primo tempo 
Se Santini capitolera davanti 
alia nuova offerta (un milione?t 
lo sapremo con certezz.1 solo 
oggi. ieri sera comunque l'or-
ganizzatore era s.curo che Bru
no non Io avrebbe lasciato negli 
imp-.ce.. 

Se Santini accettera lo scontro 
con Nando Boy sara un match 
destinato a far scintille: en-
trambi i pugili picchiano moito 
duro e una conclusione prima 
del limite deve essere presa in 
seria considerazione soprattut-
to se Santini sapra accorciare 
subito le distanze per mettere 
a segno i suoi destri demolitori. 

Negli altri incontri della se
rata Nervino se la vedra con 
Parmeggiani. mentre Paiva noa 
vncontrera pivt Galli ma l'esper-
to Scarponi contro il quale 
avra \>ita assai piu dura. Infine. 
in apertura. Ceccangeli si scaz-
zott^ra con Casti sulla bre\*e 
rotta delle sei riprese. 

FIRENZE. 9. 
Con rinterveiito della magi

stratura di Bologna, lo scanda-
lo-doping ha avuto una battutu 
di arreMo. Infatti il giallo spor
tivo s'o ora tr.infoimato in un 
giallo giudiziario in piena re-
gola. lasoiando j)revedere nuo-
vi sviluppi a scadenza piu o 
meno breve. 

Anzi t» quasi certo che ci 
vorrit paiecchio tempo prima 
di conoscero la sentenza della 
magistratura: e intanto pare 
non ci sara nemmeno la sen
tenza dei giudici sportivi. In
fatti i rappresentanti della so
cieta felsinea che questa mat
tina si sono presentati al Cen-
tro tecnico federate di Cover
ciano per effettuare la contro
prova. non avendo potuto 
adempiere al loro incarico es-
sendo le fialette sequestrate 
hanno chiesto il rinvio del pro
cesso sportivo che dovrebbe 
svolgersi giovedl 12 inarzo a 
Milano. Ma passiamo alia cro-
naca dell'inten^a giornata fio-
rentina. 

All'ora prestabilita. il dottor 
Antonio Bovina. consigliere e 
direttore sportivo del Bolo
gna, r a w . Ficcardo Artelli, le
gale del Bologna F.B C, l 'aw. 
Carlo Masera in rappresentan-
za dei giocatori Pavinato. Tum
burus. Pascutti, Fogli e Perani, 
il dott. Emilio Marozzi. perito 
del Bologna e dei giocatori. il 
prof. Alfredo Rabbi, in rap-
presentanza del prof. Caio Ma
rio Caltabeni, il prof. Claudio 
Caldarera e il dott. Giorgio 
Lenaz, anch'essi periti per il 
Bologna e i giocatori, si sono 
presentati al <- Centro - dal dott. 
Giulio Cesare Borghi, rappre-
sentante la commissione anti
doping della FMSI per esami-
nare i campioni e le prove re
lative ai prelievi effettuati in 
occasione della partita Bologna-
Torino del 2 febbraio scorso. 

Ma essendo sotto sequestro I 
campioni delle urine, la peri
zia ai sensi delle norme regola-
mentari non ha avuto luogo e 
gli avvocati Artelli e Masera si 
sono riservati di chiedere la 
revlsione dei campioni non 
appena questi verranno riconse-
gnati alia commissione anti
doping. 

II legale del Bologna, a w . 
Artelli. prima di ripartire per 
Bologna ha dichiarato: - Depo 
I'intervento da parte della pro
cura di Bologna dobbiamo ri-. 
vedere la situazionc ma e certo 
che la nostra prima mossa con-
siste nel chiedere la sospen-
sione del processo sportivo ». 

Dello stesso a w i s o e stato 
anche l 'aw. Masera. il quale ha 
detto: »In tcoria la commis
sione giudicante della Lega po
trebbe avocare a se ogni deci-
sionc e dectdere senza tenere 
conto dell'intervento della ma
gistratura. Infatti nel caso Cap-
pcllo la commissione giudican
te decise di squalificare a vita 
il giocatore. anche se la magi
stratura riconobbe Cappello in-
noccnte. Comunque — ha pro-

II Milan 
da querela 

. MILANO. 9. 
II segrrtarlo del Milan. Bruno 

Passalacqua, ha dichiarato sta 
mane che II clnh milane«e In 
tende sporgere querela nrl con
front! d| due quotidianl chp nel 
giorni scorsl, riportando notlzle 
di fonte romana secondo le qua
il. oltre al Bologna, un'altra squa
dra sarebbe stata incrimlnata per 
doping, hanno avanzato I'ipotesi 
che detta sqnadra fo*«r II Milan. 
indicando un suo jrlocatore. pe-
lagalll. come possibile drogato. 
Ovvlamente. prima dl adlre le \ ir 
legali. II Milan dovra rlchledere 
rantorlzzazione. come da regola-
mento calcistico, alle magglori 
autorita federal!. 

II legale del Bologna a w . 
ARTELLI a Firenze. (Tel .) 

seguito Masera — quando ci 
presenteremo davanti ai guidl-
ci sportivi farcmo presente che 
per I'intervento della Magistra
tura di Bologna, non abbiamo 
potuto effettuare la contropro
va. A questo punto la commis
sione giudicante potrebbe anche 
assolvcre i giocatori ma riten-
go piit probabile che il proces
so venga rinviato. L'assoluzio-
ne verrebbe in seguito per im-
procedibilitd •. 

Questa mattina. comunque, 1 
rappresentanti del Bologna, non 
hanno fatto parola della tesi 
secondo la quale ignoti avreb-
bero artefatto il liquido orga
nico dei loro giocatori; si sono 
Iimitati a fare presente che dal
la cartel la clinica stilata dal 
medico sportivo presente al mo
mento del prelievo deei liquid! 
organico. risulta che i giocato
ri non presentavano alcuna al-
terazione. 

Alia discussione era presen
te anche il dott. Borghi 11 
quale, dopo avere confermato 
che le dichiarazioni risponde-
vano a verita, ha ribadito che 
dalle analisi effettuate al Cen
tro medico, sportivo delle Ca-
scine. e risultato chiaramente 
che i cinque giocatori bologne-
si avevano ingerito delle so-
stanze anfetamino-simili (ed in 
particolare che dal cartogram-
ma e risultata la presenza del
la simpamina). II dottor Bor
ghi a richiesta sulla possibility 
di continuare la campagna 
anti-doping ha poi risposto: 
- Ritengo che il nostro lavoro 
debba proseguire non solo nel 
nostro paese ma in tutta VEu-
ropa. E" mia opinione che si 
debba proseguire non solo sui 
professionisti ma soprattutto sui 
giovani allieri e dilettanti poi-
che e preoccupante che da 
qualche tempo non nascano piii 
campioni. Non e affatto impro-
babiJe a mio parere che eld 
dipenda proprio dall'uso del 
doping tra i giovani -. 

Loris Ciullini 

sport-flash 
Parigi-Nizza: a Sels la 1* tappa 

II belga Edouard Sels ha vlnto la prima tappa della Parigi-
Nizza di ciclismo, la Fontalnebleau-Aoxerre, 

Cestisti convocati per gli « europei » jr 
La FIP ha convocato, per II campionato enropeo JanlorM la 

programma dal 1. al 5 aprile a N a poll, I segnenti giocatori: 
Bergonzoni (Fortitado Bologna); Clamaronl e Tesoro (Knorr); 
Sagllenl (Stella Azznrra): Ferrari (T.x Massimo); Longhl e Sa-
fran (Slmmenthal); Rovatl (Ginnastlca Forti e Libert Monza); 
Gergatl Plerangelo e Gergatl Roberto. Ossola, Pozzecco (Algor 
Varese): Borone (Ignis); Galblatl. Recalcxti (Levlsslma Canta); 
Pulln (Victoria Pesaro); Blsesl (Glnn. Gorlziana); Cepar, Castro-
novo e lelllnl (Trlestina); Fantln. e Ieffl (Petrarca). 

A Moser il G.P. di Buenos Aires 
Lo svlzzero Silvio Moser, sa Brabham, ha vlnto II gran pre-

mlo di Baenoi Aires, completando la sua arTermazlone nella 
Tcnaporada Argentina. Mnser e sempre sUto In teata negli a l t ln l 
20 girl dei 141.207 km. della corsa. Secondo si e plaaaato Karl 
Foitek e terzo Juan Manuel Bordeau. Glacomo Rosso, aaarta. a 
sUto U primo dealt Italian!. 
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Appassionato dibattito al congresso della FIOM 

La programmazione non si fa 
contro i salari 

Le decisioni 

del congresso 
dei nucleoli 
A concluslone del congresso 

del sindacato nuclear! prose-
guito ininterrottamente per 
tutta la giornata di domenica 
fino a notte inoltrata, sono 
emersi. attraverso l'approvazio-
ne delle varie mozioni. gli 
orlentamenti che il SANN 
dovra seguire per la sua azione 
futura e che vengono da que-
rto precisati nei seguenti punti: 

1) rifiuto di prendere in 
eonsiderazione licenziamenti o 
anche trasferimenti dl perso-
nalo senza la dovuta garanzia; 

2) esigere la rlpresa imme
diate delle trattative economl-
che. partendo dalla nuova po-
slzione di forza derivante dal-
lo sblocco della situazione in 
seguito all'approvazione del fi-
nanziamento ponte di 7 mi-
liardi impegnando il sindacato 
a oltranza sulla base delle con-
troproposte del SANN; 

3) irrlnunciabilita del prin-
eiplo della contrattazione di-
retta per la stesura del rego-
lamento del personate. A que-
•to proposito e stato da piu 
parti denunciato come tale 
{>rinclpio sia stato respinto dal-

'interlocutore senza validc ar-
gomentazionl giuridtche, scio-
gliendo la Commissione a suo 
tempo costituita dall'allora pre-
sidente del CNEN on. Colom
bo con la partecipazione di-
retta e ufficiale di due mem-
bri del SANN 6 stata succes-
sivamente sciolta dall'ex mtnl-
stro Togni e sostituita con una 
Commissione in cui un rappre-
sentante del SANN partecipa 
non ufficialmente ma a titolo 
personale: questo tipo di Com
missione. ritenuta assal pregiu-
dizievole per la forza contrat-
tuale del SANN, e stata man-
tenuta dall'attuale presidente 
del CNEN Ministro Medici; 

4) difesa della ricerca scien 
tifica e tecnologica intesa co 
me settore produtttvo. pre 
messa e fondamento sociale ed 
economico del paese; 

5) costituzione di un Ese-
eutivo interfederativo politico 
delle diverse organizzazioni 
sindacali della ricerca che gia 
fanno parte del Comitato in-
terassociativo. A tale Esecutivo 
dovra essere affidata l'elabora-
zione di un efficace program-
ma di rivendicazioni economi-
che e normative comuni. e la 
stesura di un rapporto sulla ri
cerca scientifica e tecnologica. 

Infine in numerosi interven-
ti sono state dichiarate desti
t u t e di ogni fondamento a!-
cune recenti affermazioni at-
tribuite dalla stampa alio stes-
so Ministro dell'industria circa 
le condizioni economiche del 
CNEN. la continuity dei pro-
gramml (ancora fermi o quasi) 
e la presunta soddisfazione del 
SANN riguardo ad accordi as-
solutamente inesistenti. 

Verso il superamento delle «tesi 
alternative"? — Rifiutata dai 

«stabilizzazione mo-
— Novella e Santi 

delegati la 
nopolistica» 

presenti ai lavori 
Dal nostro inviato 

RIMINI, 9. 
Al 14. congresso nazionale 

della FIOM e proseguito an
che oggi, appassionato ma se-
reno, il dibattito sulla pro
grammazione. Questo tema, 
richiamato in quasi tutt i gli 
interventi , e stato sgombera-
to da ogni equivoco: nessuno 
e contrario, nessuno e indif-
ferente alia programmazione. 
Il sindacato la voleva e la 
vuole. 

Ma quale?, si chiedono i me-
tallurgici. La FIOM (aveva 
gia detto Ton. Trentin nella 
relazione introduttiva) non e 
disponibile per qualsiasi tipo 
di programmazione, tanto piu 
che e ancora da fare. E non si 
fa una volta per tutte, perche 
la questione non si pud af-
frontare accademicamente. 
La programmazione — nan-
no affermato diversi delegati 
— dipende da noi; il sindaca
to quindi preme affinche essa 
assuma una determinata im-
pronta: ne sono prova le os-
servazioni confederali CGIL-
CISL-UIL al rapporto Sara-
ceno, che esprimono al tempo 
stesso autonomia e impegno 
su questo terreno nuovo. 

E ' insufficiente pero rico-
noscere che la programma
zione non si fa senza sinda
cato. Bisogna ribadire che 
istituzionalmente il sindacato 
e una molla indispensabile e 
insostituibile della program
mazione stessa. II sindacato 
tutela il prezzo e l'uso della 
forza-lavoro, dalla fabbrica 
alia societa, da quando il fu-
turo lavoratore e ancora sco-
laro a quando l'ex lavoratore 
e gia in pensione. Ci6 postu-
la di fatto un certo tipo di 
programmazione democrati-
ca, nell 'interesse delle classi 
lavoratrici, cioe nell 'interesse 
nazionale. (I capitali fuggo-
no, gli emigranti tornano) . 

Le rivendicazioni sindacali 
— interne ed esterne al luo-
go di lavoro — prefigurano 
insomma quel complesso di 
bisogni che la programmazio
ne deve soddisfare a livello 
di politica economica e socia
le dei governi e dello Stato. 
Non c'e pertanto antitesi fra 
tali bisogni e una program
mazione democratica. Con
trattazione della fatica e con-
trollo delle accumulazioni so
no due aspetti di una identica 
pressione operaia. Parimenti , 

Per il contralto 

Calzaturieri 
in sciopero 

I disoccupati 
del Meridione 

I disoccupati re gist rati dal 
ministero del Lavoro (un mi-
Hone e 309 mila al 31 dicem-
bre scorso) risultano piu nu
merosi al A'orrf che nel Sud 
e nel Centra. Nelle regioni 
deWAUa Italia figura una 
media annua di 420 mila di
soccupati; tale media e di 
110 mila nelle regioni cen
tral!, di 145 mila nelle regio
ni del Sud e di 161 mila nel
le isolc. Queste cifre hanno 
fomito foccasiane a qualche 
giornale per uninterpretazio-
ne di comodo: sul Sud, do
ve il fenomeno migratorio 
avrebhe sgonfiato una piaga 
cancrenosa; sul A'orrf dore 
la massa di manodopera po-
co qualificata costimita dagli 
immigrati sarebbe soggetta a 
frequente disoccupasione. 

Indubhiamente la «pres
sione » per trorare un posto 
di laroro, anche nelle aree 
di maggior sriluppo. e forte 
ed un tale riconoscimento 
da pienamente torto alle te
si padronali sttlle « tensioni » 
del mere at o della manodope
ra. Se tensioni ci sono que 
ate dipendono da una poli
tica, in fabbrica e fnori (at
traverso rassoggettamento de-
gli strumenti di formazione 
professionale). che ha pun-
tato tulto sullo spremimento 
senza riserre della capacita 
dcWoperaio. E* venuto il 
momento delF autocritica, e 
quindi della riforma delle 
leggi suWapprendistato e sul-
rinsegnamento professionale? 
Ne attendiamo conferma. 

Ben diverso, ed inaccettar 
bile, e il discorso ml Mez-
xogiorno. Anche i funziona-
ri ministerial! che fanno i 
comunicati sulla m costante 
diminuizione della disoccu
pasione » dovrebbero sapere, 
ormai, che non ci ti ca md 
iscrivcrm alTufficio di collo-
emmento laddove non esUtn-

ioni di impiego. Ma 

dovrebbe essere nolo, anche, 
che la disoccupazione del 
Sud e piu in generate sottoc-
cupazione, quella specie di 
cronica insufficienza del ca-
rico di lavoro che colpisce 
cenlinaia di migliaia di con-
Utdini poveri, affiltnari, co-
loni, braccianti. 

Cib ra ricordato non tanto 
per ragioni di chiarezza me-
todologica, quanta per la 
scotlante attualita politica 
del probtema del Sud. Pro-
prio Faltro ieri, a Firenze, 
il soltosegretario airAgricol-
tura on. Venerio Catlani, so~ 
cialista, ha ammesso — bon-
ta sua — che, forse, occorre 
fare una legge per regolare 
taffitto a coltiratore, che nel 
Sud copre due mil ioni di 
ettari, adegunndolo a certe 
norme introdotte da talune 
democrazie del iVoref Euro-
pa (ma quanto poco di nor-
deuropeo hanno i nostri fit-
tavoli meridionali e i loro 
problem!!). Ma sui contralli 
agrari il governo ha gia ela-
borato una legge la quale, 
anziche affront are T antico 
problcma della piena occu-
pazione e della retribuzione 
piena del contadino povero, 
sembra volerne ribadire la 
condizione di subordinazione 
a un tipo di proprieta asso-
lutamente superato. 

Certo. in una parte del-
Vattuale schieramenlo gorer-
natiro si guarda aireroluzio-
ne capitalistica di questa pro
prieta terriera- e alia conse-
guente, graduate eliminazio-
ne del contadino porero at
traverso remigrazione, che 
rimane Tunica alternatira la-
sciata ai sottoccupati. In 
questo modo i com! della 
disoccupazione tornano e 
anche quel I i delle classi di-
rigenti conservatrici. Sono 
i consi dei lavoratori meridio
nali che chiudono in deficit. 

r.s. 

la dinamica salariale sospin-
ge il progresso tecnologico e 
l'azione sindacale tende a tra-
sformarlo in progresso so
ciale. Ecco dunque il giusto 
rapporto fra rivendicazioni e 
riforme, che la programma
zione cleve instaurare. 

Poiche (e questa e opinio-
ne generate dei metallurgies) 
la programmazione non si de
ve fare contro i salari e i po-
teri delle classi lavoratrici, 
altrimenti essa serve la cau
sa dei ceti privilegiati, cioe 
danneggia la maggioranza del 
popolo. La programmazione 
che vuole il sindacato e nel
l'interesse dei lavoratori, con
tro lo strapotere e i sovrapro-
fitti monopolistici, contro il 
tipo di sviluppo economico e 
sociale voluto dai monopoli, 
che e causa prima degli squi-
libri s trutturali come delle 
difficolta congiunturali. 

Con questo giusto indiriz-
zo, il sindacato pud dar-
si autolimitazioni, imporsi 
autocondizionamenti apriori-
stici? E' chiaro di no, come 
dimostra il rifiuto espresso 
dal Congresso per la < pau-
sa > congiunturale, il conte-
nimento dei salari, e la < sta
bilizzazione > monopolistica. 
Del resto, le rivendicazioni e 
l'azione del sindacato traggo-
no la loro validita da esigen-
ze reali e da decisioni demo-
cratiche, provenienti dai la
voratori, che non possono ve 
nire eluse. Cio stesso confe 
risce alia presenza del sinda
cato al tavolo del Piano una 
autonomia di partecipazione, 
di contestazione e di lotta, 
che non puo venire compres-
sa. La programmazione non 
deve percio servire a smorza-
re — e neppure ad accentua-
re — l'indirizzo del sindaca
to. E' evidente che le orga
nizzazioni sindacali cons'ide-
reranno realisticamente im-
pegni, contenuti e risultati 
(non certo limitandosi ai pu-
ri intenti) della programma
zione. 

Se vengono risolti i proble-
mi della casa e dei trasporti 
— e stato detto — se talune 
esigenze vengono soddisfatte, 
non chiederemo forse piu, ab-
bandoneremo per caso la lot
ta affidandoci ai piantficato-
ri? Chiederemo altro, ecco 
tutto. 

E' soltanto un'indicazione 
piu in generate, di quanto 
realmente dira la program
mazione. II sindacato ne tie-
ne conto in modo dialettico 
e non meccanico, ne con i 
denti ne col sorriso beato. 
Un eventuale riesame o ade-
guamento delle scelte e stato 
prospettato in caso di circo-
stanze eccezionali esterne al 
piano, e gia accettato nei 
congressi provincial!, un rie
same e un adeguamento po-
trebbero pero dipendere an
che da condizioni che fatti-
vamente emergono per i la
voratori da una programma
zione democratica. II rappor
to fra pressione e riconside-
razione del sindacato, grazie 
al dibattito, sta venendo vi-
sto in modo che (ci sembra) 
tende a superare le due tesi 
« alternative >, che puo di-
ventare la sintesi delle ten-
denze divergenti originaria-
mente poste nel documento 
precongressuale. 

Questo laborioso ma fecon-
do cammino delFunita (che 
avviene al di sopra delle 
« correnti interne >, ed e fo-l 
riero di positivi riflessi an
che aU'estemo) fa perno al 
congresso FIOM sulla spinta 
permanente e autonoma dei 
lavoratori, che muove dalla 
condizione operaia. < Senza 
la pressione rivendicativa del 
sindacato, articolata a tutt i i 
livelli della s t rut tura produt-
tiva — afferma infatti la par
te comune del documento del 
comitato centrale — sarebbe 
destinata al fallimento ogni 
politica di programmazione 
che volesse ispirarsi a con-
creti obiettivi di rinnovamen-
to economico e alia limitazio-
ne del potere dei monopoli >. 
Si opererebbe soltanto una 
razionalizzazione del sistema. 

Gli interventi dei segretari 
generali della CGIL, on. No
vella e Santi , presenti ai la
vori da ieri matt ina, porte-
ranno certo un notevole con 
tr ibuto a questo punto noda 
le delle discussioni, le quali 
continueranno ancora doma 
ni mentre i lavori si conclu 
deranno mercoledl pomerig-
gio. Oggi i compagni Hasega-
wa, Novikov, Lambion hanno 
portato il saluto dei metallur-
gici giapponesi, sovietici e 
belgi. 

Inlzia oggi In tutta Italia 
lo sciopero dl 48 ore del 135 
mila lavoratori della calza-
tura, proclamato dalle orga
nizzazioni sindacali di cate-
gorla a seguito della rottura 
delle trattative per II nuovo 
contratto. 

Come abblamo gia annun-
clato, a questa prima asten-
slone I alndacati sono giunti 
immediatamente dopo II pri-
mo lncontro tra le parti, 
svoltosi martedi scorso a Ml-
lano. 

In quella sede, Infatti, ri-
correndo al piu varl pretest), 
tra cul una presunta crlsl 
del settore, I rappresentanti 
padronali hanno respinto tut
te le rlchleste avanzate dalla 
CGIL , dalla CISL e dalla 
U I L . E questo nonostante 
che I lavoratori contlnulno 
a percepire salari basslssiml 
(Inferior! del 32 per cento 
alia media delle Industrie 
manlfatturiere), mentre I'in-
dustrla calzaturiera continua 
a produrre a pleno ritmo, 
consentendo al datorl di la
voro dl reallzzare profitti 
molto elevatl. 

Anche In questa vertenza, 
divenuta grave dal glorno 
in cul si e aperta, si sono 
inserlti, com'era facile pre-
vedere, alcunl elementi poll-

ticl e, In prlmo luogo, Pap-
pello al l ' -austerl ta. dell'ono-
revole Moro. Nell'incontro 
milanese, Infatti, II presi
dente dell'assoclazlone pa-
dronale e altrl rappresentan
ti degll Industrial) hanno so-
stenuto che il settore non 
potrebbe sopportare altrl 
oner) non solo perche s) trat-
terebbe dl un'lndustria « ml-
serevole », ma anche per II 
fatto che la situazione eco
nomica e difficile e che un 
aumento del salari potrebbe 
provocare I'inflazione. Ma la 
verita e che i padroni non 
vogliono rinunclare al « ml-
Hone facile • e intendono con-
tinuare, come per il passato, 
a reallzzare il masslmo pro-
fitto immediato esclusiva-
mente a spese dei lavoratori. 

In coincldenza con Pinlzlo 
dello sciopero avranno luogo 
nel prlnclpali centrl di pro-
duzione delle scarpe comlzl 
e assemblee. A Bologna par-
lera II compagno Polliotti 
della segreteria della F ILA-
CGIL , a Massarosa (Lucca) 
parlera II compagno Broglia, 
pure della segreteria del
la F I L A . 

A Vigevano avra luogo una 
manifestazione unitaria. In 
provincla di Firenze si svol-
geranno 12 assemblee. 

Per trarre pofitto dalla congiuntura 

La Magnadyne minaccia 
I bonomiani scatenati 

Voto-truffa 
nelle Mutue 

La « domenica elettorale > 
nelle mutue contadine ha se-
gnato, ancora una volta, un 
andamento discorde e gravi-
do di conseguenze. Da una 
parte vi sono centinaia di 
mutue in cui i coltivatori di-
retti aderenti all'Alleanza 
contadina vengono privati 
del voto, con ogni pretesto 
possibile. Qui i consigli di 
amministrazione nascono il-
legali, aggravando una crisi 
generale nei rapporti fra as-
sistiti e Federmutue d i e ha 
gia indotto migliaia di contn-
dini a decidere di smettere 
il pagamento dei contributi. 
DaU'altra vi sono numerosi 
casi ove l'Alleanza ha potuto 
svolgere un minimo di cam-
pagna elettorale, ed assistia-
mo alia perdita massiccia di 
voti da parte della bonomia-
na che mantiene il controllo 
delle mutue in base a una 
violazione di legge: l'incetla 
delle deleghe. 

In un caso — a Montoro 
Inferiore in provincia di 
Avellino — l'attacco bono-
miano e stato respinto: le 
elezioni sono state rinviate 
per consentire all'Alleanza 
di ripresentare la lista, dopo 

Aperta la battaglia per gli integrativi 

37 accordi provincial! 
realizzati * i i edili 

I primi successi, sottolinea la FILLEA, devono spingere i lavoratori 
ad esigere i contratti anche in tutte le altre province — La posizione 

del padronato 

La lotta degli edili per il 
rinnovo degli accordi inte
grativi provinciali, superato 
il periodo stagionale piu cri-
tico, si sta ormai estendendo 
ad un numero sempre mag-
giqre di province. 

L'azione e centrata sulla 
materia demandata dal nuo
vo contratto nazionale della 
categoria agli integrativi pro
vinciali. Si tratta di questio-
ni molto importanti fra le 
quali : 

— la istituzione di un 
premio di produzione che puo 
giungere fino al 9 per cento 
della retribuzione; 

— la ripartizione del nuo
vo orario di lavoro (i sinda 
cati rivendicano che la ri 
partizione delle 46 ore lavo-
rative, per il 1964, venga 
fatta in modo da lasciare li-
bero il sabato pomeriggio); 

— la definizione dei con 
tributi per la Cassa edile 
(che secondo il contratto puo 
giungere fino alio 0,70 per 

Sindacali 
in breve 

cento paritetico sulla retr i - ine del progetto di legge con 
buzione) e per le scuole edili; j il quale si deve elevare il 

Minotori 
Prosegue lo sciopero dei 

minatori della « Sarramin » 
di Fluminimaggiore contro 
l'intenzione padronale di li-
cenziare parte delle mae 
stranze. L'azione unitaria e 
stata portata aU'attenzione 
dell'assemblea regionale di 
cui si e chiesto l'intervento. 

Lattieri 
Riprendono stamani le trat

tative per il rinnovo del con
tratto nazionale di lavoro per 
i dipendenti delle centrali del 
latte municipalizzate. La ri-
presa delle trattative (dopo 
il compatto sciopero di 24 
ore) e stata concordata sulla 
base deH'impegno della Fe-
derazione delle Municipaliz
zate a modificare la propria 
posizione. 

C I . Pescora 
Alle Concerie Italiane Riu-

nite la CGIL, presente per 
la prima volta, ha ottenuto 
l'assoluta maggioranza con 
100 voti e due seggi; alia 
UIL 26 voti. AirOfficina Gas 
di Pescara la CGIL mantiene 
la maggioranza assoluta: ope
ra i voti 53 (seggi 2); impie-
gati: CGIL voti 23, indipen-
denti 6 voti. In questa azienda 
non si votava da sette anni. 

Sometfu 

Aris Accomero 

II Tribunale di Avellino ha 
dichiarato il fallimento della 
Sometra. societa di trasporti 
che gestisce le linee urbane 
di Salerno. Collegata alia 
Agita (dichiarata fallita il 
27 febbraio) il suo patrimo-
nio fu messo in liquidazione 
Gli accertamenti giudiziari e 
amministrativi sulla reale si
tuazione finanziaria hanno 
ora portato al fallimento. 

la definizione delle 
norme per la riscossione del
le quote sindacali secondo 
quanto e previsto dal con
trat to nazionale. 

In 37 province e grossi cen-
tri l'azione rivendicativa del
la categoria ha ottenuto un 
primo successo. In particola-
re a Torino, Alessandria, No-
vara, Biella. Genova, Savona, 
Imperia. Bergamo, Brescia, 
Como, Lecco, Sondrio, Vare 
se, Venezia, Treviso, Vicen-
za, Rovigo, Verona, Trento, 
Bolzano, Udine, Bologna, Ra
venna, Siena, Arezzo, Peru
gia, Terni, Ancona, Viterbo, 
Napoli, Caserta, Cosenza, 
Reggio Calabria, Lecce, Mes
sina, Catania e Caltanissetta'.j 
In molte di queste province 
si e ottenuto il massimo del 
premio (9 per cento) e l'au-
mento dei contributi per le 
casse edili. In quasi tutte Fo-
rario di lavoro e stato ripar-
tito in modo da far godere 
di gia agli edili il sabato po
meriggio festivo. II problema 
delle quote sindacali e stato 
completamente definito in 21 
province. La riscossione del
le quote avverra con delega 
individuate del lavoratore ri-
lasciata alia propria organiz-
zazione, mentre il servizio di 
esazione verra effettuato dal
le Casse edili, accogliendo la 
richiesta dei sindacati. 

A quest! risultati e . stato 
possibile pervenire anche at
traverso scioperi provinciali 
(Napoli, Reggio Calabria, 
Lecce, Caltanissetta), mentre 
sono in lotta, con ripetuti 
scioperi, gli edili di Firenze, 
Bari, Taranto, La Spezia e 
Trieste. In altre province (Li-
vorno, Pistoia, Matera) la 
lotta e in corso in seguito 
alia rot tura delle trattative. 
In al tre zone del paese le 
trattative si presentano mol
to difficili ed e percio senza 
altro prevedibile un allarga 
mento dell'agitazione a di-
stanza ravvicinata. Infatti in 
queste zone il padronato si e 
irrigidito su posizioni inac-
cettabili sia per quanto ri-
guarda le richieste economi
che che quelle normative. 
Non manca il tentativo pa
dronale, nelle province dove 
si e concluso, di non dare 
applicazione agli accordi re-
lativi alia riscossione delle 
quote sindacali. Questo stato 
di cose e piu acuto in alcune 
grandi citta come Genova, 
Torino, Milano, Venezia, Fi
renze. Pisa e in altre ancora. 
E' chiaro, tuttavia, che i la
voratori non desisteranno 
dall 'ottenere l'applicazione di 
un diritto che hanno con-
quistato attraverso la lunga, 
spesso durissima, battaglia 
per il rinnovo del contratto 
di lavoro. 

Fra i motivi di malconten-
to della categoria si deve ag-
giungere quello derivante 
dalla lentezza eccessiva con 
la quale il Ministero del La
voro procede alia elaborazio-

trat tamento per le ore perdu 
te per il maltempo ed altre 
eventualita, dall 'attuale 66 
per cento all'80 per cento 
della paga e da 0 a 40 ore 
settimanali. 

Anche questo e stato otte 
nuto con il nuovo contratto 
e gli industriali sono impe-
gnati a pagare i relativi con
tributi. Si tratta, come si ve-
de, di un provvedimento che 
ha gia garantita in partenza 
la copertura economica ne-
cessaria. Questo rende piu in-
comprensibile il lungo ritar-
do da parte del ministero 
nell 'adempiere alia emana-
zione del progetto di legge 
la cui mancanza ha privato 
finora gli edili di un maggior 
guadagno per le giornate per-
dute in questa cattiva sta-
gione. 

In proposito la FILLEA e 
di nuovo intervenuta con 
una ferma nota di protesta 
presso l'onorevole Giacinto 
Bosco. ministro del Lavoro. 

un intervento del prefetto. I 
dirigenti bonomiani hanno 
dovuto rimangiarsi la truffa. 
Sempre ad Avellino, l'Allean
za ha conquistato 68 voti a 
Villanova (bonomiani: 179, 
voti, di cui 54 per delega); 
105 a Caposele (bonomiani: 
160 voti, di cui 100 deleghe); 
80 a Montefalcione (bono
miani: 134 voti, di cui 40 de
leghe). A S Nicandro (Fog-
gia) la bonomiana ha perdu-
to 392 voti. Dei 376 voti ot-
tenuti, ben 196 li ha rubati 
con le deleghe. A Cerreto 
(Benevento) i voti dell'Al-
leaiv/a sono passati al 41,5 
per cento; a S. Bartolomeo e 
a S. Giorgio Malara (ancora 
Benevento) i bonomiani han
no perduto un quinto dei vo
ti. A Benevento capoluogo I 
bonomiani hanno respinto la 
lista democratica accusando 
l'Alleanza di falso perche uno 
solo dei due fogli della lista 
portava l'autenticazione del 
notaio. 

Nonostante tut to nuovo 
crisi esplodono clamorosa-
mente nella bonomiana. A 
Novara, centinaia di contadi-
ni chiamati a manifestare 
per la crisi del latte si sono 
ribellati ai dirigenti chieden-
done le dimissioni. I conta-
dini hanno stracciato i car-
telli distribuiti per la mani
festazione in cui si inneggia-
va a Bonomi. Inoltre, essen-
dosi rifiutato il dc on Gra-
ziosi di accompagnare una 
delegazione in prefettura. i 
contadini hanno proceduto 
per conto loro 

La questione del latte e 
scoppiata perche gli indu
striali lattiero-caseari hanno 
deciso unilateralmente di non 
riconoscere le quotazioni di 
gennaio, pretendendo una ri-
duzione di 6 lire al litro E' 
stata la goccia che ha fatto 
traboccare il vaso, ma i diri
genti bonomiani hanno agito 
demagogicamente (si e tor-
nati a buttare il latte nelle 
strade) anziche affrontare la 
vertenza con gli industriali 
L'Alleanza contadina ha ri-
volto un appello ai contadini 
perche proseguano uniti la 
lotta nella direzione giusta 
ed ha rimesso al prefetto la 
richiesta di fissare il prezzo 
alia stalla in 75 lire al litro. 

duemila 
licenziamenti 

Pronto reazione unitaria al Consiglio 
comunale torinese contro la manovra 

guidata dalla FIAT 

Quattro 

giorni 

di lotta 

all'ACI 
n personale dell'ACI e in 

sciopero da oggi in tutto il Pae
se per rivendicare la revisione 
deU'organico e 1'assunzione a 
ruolo dei dipendenti attualmen-
te legati da contratti b.ennali e 
triennali che hanno superato 
gli otto anni di servizio. 

Lo sciopero che durora 4 gior
ni e stato proclamato dal co
mitato intersindacale della ca
tegoria a seguito del fatto che 
la direz one dell'ACI non ha 
tenuto fede agl: impegni as-
mnti in procedenz.1 

Dal nostro inviato 
TORINO, 9 

Con una prassi incredibile 
e nuova — da vcro e pro
pria < padrone del vapo-
re > —, un noto indnsfriale 
torinese ha oggi reso noto 
attraverso il piornnle della 
sera della FIAT, il proposito 
di proci'dere o Timssrcci li
cenziamenti. Si tratta del si-
gnor Dequarti, titolare (e, 
praticamente, proprieturio) 
della Magnadijne, la ditta 
produttrice di radio e di te-
levisori che conta circa 5000 
dipendenti tra gli stabilimen-
ti di S. Antonino in Val di 
Susa e quelli di Torino. 

II Deqiutrti. nelle dichia-
razioni rcse al giornale pa
dronale i prim a ancora di 
avere prcso un contatto conl 
i rappresentanti dei lavora
tori c delle organizzazioni 
sindacali) inriicn per fino il\ 
numero dei lavoratori die 
dovrebbero essere licenziati 
in Val di Susa. « Circa 2000 >, 
egli ha detto, avvertendo 
— bonfo sua — che la < cifra 
esatta non e ancora stata sta-
bilita ». 

«Difficolta di mercuto in-
terno e all'cstero >: questa la 
tsptegazionc* antieipata for-
nita dal titolare della Ma-
gnadgne. II quale, tuttavia, 
ha tenuto a prccisure che 
nei mesi scorsi la ditta ha 
€rcgistrato il massimo volu
me di vendite e la pih alta 
cifra di fatturato mai rag-
giunti dalla nostra societa » 
e che «?ion si tratta di una 
crisi determinata da accu-
muli di magazzino >. Col che 
viene confermato cio che 
tutti sanno a Torino e cioe 
che questa azienda ha accu-
mulato in tutti questi anni 
notevolissimi profitti, senza 
peraltro procederc ad un 
adeguato rinnovo degli im-
pianti. 

Oggi — mentre ancora le 
misure relative alle rateazio-
ni non sono state definite — 
t proprictari della Magnadij
ne scaricano queste «diffi
colta » sui lavoratori. Questa 
< via d'uscita >, tipicamente 
padronale, e stata, del resto, 
gia seguita con il provvedi
mento — assunto da tempo 
— che fa lavorare ad orario 
ridotto circa WOO operai del
la Magnadyne. 

Ma deve essere altresi sot-
tolineato che il « caso Magna
dyne > non e che tin primo 
momento di una piu vustu 
ofjensiva e manovra del 
grande padronato torinese 
— con alia testa la FIAT — 
per pre in en* sul governo e 
ottenere nuovi vantaggi (eco-
nomici e politici). propria in 
nome delta < congiuntura >. 
Ed e propria la posizione di 
debolezza, sostanzialmentc 
subalterna. assunta dal go
verno verso le pretese pa
dronali, e proprio la sua ri
chiesta ai lavoratori di acco-
gliere la « tregua salariale >. 
sono t provvedimenti come 

il blocco della spesa pub-
bliea, la revisione della ce-
dolure: in una p«rolo, e I'ac-
eettazione della *linea C«rli> 
d« parte del governo a fare 
pii'i (uildditrost i ormtdi 
gruppi privati. 

Cio c stato denunciato con 
molta forza questa sera al 
CoHSiulio comiiiuile della 
cittd. 11 segretario della CdL, 
Alasia, cansiglierc del Par
tita socialistd di unita prole-
taria, lid rilevato come la 
CCiIl; dbbid coiitiiiiuiinciite 
eritdto (fi fare deU'allarmi-
smiy. 

* L'obicttii'o del monopo
dia, che ha sostenuta e so-
stieiic il ccntro-sinistra, e di 
alzare ulteriormentc il prez
zo di questo appoggio al go
verno *>. fid detto if coiisi-
gliere del PSIUP. Alasia fid 
(/iiiiufi chiesto al sindaco di 
inter venire immediatamente 
perche i licenziamenti alia 
Magnadyne siuno respinti. 
La'CGIL — fui dof/itiiifo tl 
segretario della CdL tori
nese — mentre chiede un ra-
pido intervento per respin-
gere f prcd'Htintctdti ftceii-
ziamenti, si dichiara pronta 
ad (issumere. anche in sede 
locale, I'esame dei problemi 
della conoiunturu. « Ma que
sta sun disposizione non piio 
d.s'.sofiifdiiiciifc essere intesa 
conic possibilita di far accet-
tare provvedimenti cfip si ri-
salvano a tlanno dei lavora
tori ». 

/.(i dc'iinirtd di Alasia e 
stata ribadita dal compagno 
oil. Stifotto. if qiidfe fid djffer-
i/idfo cfie Id miiidccid dello 
Magnadyne appare in tutta 
la sua gravitd se inqiiddrnta 
nellu situazione generale po
litica. Si tratta ili un ricatto 
fatto ai lavoratori che pog-
gia sulla debolezza del go
verno. sullc sue misure anti-
congiunturali sbagliate. 11 
partamentare coiimiitsfa ha 
quindi fatto appello a tutti 
gli enti elettivi della citta 
perche intervengano e ha 
chiesto al sindaco se domani 
partecipera a me no all'as-
semblea indetta a S. Anto
nino dalla Lega dei Comuni 
democratic'! alia quale sono 
inritati tutti i sindaci della 
Val di Susa. 

Anche un consigliere dc, 
Fantino. rappresentante della 
CISL. si c associato alia de-
nuncia di Alasia, sottoli-
neando il ricatto della destra 
ma al tempo stesso polemiz-
zando con Sulotto sulle re-
sponsabilita che derivano al 
governo dalla sua posizione 
di debolezza versa tl padro
nato. 

II sindaco. ing. Ansclmetti, 
ha risposto brevemente assi-
ctirando che domani stesso 
egli interverra < per evitare 
situazioni di ilisagio dei la
voratori >. Infine si e appreso 
die domani i rappresentanti 
della CdL di Torino si in-
contreranno con il prefetto. 

Adriano Aldomoreschi 

efficace? 
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La «tribuna della Conferenza» 
/assemblea cittadina a Firenze 

Prospettiva generate 
e riforma dello Stato 

Per i delegali 
I lavori del la 5. Conferenza inizieranno alle ore 

9 di g iovedi 12 marzo. Prima dl tale ora dovranno 
essere gia terminate le operazioni di registrazione 
e s istemazione dei delegati . 

I capi delegazlone dovranno percio trovarsi a 
Napoli con le deleghe alraeno nel pomeriggio de l l ' l l 
marzo. Dalle ore 15 dello stesso giorno saranno aperti 
appositt ufficl alia Mostra d'Oltremare. 

I'apertura di un nuovo discorso sul co-
munismo da parte dei cattolici tiorenti-
ni cj impone eccezionali responsabilita 

H momento - della convoca-
elone della Conferenza ha tro
vato la Federazione florentlna 

tpegnata nel dibottito sui 
>roblemi della programmazio-
le economica. Si trattava, per 
loi, di indagare la portata de
gli seonvolgimenti apportatl 
jelle strutture economiche dal 
iecennlo di espansione caplta-

listica, sopratutto per cogliere 
signiftcato e gli effetti della 

wersione del rapporto tra in-
lustria e agricoltura nella re-
jione, nella provincia, e nella 
Jitta capoluogo; e di individua
te le llnee conseguentl della 
izione che il partito e il va-
Ito movimento democratlco 
lorentino devono condurre 
;>er fare de«li istltutl rappre-
»entativd locali un punto di 
forza per intervenlre nel 

leccanismo di sviiuppo eco-
lomico secondo le esigenze 
li una pianificazione demo-
tratica. 

Ma la Conferenza clttadi-
sa del partito doveva tener 
eonto di altri tre momenti 
the si erano aggiunti a com-
jletare il quadro della situa-
eione: U varo delle misure eco-
lomiche e flnanziarie del go-
?erno: il rapporto nuovo e 
aer molti aspetti avanzato che 
li e aperto tra le forze poli-
pche fiorentine al momento 
lella soluzione della crisi di 
Palazzo Vecchio; lo sviiuppo 
pel partito, durante i congres-

dl sezione, di un dibattito 
^nche acceso e vivace, ripro-
ponente problemi e question! 
pa aperte in preparazione del 

Congresso. 
E' sembrato percio opportu-

»o che la Conferenza cittodi-
)a, nffronta.sse i temi essenziali 
lelle strutture organizzative 

legame con una veriflca 
lelTassimilazione e dell'attua-
tione della linea politica del X 
Congresso. in modo da esse
re gia essa medesima. un mo-
lento della lotta su questa li-

lea e per questa linea. La seel-
sl e rlvelata giusta. Successi 
lacunc dell'azione del Par-

ito in citta sono apparsi tutti 
kettamente e sono emersi i 
•unti fondamentali per raffor-
ire l'iniziativa politica e per 

rlordinamento delle strut-
ire organizzative. 
Per queste tiltime, l'accento 
Btato posto sulla presenza or-

lanlzzafa del partito nella fab-
frlca, in relazione alia ripre-

ailo sviiuppo. all'estensio-
|e e alia qualifleazione delle 
Dtte operaie. ed anche in rap-
>rto al compito dt invertire 
altre che contrastare) la li-
;a governativa e far preva-

tre, neUa lotta. un indirizzo 
smocratico di programmazio-

economica, che passi per i 
pntrl dl potere central! e lo-
III, e intacchl, col meccanl-
10 di accumulazione capita-
Itlca, le basi di potere dei 
randi gruppi monopolistic!. 
il e emersa la nostra inca-

Icita dl approfondire i ter-
li della condizione operaia 

jo al punto dl proporre nuovi 
'plii esattl oblettlvi di lotta. 

qui dunque e emerso un 
10 compito immediate che ' 

[dl articolare la nostra rete 
Jganlzzativa su tutto lo spi -

dei contrast! di clagse. Su 
hesta via la Conferenza ha 
fcolto I'indicazlone di costi-
ire sezioni di partito nelle 
iende plii consistent!, dl col-
larle tra loro, col Comitato 
ftadino, e con le organizza-
3ni delle aziende minori, 
knche di promuovere 1'orga-
czazione del partito nelle nu-
trosissime piccole e medie 
iende di nuova costituzione. 
Ma la Conferenza cittadina 

afTrontato in pieno un al-
problema: quello di intrec-

ire solidamente la prospetti-
politica generale coi temi 
:ifici della lotta per il de-

ltramento dello Stato e per 
trasformazione degli attuali 

ituti rappresentatlvi locali in 
ltri di dlrezdone politica ed 
)nomica. S! trattava dl co-
sre l'aspetto di attualita po-

lea Immediata del proble-
vedendone insieme il ca-

»re democratico e il con-
auto riformatore in una pro-
tttiva social ista che tenga 
ito delle specifiche esperien-
politiche e social! del no-
• paese. La questione e sta-
afirontata dall'interno della 

lie situazione politica fio-
itina. D modo in cui e stata 

bolta la lunga crisi del Co-
fine di Firenze. con 1'espul-
)ne dalla ma^sioranza di 
itro-sinistra della pittugha 
::aldemocratica. promotr.ee 

^lla lunga battaalia per spo-
ire a destra l'asse politico 
)rentino suH'e^empio della 
movra nazionaie saragattia-

e stato uno dei temi no-
della Conferenza. Questa 
approvato Toperato del 

ippo consil:are comunista di 
lazzo Vecchio, ma subito 
anche sottolineato Turgen-
che alia nuova magjgioran-
spostata a sinistra, sia pro-

sta una linea d: ?overno del-
citti che affront: i proble-

cittadin-, non in termini 
kmministrativi - ma in ter-
|ni politici. intervenendo 

con proprie iniziative sul 
reno della programmazione 
>nomica antimonopollstica. 
fecezionale fermento del 
ftvimento cattolico fiorentino 

che apre, e non soltanto 
bocea del Sindaco La Pi
ma alia base, della citta, 
rioni — un nuovo discorso 
- comunismo », e stato col-

come un dato caratteristico 
I'iHrbitBte in cui i comunl-

stl florentlnl operano, e tale 
da assegnare ad essi eccezio
nali responsabilita sulla via 
che il X Congresso ha indica-
to al partito Da questa base 
politica ha preso le mosse il 
discorso sul Comitato cittadi-
no, 9ulle sue attribuzioni e 
suite sue possibility di quali
fleazione e dl sviiuppo. La 
Conferenza ha accolto la tesi 
secondo cui il Comitato citta-
dino, come organismo decen-
trato del partito, deve corrl-
spondere alii funzione di in-
quadrare la dimensione poli
tica della vita di un s?rande 
Comune nella lotta per il de-
centramento dello Stato e 
quLndi diventare esso ste3so 
strumento consapevole di quel-
la lotta Questi compiti coin-
cidono con quelli di elabora-
zione e di direzione politica 
sui temi della condizione ope
raia, della creazione dl un 
nuovo blocco di forze sociali 
antimonopolistiche, tra cui 
emergono, a Firenze, i ceti ar-
tigiani e commercial! a cui il 
decennio di espansione mono-
polisMca ha proposto nuovi 
problemi. mentre altri dram-
mat'.camente gliene propone 
ora la politica •« antlcongiuntu-
rale» del governo. La matu-
razione di alcuni ambientl cat
tolici 6 stata posta in rela
zione con la radicalizzazione 
di almeno una parte di questi 
ceti. con la dimlnuzione dl pe
so speciflco dei ceti aerarl e 
con l'evoluzione del mondo 
contadino. Resta comunque 
evidente che e al llvello poli-
tlco-ideale che la tendenza 
della creazione dl un nuovo 
blocco sociale si manife3ta, e 
quindi su questo piano il nuo
vo Comitato cittadino dovra 
intensamente lavorare. 

Gli stessi problemi della 
struttura del partito nella cit
ta, nei rionl vecchi e nuovi, 
"ono statl posti in relazione 
con questa dinamica sociale e 
politica. E U partito e stato 
invitato a conslderare questi 
aspetti partendo dai risultati 
raggiunti (estensione dell'in-
fluenza elettorale, estensione, 
sla pure limitata, della forza 
organizzata, nel corso del 
1D63) per valutarli criticamen-
te e per questa via, battendo 
posizioni attesLste e ingiustl-
flcati pessimismi a sfondo set-
tario, dare alia nostra orga-
nizzazione politica, la prima 
per Influenza nella citta. tutta 
la necessaria capacita di mo
vimento e di azione . 

ALBERTO CECCHI 
Segretario del Comitato Cit
tadino di Firenze. 

La Conferenza federale di Bologna 

Verified dell'orientamento 
e dell'organizzazione 
Altri 

interventi 
La Hmltatezza dello spa-

zlo a disposlzione non cl 
ha consentlto dl pubblicare 
tutti I numerosl material i 
pervenutici per la « Tr lbu-
na >. Al cornpagni, i cui 
acritti non sono stati pub-
blicati, assicuriamo che gli 
stessi sono stati passati alia 
commlssione preparatoria 
della Conferenza. 

Ecco Pelenco degll scritti 
non pubbllcatl: Aldo D'AI-
fonso . Bologna • sui grup
pi dl lavoro e la pianifica
zione a lungo termine del-
I'attlvita di partito; Giusep
pe Bernardelll - Regglo 
Emil ia . sull'attlvlta ideo
logical Nicolo Pollio - Ro
ma • sul lavoro culturale e 
ricreativo; Domenico Del 
Vecchio - L'Aquila - sulla 
qualifleazione dei quadrl fe
deral ! ; Mario Pegazzani -
Bologna - sullo accorpora-
mento tra le piccole sezio
ni ; Giovanni Vitale - Caro-
nia (Messina) - sul rapporto 
Federazione - sezione; Vito 
Grand! • Coreggioli (Man-
tova) . sul lavoro coopera
t ive; Alberto Manclni - Urn-
bertide (Perugia) - sul me-
todi di direzione; Norman-
no Bagnonl - Carrara - sui 
Comltati comunall; France
sco Meliti . Vibo V. (Catan-
zaro) - suiresperienza del 
Comitato zona; Euseblo 
Mandosino - Trlno (Ver-
celli) - su! lavoro fra gli 
operai ; Giuseppe Quagliot-
tl . Mltano . sulle sedi; An-
gello Cillo - Cervlnara 
(Avellino) - sul decentra-
mento t e r r i t o r i a l ; M i m I 
Sangiorglo • Rovigo - sul 
rapporto strategia-iniziativa 
Immediata; Ninetta Zandi-
giacoml, sul movimento 
operaio cattolico veneto; 
Emanuele Tuccarl . Mi lazzo 
(Messina); Ario Pertichinl -
Genova; Vincenzo Afilani 
(segr. FGCI di Cori ) . 

C/ria verified critica deU'orieti-
tamento, dell'organizzazione e 
dello stato del partito in una 
Federazione quale e queila di 
Bologna presenta senz'altro 
elementi di interesse che vamio 
al di la dei limiti della nostra 
provincia e si inseriscono nel 
dibattito nazionaie in prepara
zione della Conferenza di orga-
nizzazione. Pud essere quindi dt 
qualche utilitd cercare di ren-
dere il senso del dibattito in 
corso nella nostra Federazione 
anche perche" su di esso sono 
state formulate intcrpretazioni 
arbitrurie che hanno trovato 
wazlo sulla stampa nazionaie 
avversaria. 

La discussione, aperta dal no-
stro Comitato federale e tra-
sferitasi ora nelle sezioni, e 
partita da una riflessione cri
tica e autocritica sui modi con 
cui e stato portato avanti e 
sulle conseguenze cui ha appro-
dato il processo dl decentra-
mento politico - organizzatlvo 
della nostra Federazione. Non 
si e trattato e non si tratta di 
un giudizio negativo sul decen-
tramento in quanto tale. Tut-
t'altro. £' piuttosto una verifica 
nella pratica del fatto che non 
si pud affldare la risoluzione 
di problemi squisitamente poli
tico (di orienramento, di mo-
bilitazione dei militanti, dl tf-
fettivo allargamento della vita 
democratica del partito) a for-
mule organizzative pur cosi im-
portanti e piene di signiflcato 
democratico quale e queila del 
decentramento del partito. Cid 
e tanto plii vero quando, come 
si e verificato a Bologna, que
sta linea organizzativa viene 
portata auanti, con accenti e 
angolazioni un po* prowinciali-
stlci, senza tener conto che, 
contemporaneamente, non pren-
deva corpo e consistenza — dato 
il punto a cut era giunto al 
riguardo il X Congresso — un 
momento di sintesi politica e 
dl effettiva direzione unifaria 
quale dopeua essere il Comi
tato regionale. 

In queste condizionl, mentre 
si e ottenuta una ptu ampia 

Abruzzo 

Sviiuppo dei quadri: 
compito fondamentale 
La funzione della sezione - L'esperienza della Federazione di Pescara 

Nel corso della preparazione 
della Conferenza abbiamo po-
tuto constatare che se il Par
tito e in generate capace di 
analizzare la nuova realta 
cconomico-politica, con piu 
difficolta esso riesce a indi-
viduare idonee soluzioni po-
litiche per il proprio adegua-
mento Perche? Un certo rin-
novamento vi & stato, ma in 
genere, esso e awenuto a 
livello di vertlci come elabo-
razione e come inquadramen-
to. Alia base, mentre si regi-
stra sempre piu una spinta 
tendente ad allargare il mo
vimento rivendicativo e per 
le riforme di struttura, spe
cie nel mondo contadino. tro-
vlamo che la Sezione non rie
sce a dare uno sbocco a que
sta spinta. 

II lungo discorso sulla fun
zione della Sezione viene ac-
cettato, ma la realizzazioqe di 
un centro di vita politica in-
<*ontra diffieoItA enorml. 

Nelle zone tradizionalmente 
arretrate. le quali sono stato 
investite da una relativa 
espansione economica dal 1958 
al 1963 come la regione abruz-
zese. questo problema si pre-
scnta in modo piu complesso. 
Vi sono oggi zone ancora piu 
depresse che negli anni pre-
cedenti. come quelle monta
ne. e zone in sviiuppo come 
quelle di pianura e della fa
scia costiera. 

Nei due raggruppamenti 
territorial! cltati tl partito e 
rimasto pressoche lo stesso. 
tranne accezioni. nonostante 
l'impegno. la volonta politica 
e le decision! di adeguarne la 
struttura organizzativa. 
- Lo sforzo maggiore e stato 
indirizzato ad un decentra
mento di funzionari e al loro 
aumento numerico. Le zone 
!ndubbiamente hanno elevato 
il tono della vita politica. ma 
quasi sempre per uno sforzo 
di lavoro che ha fatto capo 
al funzionario. Le grosse se
zioni, a volte hanno avuto bi-
sogno proprio della spinta del 

funzionario di zona, quando 
addinttura questi non si e 
dovuto sostituire ai gruppi di-
rigenti sezionall. Le iniziative 
sono state quasi sempre in 
legame alia politica generale. 

I gruppi dirigenti. nei mo
menti di lotta, sono attivi. ma 
non riescono ad articolare, di 
volta in volta. iniziative spe
cifiche nel quadro di una lot
ta generale. Di sol ito la no
stra lotta per un Piano rego-
latore democratico viene svol-
ta attraverso un dibattito ui-
terno nelle sezioni e nel Co-
n.itato federale: poi segue la 
battaglia al Consiglio comu-
nale. magari un pubblico co-
mizio e poi si ricrea un vuo-
to. E il vuoto si ha anche 
quando l'iniziativa ha trovato 
moment! di consolidamento 
come la costituzione di coo
perative per la casa. 

E" facile comprendere co
me tutto il lavoro ricada su-
gli apparati piu o meno effi
cient! della Federazione. Con 
il lavoro in corso per la Con
ferenza. questi problemi ven-
gono discussi ma gii si a w e r -
te che la soluzione sari len-
ta perche la stessa chiarez-
za dell'analisi appare come 
schiacciata dell'insufficienza 
di quadri, di strumenti e di 
mezzi. 

La nostra sezione. in un cen
tro di sviiuppo. come Pescara, 
si trova dt fronte ad un forte 
sviiuppo edilizio che ha tra-
sformato la composizione so
ciale del territorio nel quale 
essa opera; all'immigrazione 
che ha dato luogo alia forma-
zione di una nuova classe 
operaia di origine contadina. 
relegata all'estrema periferia: 
al sorgere di nuove zone re-
sidenziali: alio sviiuppo e con
solidamento del ceto medio 
e delle libere profession!. 

II dibattito che si va svol-
gendo a volte pone la neces
sity di organizzare Sezioni di 
categoria. a volte la necessi-
ta di aprire piu Sezioni, a 
volta di raggrupparle. Unanl-

me e la richiesta di un raf-
forzamento del Comitato cit
tadino. 

Ma, come si comprenderft. 
tutto si scontra con la quali
ty dei quadri di cui il Par
tito dispone. Spostare buo-
ni quadri della produzione 
al lavoro di Partito? Sorgono 
problem! molto grandi che il 
Partito attuale non ha la for
za di risolvere. F6rmare nuo
vi quadri giovanili? E" giusto, 
ma il processo di formazione 
e lento. Come do\*remo ade-
guare allora la direzione del
la Sezione e del Comitato 
cittadino? Occorre uno sforzo 
massiccio del gruppo diri-
gente federale. rivolto ad ot-
tenere un miglioramento mas
siccio dei dirigenti sezionali. 
ed un impegno orgamzzativo 
senza il quale vano nsulte-
rebbe il pnmo. Questo par
tito abruzzese. con il suo cre-
scente prestigio tra tutti gli 
strati, con i suoi 167 000 voti 
del 28 aprile e stato costruito 
da questi militanti che han
no superato prove estrema-
mente difficoltose ed hanno 
tutte le capacita per superare 
le altre che ci attendono. Es-
senziale. perci6 e innanzi tutto 
una - corretta comprensione 
della nostra linea di avanzata 
democratica verso il sociali-
smo. del cui contenuto rivo-
luzionano occorre dare per-
manente dimostrazione nelle 
lotte per il rinnovamento del
le strutture arretrate della no
stra Regione e neU'opera di 
educazione social ista, deter-
minando queila tensione e 
queila attrazione ideale che 
oggi e pericolosamente allen-
tata. 

Su questo sforzo deve col-
locarsi direttamente il Comi
tato regionale che, con mag-
giori poteri e maggiori attrez-
zature, deve dare un contri
bute di qualita. 

GIORGIO MASSAROTTI 
Segretario della Fe
derazione di Pescara 

partecipazione di quadri inter-
medi delle istanze decentrate 
alia discussione e ali'impegno 
politico, si e. d'altra parte, de-
terminata — pur sulla base di 
una gtusta spinta aliautonomu 
assunzlone di responsabilita ed 
iniziativa politica — la forma
zione di un pluralismo di mo
menti di direzione che ha la-
sciato marglni a fenomeni di 
malintesa autonomia, con la 
conseguenza di accentuare le 
tendenze particolaristiche e set-
toriali e far apparire di fronte 
al partito centri dt direzione 
non sempre concordant!. Di qui 
il giudizio autocritico del no-
stro Comitato federate che ha 
rlconosciuto di non aver arsolto 
pienamente la sua funzione 
di direzione politica verso le 
istanze decentrate sia verticali 
che territorial!. Questo, molto 
in sintesi, il giudizio critico dal 
quale si e partitt nel dibattito 
ora in corso nella nostra Fe
derazione, che vede un impe-
ono amplo ed appassionato di 
mipHaia e mipliaia di cornpagni 
e che trovera un momento di 
sintesi alia Conferenza di fede
razione dalla quale, mentre scri-
viamo, ci separano ormai po-
chissimi giornl. Nessuno certo 
pensa — e il nostro Comitato 
federale lo ha esplicitamente 
detto — che questo sta un oiu-
dizio completamente • esau-
riente » o » definltivo ». Perso-
nalmente penso che siamo an
cora ad una valutazione pre-
valentemente » organizzativa * 
che lascia troppo in ombra il 
necessario dibattito sulle posi
zioni politlche e nell'anonlmato 
i momenti dl perplessita, di con-
fusione e anche di disorlenta-
mento che si sono ripercossi 
nell'attivtta, pur cosi impegnata 
e positiva, del partito a Bolo
gna. I punti di riferimento per 
un simile dibattito. che, nono-
stGnte difficolta e ritardi, si sta 
avviando e che la Conferenza 
di federazione senz'altro svt-
luppera, non mancano. 

Vi e da osservare tnnanzi-
tutto che gli effetti negativi 
della situazione in cui si e tro-
nata la nostra Federazione si 
sono particolarmente avvertiti 
dopo il grande successo eletto
rale del 28 aprile (per la ve-
rita un momento di dibattito 
al riguardo si ebbe gia dopo 
il X Congresso nazionaie), 
quando cioe proprio queila vit-
toria poneva Vesigenza di una 
rinnovata tensione politica ca
pace di individuare e affrontare 
i compiti e le responsabilita 
nuove poste al partito dall'ac-
cresciuto consenso popolare e 
dal profondo modificarsi dei 
termini dello scontro e della 
battaglia politico, E qui si e re-
gistrato tin ritardo che ha pe-
sato negativamente sullo stato 
del partito e che ha concorso, 
assieme alia situazione organiz
zativa. a determinare una certa 
flcssione nella partecipazione dt 
massa del cornpagni all'elabo-
razione e attuazione della linea 
politica del partito. Si trattava 
e si tratta di grossi problemi 
che nei limiti di questo arti-
colo e impossibile indicare an
che soltanto sommartamente, 
ma che posssono essere per 
gran parte ricondotti alle ana-
lisi delle trasformazioni econo-
miche e sociali a Bologna e in 
Emilia e nella loro giusta col-
locazione nell'ambito del tipo 
di sviiuppo economico nazionaie 
con i conseguenti rijlessi sul 
piano delle ualutarioni di forze 
e schieramenti polltlci. 

Una riflessione critica sulle 
nostre passate posizioni e im-
portante se vogliamo fare chia-
rezza e comprendere giusta-
mente Vattuale situazione. Vat-
tuale stretta economica e poli
tica. In particolare ci interessa 
dibattere a fondo il grande re-
ma deU'unitd politico della 
classe operaia che oggi, in pre
senza della nuova articolazione 
dei partiti della classe operaia 
che si richiamano al sociallsmo. 
si incentra sui rapporti unitari 
che devono intercorrere fra 
PCI. PSI. PSIVP. Questa unitd 
e anche il centro motore, Vele-
mento di forza e di attrazione 
della linea politica delle nuove 
maggi6ranze democratiche che 
oggi, piu dt ten", appare essere 
la reale ed effettiva alternative 
alle manovre di chiaro signlfi-
cato tnrolutiro tese a fare di 
Bologna e delVEmilia terra di 
r-onqvista per il centro-sinistra 
in funzione della rottura del-
Vunita del movimento operaio 
e democratico nei suoi storici 
centri di potere. Non si tratta 
di una discussione accademica, 
perche* dall'orientamento poli
tico della nostra Federazione 
derivano, fra Valtro. atti poli
tic t le cui ripercussioni vanno 
al di la dei confini della no
stra provincia. Ecco allora che 
la • discussione sulVorganlzza-
zione e lo stato del partito trova 
il suo riscontro piu ralido nella 
veriflca dell'orientamento poli
tico, nella chlarezza delle posi
zioni che non lascino marglni 
ne* alia suggestlone di cedl-
menti opportunistic!, ne" a irri-
oidimenti e chiusure settarie. 

CINZIO CANE' 
Bologna 

Sardegna 

Un posto nuovo 
per la donna 

Iniziativa autonoma della organizzazione fern-
minile — Obiettivi rivendicativi e di lotta 

Le iscritte alia nostra fe
derazione sono circa il 25 
per cento della forza totale 
del Partito. Questo e un da
to positivo che pone la nostra 
Federazione a livello nazio
naie, 

Ma se nol vogliamo fare 
un'analisi seria circa l'orga-
nizzazione femmlnile. la sua 
consistenza e la sua possi
bility di sviiuppo, il suo pe
so nella vita del partito, al
lora le cose enmbiano. Dob-
biamo. ad esempio. chieder-
cl come queste donne sono 
dlventate comuniste. Nella 
penisola e particolarmente 
nel centro-nord le donne so
no diventate comuniste nt-
traverso esperienze dirette: 
guerra di liberazlone nazio
naie, lotte nella fabbrica, 
lotte per la parity dl retri-
buzione e per il llbero ncces-
so a tutte le profession!. Og
gi 7 milioni dl donne parte-
cipano direttamente al pro
cesso produttlvo del paese. 
In Sardegna. nella maggio-
ranza del casl, proprio per 
l'assenza di queste esperien
ze dirette. Padeslone ol par
tito e stata spontanea, nel 
senso che, per le strutture 
arretrate della nostra isola, 
non e'e stata una presa di 
coscienza di classe e le nde-
sionl sono state nella mag-
gioranza dei casl una conse
guenza dell'appartenenza al 
partito del capo famiglia. 

Molte debolezze che uoi ri-
scontriamo neU'organlzzazio-
ne femminile, l'assenza dl 
un'iniziativa autonoma. han
no la radice proprio in que
ste cose. Su 1.069 iscritte ab
biamo 588 casalinghe e 215 
pensionate; in totale 1'80 per 
cento della forza totale del 
nostro movimento femminile 
e tagllato fuori dal processo 
produttlvo. Negl! altri rag
gruppamenti politici. poi, 
questa percentuale e nncora 
piu alta. Non e il merito che 
manca alle nostre casalinghe, 
manca soprattutto la possi
bility di affermare in modo 
autonomo la loro personality, 
il loro valore: manca, in so-
stanza, la possibilita di di-
mostrare quello che la donna 
fe capace di fare in ogni set-
tore della vita economico-
soclale; obiettivo. questo. al 
quale mira il nostro partito. 

E' stato constatato che no
nostante lo sviiuppo econo
mico italiano. i problemi rne-
ridionali e quelli delle Isole 
si sono aggravati e acutizzati 
assumendo forme nuove. Gli 
stessi poli di sviiuppo indu-
striale capitalistico. anche 
quando si localizzano nel me-
ridione e nelle isole, non ga-
rantiscono uno sviiuppo ar-
monico e organico della no
stra economia; e. pur disgre-
gando tutto il vecchio equi-
librio. non possono promuo-
verne uno nuovo, che assorba 
e valorizzi il potenziale dl 
energie del sud e delle isole. 
Gran parte del miracolo eco
nomico. registrato in Italia. 
h stato pagato dalla miseria 
del sud e delle isole. e stato 
pagato daU'emigrazione rnas-
siccia verificatasi in Sarde
gna. alia quale le donne han
no dato un rilevante con
tribute. 

Da queste constatazioni na-
sce l'esigenza che il movi
mento femminile sardo p o n : 
ga obiettivi rivendicativi e di 
lotta precis!, prenda inizia
tive politiche chiare. che 
vengano comprese da tutte 
le donne: si tratta soprattutto 
di battersi per la trasforma
zione delle strutture arretra
te della nostra isola. 

Nella zona della nostra fe
derazione si porranno sicu-
ramente. dopo completata la 
termocentrale del Sulcis. tut
ta una serie di problemi: da 
quello della utilizzazione del-
l'energia alia presentazione 
dei programmi di sviiuppo 

industriale per le aziende a 
capitale pubblico. In questo 
quadro. al di la del proble
mi generall di industrializ-
zazione, riforma agraria ecc , 
le donne devono rivendicare 
la costruzione di industrie 
manufatturiere dove potreb-
bero essere occupate rnolte 
donne. Ma prima di tutto, 
devono rivendicare dalla Re
gione l'istituzione di appositi 
corsl di qualifleazione per 
non correre il rischio, come 
qualche volta si fe verificato, 
che una volta pronta la fab
brica non e ancora pronta la 
manodopera qualiflcata. 

Ne derivano compiti e re
sponsabilita nuove per le no
stre donne: soprattutto. com
piti di elaborazlone. dl ini
ziativa e di direzione, per 
un maggiore inserimento del
la donna nella vita del par
tito a tutti i livelli. Su 38 
sezioni e nuclei di Partito 
nella nostra federazione. s>olo 
in 5 o 6 centri abbiamo la 
responsabile femminile e, !n 
alcuni di questi. piu di no-
me che di fatto. E l'inserl-
mento delle donne per essere 
valldo non deve essere un 
inserimento dall'alto. che a 
poco servirebbe. ma deve 
essere una conquista fatta 
dalle donne attraverso orl-
ginali iniziative di lotta per 
conquistare un giusto posto 
sia nella direzione della no
stra organizzazione politica, 
sla In tutti gli altri organism! 
di massa. 

GIOVANNI SALIS 
della Federazione 

di Carbonia 

La battaglia sui principi 

Rigore ideale 
e realismo 

politico 
Si e scritto giustamente che 

il • Partito della classe operaja 
non e uno » strumento per /are 
della politico*, non e un par
tito a^opinione, «parlamento-
r e - , bensl uno strumento di 
lotta riuoluzionarla della classe 
in ascesa: e un * purtlto-pro-
gramma *. Esso deve percld ri-
spondere a due esigenze essen
ziali. In primo luogo alia es{-
genza di un forte tmpeono idea
le e non soltanto tecnico-po-
Jttico. In secondo luogo alia 
esigenza d{ essere un partito di 
massa, capace di saldare in 
una strategia uniflcante tutti i 
problemi reati, materiali e 
ideali della classe lauoratrice. 

Per cid che riguarda tl pri
ma aspetto, bisogna preclsare 
che per impegno ideale si In-
tende oi'uiamenfe il fatto di 
uuere un programtna rivoluzio-
narlo globalmente antitetico al
io stato di cose prescnte e che 
faccia proprio e rccuperl quan
to di posltlro Vumanlta ha con-
quistato anche nella fase bor-
ghese dello suiluppo storlco. 
Euidentemenfe questo program-
ma noi I'abblamo, ma esso non 
si traduce ancora in una in-
tensa vita, in una asione riuo-
luzlonaria esplicitamente nor-
matlva, che ponga clod rutfa 
una gerarchla di valori tmiani. 
una concezione del mondo da 
conquistare; in modo da togliere 
spazio ad una tendenza alia 
' politica delle cose - all'empi-
rismo, all'elettoralismo che vl-
ve in una societa borghese e 
che quindi in parte ne sublsce 
le ideologic 

Purtroppo, e proprio sul fron
te ideale (della propaganda, 
della cultura, della attlvlta 
ideologica) che si manlfesta-
no alcune debolezze del par
tito: scarsczza dello suiluppo 
dei quadri e fenomeni di rela
tive distacco dalle masse. 

E cid proprio mentre il ca-

IL' 

1 
Ancora su piu Federazioni | 
nella stessa provincia I 

I 

Documento del 
CF di Cassino 

Le Informazlont e le opinion!, da nol fornite mar -
ted) scorso, sulla questione delle federazioni non capo
luogo hanno provocato notevole interesse in tutte quel l * 
province ove eslstono piu C F . Riteniamo percld op-
portuno aggiungere altre press di posizione. 

I cornpagni di CASSINO ci hanno Inviato II docu-
- mento preparatorio alia loro Conferenza federale che 
contiene valutazloni e concluslonl dlfforml da quelle 
espresse nell'articolo del compagno Notarcola, apparso 
martedl . II testo votato dal C.F . a f ferma, Infatti , che 
- la Federazione di Cassino, costituitasi nel 1957, pur 
f ra difetti e manchevolezze ha assolto il suo compito, 
la sua azione i stata positiva > tanto sul piano orga
nizzatlvo che su quello politico. II C F esclude la sostl-
tuzione della attuale federazione con un Comitato di 
Zona facente capo alia Federazione dl Froslnone e invita 
I cornpagni a dibattere il problema del coordlnamento 
politico aul piano provinciate. 

Dal canto suo il C.F . dl Ascoll Plceno ha preso po
sizione sulPopportunlta di confermare o trasformare la 
Federazione di F E R M O che si trova nella stessa pro
vincia. In un suo documento II C F af ferma: 

• Alcuni cornpagni hanno espresso giudizio negativo 
sulla eslstenza di due federazioni nella nostra provincia 
ed hanno chiesto di trasformare in Comitato di Zona 
queila di Fermo. L'orientamento prevalente espresso e 
stato quello di mantenere tale federazione in quanto 
complessivamente la sua attlvita viene ritenuta positiva, 
e si prospetta la opportunita di Istitulre un comitato di 
coordlnamento funzionante t ra le due federazioni «. 

II Comitato regionale siclliano ha preso In esame lo 
stesso problema nel quadro della discussione generale 
sullo stato del partito ed ha approvato gli orientamenti 
proposti dalla segreteria che sono stati cost riassunti 
in un documento: 

« Nel quadro del problemi del decentramento, un bl-
lancio deve essere fatto delle esperienze delle federazioni 
nate dallo sdoppiamento di vecchie federazioni provin
cial!. Mentre per SCIACCA (Agrlgento) e 8 A N T A G A T A 
(Messina) questa esperienze ft nel complesso positiva 
(anche se non sono stati rlsolti In modo completo ed 
efflcace i problemi del coordlnamento provinciate), per 
quanto riguarda T E R M I N I I M E R E 8 E appare necessa
rio giungere alia trasformazione della federazione in 
Comitato di zona nell 'ambito della federazione paler-
mitana ». 

Napoli: Orientamenti ideali 
e conoscenza della realta 

II centro di Napoli e carat-
terizzato da una composizione 
sociale quanto mai eterogenea. 
ed in continua dissoluzione. II 
vecchio sottoproletarialo solo in 
parte e stato axsorbito dalla mi-
riade di piccole tmprese arti-
giane e commerciali o dalle fab-
bnche. Vemigrazione al Nord e 
all'estcro non e stata eccessiva. 
Piii frequente lo spostamento di 
abifanfi dal centro cittadino alia 
periferia. e Vafftusso di gente 
della provincia e del Sud Nu-
mericamente pli agglomeratl 
umani sono rimasti sostanzial-
mente gli stessi degii anni pas
sati. Artigianato mimeroswimo, 
commerctantt e popolino, que
sta. sostanzialmente e la realta 
sociale del centro della citta 
integrata dai lavoratori dello 
Stato e degli Enti locali che la-
vorano al centro della nostra 
citta. pur abitando in zone 
spesso dwtantt. 

Su questa realta ci siamo tro-
cati a lavorare negli anni pas
sati. lottando contro la camorra 
clerico-laurina. II persistere 
dell * equivoco clerico - monar-
chico nonostante la vittoria del 
28 aprile. e i successi stessi del 
partito ci impongono uno sforzo 
maggiore ed una superiore ca
pacita di elaborare ed artico
lare una politico, 

r soprattutto al centro deUa 

cittd. purtroppo. che avvertiamo 
la carenza di un efficace orien-
tamento. la debolezza della pro
spettiva socialista. gli sfasa-
menti estremisti e opportunisti 
che impediscono uno svduppo 
dell'lniziativa, della organizza
zione. dell'elaborazione politica. 

La sezione pilota deve essere 
quindi capace di promuovere 
una propria elaborazione poli
tico. nel quadro di queila gene
rale e federale, e an proprio 
attivo numeroso eventualmente 
coordinato da funzionari: essa 
potra operare secondo le esi
genze reali solo se le verranno 
devoluti compiti flnora di com-
petenza della Federazione. 

n problema dell' uniflcazione 
delle sedi. degli schedari e dei 
gruppi dirigenti. se isolato dal 
quadro dell'orientamento ideo-
logico, dl scelte politiche ben 
precise, dal consenso degli 
iscritti. non risolve, come non 
ha mai risolto. il problema dl 
far aderire il Partito. anche al 
centro della citta, ad una deter-
minata realta politico-sociale al 
fine di trasformarla. Si corre 
ami il perlcolo di pervenire a 
un organlsmo senza vita e senza 
legami con le masse popolari. e 
perfino senza legami con ail 
iscritti. 

L'unificazione ideale, presup-
posto dl Queila orocnizzatica, 

deve anzitutto partire dall'esa-
rae della realta politico-sociale 
dei quartieri del centro citta
dino. dalle forti tradizioni che 
esistono, dalle tendenze che 
stanno maturando. Essa deve 
anzitutto sviluppare. all'interno 
del Partito, una coscienza ed 
una maggiore capacita di orien-
tamento e una prospettiva che 
non si limiti a vivere di cam-
pagne elettorali. ma che si 
proietti ben al di la dl queste 
congiunture. La mancanza dt 
ctrcolt culturali o dl cast del 
popolo. il distacco delle masse 
dalla vita politica che si con-
cretizza netl'inesistenza di una 
rete di organizzazioni dl massa 
anche di carattere puramente 
rivendicativo: se queito e U 
quadro della nostra situazione, 
abbiamo un enorme vuoto poli
tico da colmare. Percid i pro
blemi dell'orientamento. del suo 
adeguamento ed aggiornamento 
appaiono. assieme con Vesame 
delle realta politico-sociali. i 
punti di partenza per le discus-
sioni in materia d'organizzazio-
ne. n Comitato di zona tra piu 
sezioni o la graduate formazione 
di gruppi di lavoro per pro
blemi sono i piu idonei a favo 
rire una uniflcazione ideale e 
reale. 

PAOLO COCOZZA 
NapoU 

pltalismo contemporaneo, tvi-
luppandosl e determinando H-
uelll di reddilo al di sopra dei 
blsognl vitali (dal lato flsico), 
esprime complutamente la pro
pria contraddizlone /ondamen
tale: la alienacionc del lavoro 
e dcll'uomo; per cui la conqui
sta di una coscienza socialista 
t un fatto sempre meno im
mediate: e il risultato dl una 
ajtone pedagogica del partito 
che, partendo da problemi rea
li, indica una dlversa conce
zione dell'uomo, prasnefta un 
nuovo Ideale dl vita, si accre-
scono quindi le funzioni del 
Partito come portatore, dallo 
esterno, della coscleiua rlvolu-
cionaria, di una uisione alter-
witiva al sistema. 

Ecco qui allora il vasto cam-
po della bhttaglia ideale che 
dobbiamo occupare, partendo 
dai temi della lotta politica. 
Per esempio: e'e oggi 11 pro
blema della Ubcrta e della de-
mocrazia. Gli studiosi comuni-
sti sono stati gli unlci che su 
questi temi hanno lavorato, da 
una parte liberando il tnarxl-
smo dalle chiusure sfallnlane, 
dall'altra agganclandosi a tutta 
una tradizione democratico-bor-
ghese avanzata, per derluarne 
la necessaria soluzione sociali
sta del problema dt una llber-
ta e di una democrazia ch« 
rispondano alle esigenze delle 
societa svlluppafe. Questa ela
borazlone e poi stata utllir-
zata dal Partito per definire 
scientlflcamente la via italiarta 
al sociallsmo. 

Non sono i socialisti — che 
su queste cose non hanno detto 
nulla, hanno preso solo quello 
che abbiamo scoperto noi, sal
vo poi rinfacciarci un presun-
to dogmatismo — ma noi che 
dobbiamo oggi attaccare sulle 
question! della Ubcrta e della 
democrazia, conviutt come sia
mo della nostra supcriorita teo-
rica nei confronti del con/u-
sionismo ideologico riformista 
e delle concezioni cattoliche or
mai supcrate nelle loro formu-
lazioni ortodosse, c gia oggi in 
via di avvicinamento alle nostre 
posizioni (penso, ad esempio, 
alia libertd /inaltzzntn, alia de
mocrazia come autogoverno, di 
cui ha parlato un esponente 
della sinistra dc, Granclli, rc-
centtmente). 

Nella societa attuale si ac-
centua la tendenza ad una spc-
cializzazione professionale sem
pre piu tntnuta. St tratta di un 
processo irreversible e negati
vo nella misura in cui continua 
a permanere la scissione fra 
professione e politica, tra pro-
fessione e cultura. Questa scis
sione isola Vindividuo singolo 
e lo distacea dal problemi po
litici di competenza appunto 
dei tecnici o professionisti del
la politica, e con cid il proces
so di spoliticizzazione delle 
masse dlventa inevitabilc. 

Ma noi combattiamo questa 
tendenza proprio perche abbia
mo una concezione diversa dal
la politica, che per nol e la sin
tesi di tutti i momenti sociali 
e professlonali In quanto media 
tutte le specificita e fa partecl-
pare I'indipiduo alia pienerza 
della vita sociale. Ci contrap-
poniamo, vedendo il proble
ma in una sfera piu generale. 
ai processi disgregatorl in atto 
e al sistema di valori che que
sti processi generano e che 
rendono sempre piu astratti e 
lontani i momenti unt/ieanti 
della vita sociale (politica, ideo
logica). In altre parole non pos-
stamo ellmlnare la scissione fra 
professionale e politico se non 
a condizione che 11 nostro par
tito sla uno strumento capace 
di raccogliere tutti i problemi 
e quindi tutte le competenze e 
i contrlbutl speclflci. Da qui la 
necessitd. di adeguare i nostri 
strumenti e le nostre strutture, 
sopratutto a Ifvello vertlcale, 
doe per problemi e per grup
pi di interesse. 

Se noi oggi avvertiamo una 
carenza e proprio questa: dt 
sentirci un po' staccatl dalla 
realta. di sentire la mancanza 
di centri di indagine, di cen
tri di studio che slano in grado 
di fornirci quelle anallsl, quel
le proposte di cui oggi U diri-
gente politico ha bisogno. Cer
to, esiste pur sempre il perlco
lo che una qualslasi soluzione 
tecnica — anche se sottinten-
de sempre una concezione del 
mondo — non sia omogenea al 
fine strategico cui tendiarno. 
Ma e'e un altro pericolo ben 
maggiore, e cioe che la nostra 
ideologia, la nostra visione 
ideale diventino una sorta dl 
catechlsmo, di ideologiemo 
astrattamente flnalistico, nella 
misura in cui non riusciamo 
a saldare insieme concezione 
del mondo - ideologia - compe-
tenza tecnica. 

Guardiamo alia vita delle 
nostre sezioni, organlzzate an
cora come ai tempi dell'attesa 
messianica. L'unica afflcifa che 
in esse si svolge e di tipo po-
litico-generale, propagandisti-
co. Le sezioni non riescono a 
penetrare il meccanlsmo socia
le che le circonda, per dare 
contenuti alia linea del parti
to. Ecco allora che i perieoll 
di astratto ideologismo e di 
prammatismo vanno combattu-
tl, da una parte tenendo ferml 
e rinrigorendo continuamente i 
nostri ideali e la nostra conce
zione del mondo e dell'assetto 
della societa, il nostro obtetti-
ro finale, I nostri valori; dal
l'altra, calcndoci profondamen-
te in questa realta. quindi mu-
nirci degli strumenti. delle 
competenze necessarie per tra
sformare questa realta. E cid 
pud essere fatto dalla sezione, 
se viene fatto nella zona, dalla 
Federazione: cioe se questi 
gruppi di lavoro e di studio tl 
organizzano a tutti I livelli del 
partito e si incastrano con le 
istanze orizzontali, in un siste
ma tanto ptu realmente unitario 
quanto ptu complesso, multi
forme, capillare. 

L U C I A N O R O N C H B T T T I 
Modena 
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rassegna 
internazionale 

Botta e risposta 
tra Francia e USA 

Johnson e Couve de Murvil-
le banno alTronlato quasi con-
temporaneatnente il tenia delle 
relation! franco-americane: il 
presidente degli Siati Uniti nel 
c o n o di una conferenza stam
ps tenuta sabato sera, }l mini
stro degli Esteri francese in. 
iroa intervista pubblicata icri 
da United States News and 
World Report. II lono e stato 
eortese, persino amichevolc aia 
da una parte come dall'altra. 
Nella eoslanza, pero, le cose 
sono rimaste come prima: la 
divergenaa di strategia politi
cs tra Washington e Parigi 
non accenna a trovare il ter-
reno di un possibile compro-
ineaso., 

Johnson ha adoperato un 
fmguaggio abbastanza sfumato 
pur tenendo tuttavia a prcci-
Mre die tin incontro con De 
Gaulle sarebl>c auspicabile so
lo so fossero preventivamente 
gettate le basi di accord! &od-
disfacenti, il che e suonato in-
diretta conferma del fatto die, 
almeno per il momcnlo, que
sta possihilita e tntt'altro die 
vicina. II presidente degli Sia-
ti Uniti ha poi assicurato die 
il suo governo e il suo paese 

. deaiderano vedere la Francia 
piu forte possibile e si e di-
chiarato cerlo die a in caso di 
pericolo» Parigi e Washin
gton si troverebbero fianro a 
fianco. Sul sud-cst asiatico, e 
sui problemi sollcvati da una 
eventuate iniziativa di De 
Gaulle in quella zona del 
mondo, Johnson ha deito di 
non essere al corrente di par
ticolari proposte franccsi. 

• E* precisamente stt questa 
parte della conferenza stampa 
di Johnson che la intervista di 
Couve de Murville ribadiscc i 
termini sostanziali della posi
zione francese. « Poiche ne le 
nazioni europec ne gli Stati 
Uniti — qucsta la prima af-

' fermazinne del ministro degli 
Ester! di De Gaulle — inten-
dono enmbattere una gucrm 
di vaMe proporzioni nel sud-
cst asiatico, la sola soluzione 
possihile e la neutralita J>. Al
ia domanda del giornalista so, 

a •' suo parere, ' la neutralita 
possa essere = assicurata senza 
la forza, Couve de Murville 
ha cosi risposto: « Non dico 
che la forza non e itnpor-
tante e non abbiamo mai det-
to che gli Stati-Uniti non ab-
biano la forza. Tulto quel rhe 
diciamo e che ci sembra dif
ficile vincere una guerra ci
vile dall'esterno e che perlan-
to una soluzione politica e 
piu realistica di una soluzio
ne militare ». 

Vi h in questa risposta una 
affermazione polemica contro 
la tesi ccntrale degli Stati 
Uniti nel Viet Nam del sud: 
l'afferniazione, cioe, che si 
tratta di una guerra civile e 
non gia, come sostengono gli 
americani, di una guerra nli-
mentata dal nord contro il 
sud. I franccsi sono i meglio 
indicati per poter parlare di 
questo cose con cognizione di 
causa. A suo tempo, infattii, 
quando ossi conducevano la 
guerra contro 1'cscrcito pnpo-
lare di liberazione di Giap, 
fecero il tenlativo di attribui-
re alia Cina la responsabillta 
delle operazioni militari con-
dotte contro il rorpo di spedi-
zionc francese. Ma la tesi non 
rosso di fronte alia realta e 
Parigi dovette rasscgnarsi a 
riconoscere nel governo di Ho 
Ci Min il princlpale interlo-
cutore valido per giungere al
ia pare. Percio quando Couve 
de Murville parla ng<>i ili 
guerra civile nel Viet Nam del 
sud, da una parte egli pole-
mizza contro la posizione amc-
ricana e dall'altra invito a 
Washington a tener eonto del
la esperienza francese «j ad 
aprire. percio, una trattativa 
con le forze di lilierazione del 
Viet Nam del sud. 

Sugli altri problem! che np-
pongono la strategia politica 
francese e quella americana 
Couve de Murville non ha ag-
pinnto ne tolto nulla a quel 
die si sapeva. L'imprcssione 
generale che sc ne Ticava e 
che lo scambio di botta e ri
sposta non ha minimamente 
modificaln lo stalo attuale del
le relazioni tra Francia e Sta
ti Uniti. 

a. j . 

Viet Nam 

McNamara promette 
a Khan 
un aiuto 
«totale » 
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Stati Uniti 

I razzisti 
attaccano 
al Senate 

WASHINGTON. 9 
La battaglia decisiva per la 

legge sui diritti eivili ha avuto 
inizio oggi al Senato. dove il 
senatore Russell, della Geor
gia. e gli altri senator! raz
zisti degli Stati del sud sono 
decisi a valersi di tutti i mez-
zi a loro disposizione per rln-
viare alle calende greche il 
voto sul progetto kennediano. 
A causa di tale loro atteg-
giamento, si teme che la di-
scussione in aula possa durare 
piu di sei settimane. 

II senatore Russell e i suoi 
colleghi sono evidentemente 
consapevoli deU'impossibilita di 
difendere efficacemente nel 
paese la causa della segrega-
zione razziale. nel I a nuova si-
tuazione creata dall'impetuosa 
avanzata del movimento della 
gente di colore. Al Congresso. 
essi hanno per6 un'arma po-
tente: il -filibustering*, ossia 
i discorsi-fiume. con i quali 
conferire al dibattito la mas-
sima lentezza. e, nell'ipotesi 
piu favorevole, di rendere im-
possibile un voto nella presen-
t e sessione. Con il - filibuste
ring », essi pongono, in sostan
za. un ricatto al governo: o eli- _^ 
minare dal progetto le dispo-Jdefia'strategia razzista propu-

la «cloture - e quella di stan-
care i senatori razzisti con se-
dute ininterrotte. che esauri-
rebbero le risorse del •> filibu
stering-. Un'iniziativa per se-
dute piu lunghe (inizio al 
mattino e conclusione a tarda 
sera) non sara presa tuttavia 
dai sostenitori della legge pri
ma della prima settimana, de-
dicata a prese di contatto e a 
manovre d'assaggio. 

La * prova di forza » che si e 
aperta al Congresso e o w i a -
mente collegata alia battaglia 
elettorale. che avra nel sud uno 
dei suoi teatri piu importanti. 
e alle discussioni sulla scelta dei 
candidati da parte dei due par-
titi. In questo campo. Ie no-
vita — nodo dell'interesse che 
circonda le * primaries in pro-
gramma per domani nel New 
Hampshire — sono due: il movi
mento inteso a far si che il par-
tito democratico (di governo) 
afnanchi alia candidatura di 
Johnson come presidente quella 
di Robert Kennedy come vice-
presidente. e per i repubbli-
cani. il «• ritorno* di Nixon. 

Come nota oggi Joseph Alsop 
sulla New York Herald Tri
bune. Nixon offre al partito di 
opposizione una - ripulitura -

sizioni piu avanzate, nel sen-
so deU'integrazione razziale. o 
correre il rischio di un suo 
insabbiamento. E* gia pronto 
un piano di battaglia. in base 
al quale ciascun senatore raz
zista dovrebbero parlare in au
la per almeno quattro ore ogni 
due giorni. 

L'unico antidoto alia mano-
vra ostruzionistica potrebbe es
sere la cosiddetta - c lo ture - . 
che riehiede per6 l'appoggio di 
due tend del Senato (sessanta-
aette rot i ) . maggioranza che. 
non e stato mai possibile met-
tere losieme. L'alternativa al-

gnata dal senatore Goldwater, 
che e al suo tramonto. e mi-
gliori chances presso l'elettora-
to. Se egli verra seel to. John
son si trovera in difficolta nel 
sud e la scelta di Robert 
Kennedy come compagno di li-
sta complicherebbe le cose. Se. 
invece. i repubblicani si deci-
dessero per Rockefeller o per 
il governatore Scranton. i pro
blem! di Johnson si spostereb-
bero verso gli Stati industrial! 
del nord e U presidente po
trebbe aver bisogno di voti le-
gati al prestigio dc! nome di 
Kennedy. 

Parigi 

Console marocchino 
ucciso a pugnalate 

PARIGI, 9. 
11 console generale del Ma-

rocco a Parigi, Ben Erradi 
Thami, e stato assassinato que
sto pomeriggio nella sede del 
consolato, situata nel centro 
di Parigi, a breve distanza dal 
teatro delTOpera. L'assassino, 
i l quale ha colpito con una 
pugnalata alle spalle il diplo-
matlco, per motivi non an-
cora noti. e un imbianchino di 
nome Rabah Mohamed Ben Ab-
dulla 

II console ha avuto la forza 
di uscire dall'edificio ma, giun-
to sul marciapiede, e caduto 
a terra. Subito soccorso. e spi-
rato prima ancora di essere 

nel piu vicino ospe-

dale. L'autore del crimine e 
stato arrestato. 

La sorella di Ben AbdouIIa 
ha dichiarato che il delitto e 
probabilmente frutto di un mo-
mento di collera. * Mio fratello 
— ha raccontato la donna — 
aveva perso il passaporto sette 
mesi fa. all*indomani del suo 
arrivo a Parigi. Senza quel do-
cumento, non poteva ottenere 
n* un lavoro n£ un permessso 
di soggiorno in Francia e nem-
meno far ritorno in Marocco A 
piu riprese si era recato al 
consolato. per chledere il rila-
scio di un nuovo documento, 
ma le pratiche andavano per le 
lunghe. Era cosl arrivato al 
limitc della follia*. 

II progetto di «rifor-
ma agraria» del gover
no di Saigon offre ai 
contadini solo la possi
hilita di «comprare» 
la terra che gia pos-

seggono di fatto 

SAIGON, 9 
L'aiuto degli Stati Uniti al 

governo di Sa igon sara, d'ora 
innanzi, < totale, i l l imitato e 
incondizionato >, ha dichia
rato oggi un portavoce del 
generale Khan, il nuovo dit-
tatore cui il ministro ameri-
cano della difesa McNamara, 
aveva ieri garantito in ter
mini calorosi l 'appoggio di 
Washington. 

II portavoce ha dichiarato 
anche che i rappresentanti di 
Washington (McNamara e 
accotnpagnato da uno stuolo 
di personaggi militari e po-
litici, fra cui il capo di quel
la sinistra organizzazione che 
e la Central Intelligence 
Agency (John McCone) han
no approvato, garantendogli 
il loro pieno appoggio, il 
« piano di pacificazione e di 
azione > preparato dallo stes-
so generale Khan, che do-
vrebbe essere attuato nel cor-
so di un anno. Gli americani 
sarebbero stati soprattutto 
< favorevo lmente impressio-
nati > dal fatto che Khan si 
propone di lanciare una « ri-
forma' agraria > che dovreb-
be consentire ai contadini di 
acquistare la terra da essi 
lavorata. 

Fra tutti gli argomenti af-
frontati tra ieri e oggi (Mc 
Namara ieri • ha tenuto ben 
tre riunioni di lavoro) e que
sto senza dubbio il piu grot-
tesco: il piano di c riforma 
agraria » si propone infatti di 
conquistare al governo l'ap
poggio della popolazione con-
tadina, offrendole di compra-
re cio di cui essa dispone gia 
l iberamente. c ioe la terra 
Non va diment icato infatti 
che la guerriglia nacque, fra 
l'altro, anche perche i con
tadini intendevano impedire 
il ritorno degl i agrari protet-
ti da D i e m e dagli americani. 

II piano parla anche di ri-
duzione del le tasse: ma gia 
oggi i contadini^ che nella 
maggior parte vtvono ne l le 
zone l iberate dal Fronte Na-
zionale di Liberazione. non 
pagano tasse al governo. 

II portavoce di McNamara. 
Arthur Sy lves ter , lo stesso 
che ieri aveva lasciato inten-
dere che nella prima giornata 
di lavori McNamara aveva 
esaminato il problema di un 
al largamento del la guerra al 
Viet N a m del nord, ha oggi 
negato che questa quest ione 
sia stata discussa. Sy lves ter e 
g ia noto per numerose c gaf
fes » del genere , e la smen-
tita odierna sembra dettata 
sol tan to dal desiderio di con-
fondere un poco le acque do-
po che ieri egl i si era lasciato 
sfuggire qualcosa che non 
avrebbe dovuto dire. II fat
to e che le misure per allar-
gare il conflitto devono esse
re approvate anche da John
son, e che comunque in un 
primo momento , s e adottate, 
esse non saranno attuate 
apertamente: la presenza di 
McCone, il capo del la CIA, 
a l le consultazioni di McNa
mara e. a ques to proposito, 
i l luminante. La CIA ha in
fatti gia diretto, nei passati 
18 mes i . numerose operazioni 
del genere; il fatto c h e esse 
s iano tutte finite in altrettan-
ti disastri non ha insegnato 
nulla, apparentemente , agli 
americani. 

McNamara (che non ripar-
tira per gli Stat i Uniti , s em
bra. prima di veneTdi) ha 
comunque gia avuto m o d o di 
constatare c h e la s ituazione 
nel Viet N a m del sud e pro-
fondamente mutata ( in peg-
gio, dal suo punto di v is ta) 
rispetto a l le precedenti visi-
te. A Sa igon vi e infatti uno 
sp iegamento di" forze tipico 
dei moment i di emergenza, 
con pattugl ie a n n a t e di tut-
to punto ne l l e strade, mentre 
ai crocicchi stazionano in per-
manenza poliziotti col mitra 
in posizione di sparo Gia nei 
giorni scorsi centinaia di ar
rest i erano stati efTettuati nei 
quartieri popolari del la gran-
de citta, ev identemente per 
impedire dimostrazioni a fa-
vore della pace. E quando 
oggi il ministro americano 
col suo seguito si e recato in 
el icottero a visitare un vil-
laggio del la setta Hoa Hao 
nella provincia di Giang (150 
km. a sud-ovest di S a i g o n ) , 
egl i era accompagnato da una 
scorta imponente di el icotte-
ti corazzati e armati di razzi. 

Fra gli oppositori di 

De Gaulle alle elezioni 

Solo il PCF 
guddagna seggi 

Bruciano 
i «riscio» 

L'alta percentuale delle 
astensioni attribuita da 
« CHumanite »alia«co-
spirazione del silenzio» 

voluta dal governo 

Dal nostro inviato 

ZANZIBAR — II presidente Karume presenzia alia ceri-
monia della distruzione dei « r i s c i o » — carrozzelle 
a niano — s imbolo dell'arretratezza e dell 'oppressione 
colonialista , . (Telefoto A N S A all'Unita) 

In un incidente d'auto 

E' morffo 
i l compagno 
Bodemann 

Era membro della segreteria del Par
tito svizzero del Lavoro — Le con-

doglianze di Togliatti 

BASILEA, 9. 
In un tragico incidente stra-

dale. e morto domenica il com
pagno Marino Bodemann, mem
bro della segreteria del Partito 
svizzero del lavoro ed uno de: 
p;u vecchi e provati dirigent 
del movimento comunista inter
nazionale. 

II compagno Bodemann ave-
Va settantuno ann:. e alia cau-
3a della pace e del soc;al\smo 
aveva dedicato tutta la sua v.-
ta. Era stato. tra l'altro. fonda-
tore delTInteraazionale della 
g.oventu comumsta. durante la 
prima guerra mondiale. e ave
va £Vol:o un'importanto opera 
di collegamento tra i comtini-
sti svizzeri e i gruppi progres-
sisti di altri paesi Success.va-
mente. era stato membro attivo 
del Soccorso rosso e aveva svol-
to un'opera instancabile per or-
gan^zzare e coordmare l'aiuto 
alle vittime del fascismo E' in 
que^ti anni che il compagno 
Bodemann aveva «tretto in par-
ticolare. rapport; fraterm con i 
comunisti ital:ani. 

Ex-membro del Consigl-.o na-
z'.onale e membro del Gran 
Conoiglio di Bale, il compagno 
Bodemann svolgeva un'intenea 
attivita anche :n scno al movi
mento internazionale. della cm 
unita era tenace e coerente so-
stenitore. 

La notizia della sua tragica 
morte ha suscitato unantme 
cordoglio e comp.anto tra i mi
litant! operai. I funerali avran-
no luogo nei pomeriggio di 
mercoledl a Basilea. 

Appena appreea la notiz:a 
della morte del compagno Bo
demann. il compagno Palmiro 
Togliatti ha inviato il seguen-
te telegramma al Comitato cen
tral e del Partito svizzero del 
lavoro-

- Profondamente colpito dat 
la tragica scorn pars a del corn-

Marino Bodemann 

PARIGI. 9. 
Le considerazioni sul voto di 

ieri occupano ampiamente i 
commenti po/iJici, e I'elemento 
che prende piu riliero P quel
la della ' astensione dramma-
tica ' dei cittadini, cosl come la 
hordita elettorale e stata defini-
ta dallo stesso ministro degli 
Interni Mai, in effetti. la pas-
sivita dell'elettorato ai'era rao-
{jiunto un tale livello, e la per
centuale di assenti alle urne, 
pari al 45 per cento, non era 
mai stata toccata, da quasi mez
zo secolo a questa parte. 

Questo triste record della 
astensione da una consultazio-
nc democratica ripropone la 
vecchia questione: la Francia 
e spoliticizzata fino a questo 
punto? La risposta pii'i facile 
da fornire e si ma essa e su-
perficiale e sbrigativa. Motivi 
piu profondi stanno dietro 
questo vuoto elettorale. e sono 
quelli dell'incertezza politica di 
grandi masse di francesi, che 
non sanno bene come orientarsi. 
A questo senso di sfiducia con-
tribuisce indirettamente tutta 
una certa impostazione fonda-
ta sul ' nullismo politico » del
le masse sotto il governo del 
generale De Gaulle. Prendiamo 
un qualsiasi cittadino. Se a co-
stui si spiega che la democra-
zia e morta e seppellita in 
Francia, che tutta la macchina 
del potere e degli Enti demo-
cratici e controllata dallo Sta
to, senza soluzione di continui-
ta, che gli individui non hanno 
ruolo, e che infine solo I Pre-
fetti fanno le leggi nei Cantoni 
francesi, questo stesso cittadi
no si convincera che il suo vo
to non ha assolutamente alcun 
valore. Resta a casa se fa f red-
do e va a pescare se fa bel tem
po. La congi'untura meteorolo-
gica pud in tutte le stagioni 
giustificare I'assenteismo poll 
tico, se e questo che basta per 
fornire una spiegazione a cosl 
grave fenomeno. Si aggiunga 
che I'invito a votare esclusiva-
mente contro e meno efficace 
che I'invito a votare per qual 
che cosa, vale a dire in favore 
di un programma, di una al-
ternativa. di una prospettiva 

Mai come in questo momen
to abbiamo avvertito Virrinun-
ciabile esigenza di una viatta-
forma programmatica comune 
delle forze di sinistra e demo-
cratiche in Francia. La demo-
crazia non e una lampada che 
le ' vestali ~ ahmentano con il 
fuoco sacro. ma un clima poli
tico, una tensione sociale. che 
esiste nel dialogo. nel dibatti
to e sopratutto nella parteci-
pazione piu ampia possibile del
le masse, per modificare nel 
senso del progresso il sistema 
che le qoverna 

Nel campo dell'opposizione i 
soli aumenti venpono registrati 
dal PCF. Gli eletti comunisti 
sono arrivati. a risultati eletto-
rali ultimati, alia cifra di 36. 
contro i 25 della precedente 
consnltazione. II bilancio fina
le da trarre. dopo le ultime in-
dicazioni ufficiali offerte dal 
Ministero dell'lnterno e il se-
guente: due terzi dei consiglie-
ri pcncrali ,<;ono stati eletti ieri 
nel primo turno; un terzo ver
ra eletto domenica prossima 
dal ballottaggio: su 1525 sepai 

\del territorio metropohtano. 
\969 sono stati aia attribuiti: ed 
attorno agli altn st accendera 
domenica prossima la battaulia 
politica forse piu intereisante. 

La Nation, onjano dell'UXR, 
.tcrire: « Non si pud non nota-
re che se nell'opinione pubbli-
ca esiste va il malcontento di 
cui Vopposizione da atto con 
compiacenza da qualche tempo. 
ali elettori arrebbero profitta-
to dell'occasione 

tando < il contenimento dei 
giusti incrcmenti retributivi > 
sollecita che cid si realizzi 
< entro quei limiti al di la dei 
quali essi sarebbero polveriz-
zati >. Inoltre ritiene che 11 
< contenimento > non sia pos
sibile < senza che abbiano luo
go un serio controllo e un 
utile impiego del profitti nel-
l'interesse collettivo, una de-
cisa azione contro le poslzio-
ni improduttive di rendita e 
speculazione». Pudicamente 
evitando di parlare dei mono-
poli. la UIL, tuttavia, critica 
anche « le posizioni di supre-
mazia instaurate nella produ 
zione e sul mercato » e chiede 
la riforma dei comitati dei 
prezzi, la convocazione di una 
conferenza nazionale della di 
stribuzione e la revisione an-
nuale, anziche triennale, della 
parte economica dei contratti 
collettivi di lavoro. Infine la 
UIL c respinge le forme pale-
si o dissimulate di rlsparmlo 
forzoso» ( « i l risparmio con-
trattuale » di Storti) al quale 
contrappone vagamente una 
creazione di titoli dotati di 
particolari garanzie («rlspar-
mio garantito*) da far acqui
stare agli operai. 

Con i colloqui di ieri, si e 
chiusa dunque la prima fase 
di contatti, essenzialmente in-
formativa, tra Moro e i sinda-
cati. Un punto e apparso co
mune alle dichiarazioni dei 
rappresentanti dei smdacati: 
il « no » al blocco salariale e, 
in misura maggiore o minorc, 
l'aperta diffidenza verso le mi-
sure che tendano ad una « po
litica dei redditi » ancorata al 
ridimensionamento salariale, 
del tipo di quella avanzata da 
La Malfa e richiesta a gran 
voce dal padronato. Domani 
Nloro si incontrera con i rap
presentanti del padronato 
(Confindustria e Confagricol-
tura) e della Confcommercio e 
poi. probabilmente, riprende-
ranno incontri bilaterali su 
punti specifici. Nel pomeriggio 
di domani e quasi certa la riu-
nione del Consiglio dei mini-
stri. Secondo quanto si e ap-
preso la riunione sara dedica-
ta ad alcune question! ineren-
ti alia politica comunitaria. 

Un elemento nuovo — tra-
pelato dalla CESL — h rap-
presentato dalla richiesta di 
questo sindacato di una prima 
riduzione della nuova tassa 
sulle automobili. Ieri La Stam
pa (Fiat) riportava con gran-
de e soddisfatta evidenza tale 
indiscrezione. affcrmando che 
una riduzione della tassa si 
rende necessaria se non si vuo-
le che la produzione automo-
bilistica italiana si riduca del 
20-25 per cento circa. L'indi-
screzione veniva confermata 
autorevolmente ieri dall'on: 
Vito Scalia. uno dei segretan 
della CISL. In una dichiarazio-
ne Scalia sostenendo la neces
sity di « collegare i provvedi-
menti di congiuntura con quel
li di programmazione » ha af-
fermato che «sarebbe stato 
piii producente se il governo 
avesse operato nel settore del
la distribuzione del prodotto 
(Federconsorzj - ndr) determi-
nando effetti di maggiore con-
sistenza di quelli che non si 
possano conscguire con estem-
poranee misure di inasprimen-
to fiscale in particolari settori. 
quali ad esempio, quello delle 
automobili di media e piccola 
cilindrata ». Scalia ha confer-
mato che in questo quadro 
« assume valore attuale e per-
manente la ristrutturazione 
della Federconsorzi, che do-
vrebbe costituire una costante. 
anche a breve termine, della 
politica governativa ». Scalia, 
a questo proposito, continuava 
ad invocare « un gesto di chia-
rezza da parte del ministro del-
1'agricoltura in possesso di tut
ti gli elementi conoscitivi atti 
a legittimare la nomina di un 
commissario ». 

no eempre la nobile figura di 
dirigente del compagno Bode
mann ]a eua lunga battaglia per 
la democrazia. la pace e il so-
cialismo. il continuo prezioso 
aiuto dato agli antifascist! del 
nostro paese negli anni dun 
dell'emigrazione e della lotta 
clandestlna. Vogbate accoglie-
re. cari compagni. le nostre 
commosse condoglianze e tarv: 
interpreti presso la fam.glia 
del compagno Bodemann della 
nostra fraterna solidarieta». 

II compagno Luigi Longo ha 
a sua volta inviato al Comitato 
centrale del Partito svizzero del 
lavoro il seguente telegramma: 
-Trasmettete alia famiglia e ai 
compagni le mie frateme con pagno Marino Bodemann vt 

porgo 1'espreasione del dolore e*doglianze per la tragica morte 
della parteclpazione del Coml 
tato centrale del Partito comu-
nista italiano e miei personalL 
I comunisti italiani ricorderan-

del caro compagno Marino Bo 
demann*. Un altro telegramma 
e fitato inviato dal compagno 
Giancarlo Pajetta 

UNA REPLICA Di LA MALFA 
Rispondendo all'articolo di 
Giorgio Amendola su Rinasci-
ta. La Malfa e tomato ieri, 
sulla Voce Repubbhcana a di
fendere le sue posizioni. sem-
pre piu solitarie. Egli ha r\-
confermato la tesi che poiche 
le riforme «hanno un costo 
immodiato e un rendimento 
futuro » si deve « disgraziata-
mente », « tenere di cio il de-
bito conto ». 

La Malfa afferma che il « re 
gime di alti salari sarebbe 
compatibile in Italia con un 
cquilibrio congiunturale. sc 
non ci fossero certe strozzatu 
r e » . D'altra parte se e evi-
dente che * ogni strozzatura 
vuole una riforma di struttu-per sottoli . , . 

nearlo almeno in certi casi ra » « sfortunatamente » que precisi -. Invece. conclude il 
giornale gollista. su nove mini-
stri presentati. sei sono statt 
eletti al primo turno. gh altri 
tre sono in ballottaggio e la 
percentuale dei votanti e stata 
molto pin elecata laddoce le 
personalita del governo sono 
entrate in lizza. 

Anche secondo I'Humanite. 
'le astensioni sono particolar-
mente elevate -. • Si pud pen-
sare che lo sforzo del potere, 
per organizzare la cospirazio-
ne del silenzio attorno alia 
campagna elettorale, ha porta-
to i suoi frutti -. si legge sta-
mani nell'editoriale del quoti-
diano comunista, che invito a 
proiettare lo sforzo sul secondo 
turno elettorale. ' Le condizio-
ni obiettice sono prese mi, scri-
ve poi il giornale, perche si 
realizzi domenica prossima la 
indispensabile umtd dei demo-
craticl Da oggi, in ogni Dipar-
timento, le Federazioni comu-
niste prenderanno contatti con 
le Federazioni della SFIO e con 
le altre rappresentanze demo-
cratiche. Occone opporre agli 
uomini del potere e dello reo-
zione il fronte tinitario dei re
pubblicani - . 

Maria A. Macciocchi 

sto e un « discorso astratto » 
perche « le riforme strutturali 
in agricoltura non danno ren-
dimenti immediati ». mentre 
« immediate » sono le reazio-
ni «composte o incomposte. 
economichc o psicolosichc» 
alia congiuntura sfavorevole. 
Per questo. dice La Malfa. « ho 
consigliato ai sindacati operai 
un determinato attessiamen-
to» al fine «di ritornare a 
condizioni consiunturali di 
equilibrio perche si possano 
gradualmente compiere le ri 
forme di stmttura necessa-
r i e » . Dopo avere cosl teoriz-
zato ancora una volta la ne
cessity di posporre la program 
mazione ai prowedimenti an 
ticongiunturali. La Malfa tor 
na ad elencare. tra i pericoli 
imminent!. « la recessione con 
disoccupazione. perdita del po
tere d'acquisto reale dei salari 
o la svalutazione monetaria ». 
Si tratta di pericoli che vanno 
visti < con terrore >, dice La 
Malfa, e che devono consiglia-
re di stringersi attorno al go
verno Moro, poiche « i l go
verno Moro o sara la conferma 
definitiva della validita del 
centro sinistra o ne registrera 
il fallimento, senza che terza 
ipotcsi sia data* . 

Campionato 
dal le indagini della magi-
stratura o dal gitidizio del
la Lega — che l'illecito e 
stato veramente commesso, 
che i giocatori rossoblu era-
no veramente drogati? 
Certo, si possono togliere — 
anche a campionato fini-
to — tre punti alia squa-
dra (che pero magari nel 
frattempo, giocando in tran-
quill ita, ne ha guadagnati 
molti di p i u ) , ma tutte le 
partite disputate da oggi in 
poi sarebbero falsate dalla 
presenza in campo di gio
catori che non" nvrebbero 
dovuto esserci. che potreb-
bero contlannare alia retro-
cess ione squad re che inve
ce si sarebbero salvate. 

Altre possibilita non ci 
sono: comunque si esamini 
la quest ione questo campio
nato di calcio 6 finito. Ma 
francamente non riusciamo 
a rammaricarcene fino in 
fondo poiche la realta 6 
questa — la e oggi, ma la 
era anche ieri — e inutile 
nascondersi nell'ombra de
gli ideali sportivi , evocare 
il fantasma di De Couber-
tin, parlare del sano ag<>-
nlsmo cho affratelln. della 
< m e n s sana in corpore sa
no >. e via discorrendo. Lo 
scandnlo e scoppiato ed ora 
bisogna trarne le conse-
guenzo. ("tin una parte del
la stampa si e nllnrmnta, 
di fronte a queste prospet-
t ive, t emendo cho si potes-
se < buttarc la cosa in poli
tica >. Bone: in effetti e 
proprio giunto il momento 
di sollecitnre che In politi
ca si occupi dello sport. 
Non si tratta, per carita. 
di chiedere un'ingerenzn 
negli affari sportivi; si trat
ta pero di chiedere una le-
gis lazione fatta nell'intert's-
se di tutto lo sport e non di 
una cerchia di personaggi 
per i quali questa attivita 
e pretesto per difendere 
proprie posizioni di privilc-
gio, propri interessi d'ogui 
tipo, con la conseguen/a -li 
vedere tutto ridotto ad un 
grosso problema economico 

Poiche si e parlato del le 
analisi « antidoping », pren
d iamo in considerazione 
una ipotesi: nei giorni scor
si si era diffusa la voce che 
alcune squadre sapessero in 
partenza quando sarebbero 
state sottoposte al controllo 
medico; di conseguenza po-
tevano far drogare sempre 
i propri giocatori, tranne 
— naturalmente — il gior-
no in cui la < spia > avver-
tiva del controllo. Su que
sta voce le autorita sporti
ve condussero un'inchiesta 
e finirono per dire che non 
era vero n iente anche se 
qualche cosa resta da appu-
rare. Supponiamo invece 
che — come alcuni dicono 
— questa voce fosse vera, 
che quasi tut te le grosse 
squadre abbiano un loro 
c informatore > che le av-
ver te t empes t ivamente e 
quindi che le droghe ven-
gono propinate regolarmen-
te e impunemente . II < ca
so del Bologna > sarebbe 
nato proprio da questo. 
Un'altra squadra. avendo 
tutto Tinteresse a mettere 
nei guai il Bologna, avreb
be corrotto < l'informato-
r e » dei rossoblu, inducen-
dolo a non segnalare un con
trollo: i bolognesi avrebbe-
ro preso la c bomba > e sa
rebbero stati colti. 

E' un'ipotesi romanzesc.-i. 
infondata, non vera. Ma 
non e impossibile L'abbia-
ino accettata solo perche 
dimostra che l'attuale legi-
s lazione « antidoping > sem
bra creata apposta per in-
durre le squadre che di-
spongono di piu larglu m o / -
zi o di piu profondi aggan-
ci ad agire proprio in que
sta direzione. Si obiettera 
che a questi e ad altri in-
convenient i potrebbero met
tere r imedio le autorita 
sport ive , senza che se ne 
debba occupare — even-
tualmente — il Parlamen-
to. Ma e proprio questo che 
ormai e da escludere: que
ste autorita sport ive da an
ni detengono tutti i mez-
zi per agire e l'unico risul-
tato che hanno ot lenuto e 
stato quel lo di incoraggiarr 
la furberia o la disonesto 
(dando loro stesse I'esem-
pio, per fare un caso, con 
la nostra squadra per le 
Olimpiadi composta da « di
lettanti > c h e guadagnano 
mil ioni al m e s e esclusiva-
m e n t e giocando al ca lc io) ; 
poi, su questa base morale . 
ci accade quel lo che ci e 
accaduto nel Cile o in Bra-
s i le , e allora si grida al de
l itto di lesa Italia; e quan
d o al campionato vengono 
messe le manet te si invoca 
la liberta de l lo sport 

A questa invocazione bi
sogna associarsi: lo sport 
d e v e essere liberato. Libo-
rato soprattutto da coloro 
c h e ne hanno fatto un affa-
re; ma poiche e impensa-
bi le che questi se ne vu-
dano da soli d iventa neces-
sario allontanarli . E" un 
problema del quale potreb
be occuparsi urgentemente 
il Parlamento: urgentemen
te , -perche ormai questo 
campionato e finito, ma sa
rebbe bene c h e il prossimo 
cominciasse mobil i tando so
lo dei calciatori e non an
c h e gli alchimisti e i cara-
binieri. 

no impedito alle forze inglesi 
di raggiungere Ktima. 

Altri scontri sono segnalati 
da Paphos, dove, secondo le 
autorita di Nicosia, ad un at-
tacco turco i greet hanno 
reagito con un contrattacco: 
le perdite sono sconosciute. 
A Mallia, la polizia greca ha 
intrapreso un rastrel lamento 
dopo che, a quanto sembra, 
tre autobus erano stati attac-
cati a fucilate. Altro rastrel
lamento nel vi l laggio di Ka-
zaphani dove la polizia gre
ca ha circondato stanotte la 
comunita turca dell'isola: al-
l'arrivo di un reparto inglese 
i capi della comunita hanno 
chiesto 1'immodiata evacua-
/.ione dolla popolazione turca 
che temerebbe di essere so-
praffatta dai greci. A Nicosia 
dietro una apparente calma 
rogna una tensione estrema. 
Gran parte dei negozi e chiu
sa. N u o v e barricaje sono sta
te erette nol quartiere turco 
sulle mura della citta vecchia 
e nei punti strategici. 

In queste ore drammatl-
cho. a N e w York, a Parigi e 
a Mosca si sviluppa l'azione 
diplomatica per riportare la 
pace nell'isola. All'ONU U 
Thant attende lo risposte dei 
govorni interpellati per la 
forma7ione del contingente 
interna7Jonnle da mandare a 
Cipro: a Parigi il ministro 
dogli Estori cipriota Kvpria-
nou ha avuto un collnquio 
con Couvo do Mourville; a 
Mo^ca il sostituto di Kypria-
nou, il ministro cipriota A-
rau/os, o stato ricevuto da 
C.romiko con il quale ha 
discusso lo sv i luppo del le 
relazioni fra Cipro e la 
Unione Sovietica. 

Ginevra 

Insuccesso 
della seduta 

«non for male » 
sul disarmo 

GINEVRA. 9. 
Si e tenuta oggi a Ginevra. 

nel quadro della conferenza per 
•I disarmo. la seduta non for-
mnle o - conf idenziale» che 
ora stata pronosta dal delegato 
egiziauo Hassan e sostenuta da
gli altri « non allineati ». Ca-
ratteristica di tale seduta era 
l'nssenzn di verbali. che dove-
va consentire un franco scam
bio di opinioni al fine di vede
re so osista una via per supe-
rare il ~ punto morto ••. a cui 
si e giunti a causa dolla sostan-
ziale differenza nel modo di 
impostare il problema da parte 
dogli americani e da parte dei 
sovietiei Tale via non e stata 
trovata: al termine della sedu
ta il delegato sovietico. Tsarap. 
kin. ha dichiarato: «La situa
zione non e cambiata >». I dele-
gati americani non hanno fatto 
dichiarazioni 

Francia 

II PCF sostiene 
i diritti degli 

emigrati italiani 
PARIGI. 9 

n vice segretario generale del 
Partito Comunista Francese. 
Waldeck Rochet, ha chiesto al 
governo di prendere delle mi
sure per migliorare la situa
zione dei lavoratori italiani. che 
in Francia sono 6fi4.000. • 

In una interpellanza scritta 
al primo ministro, egli ha defl-
n.to le condiz.oni nelle quali 
essi vivono come - inumane e 
disonminatorie ». 

II deputato comunista ha mes-
so in nsalto che il governo. fra 
le altre cose, deve prowedere 
perche i lavoratori italiani sia
no adeguatamente alloggiati. 
siano loro ridotti gli afiltti e 
sia ad essi riconosciuto il dji-
r.tto di aderire a organizzazio-
ni s-ndacali. U diritto di votare 
e di essere eletti nelle elezdo-
n: agli organi rappresentattvi 
dei lavoratori. In particolaTe, 
a! lavoratori italiani deve e s 
sere nconosciuto il diritto di 
co=titu:re nei posti di lavoro 
proprie organizzazioni. 

Cipro 
stal late mitragliatrici e can- j 
noncini . • | 

La zona de i combatt imen-
ti e ancora isolata; tutte le 
comunicazioni sono interrol-
te. Blocchi e sbarrament; 
stradali eretti dai greci han-
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Comunicato del PCI al ia vigil ia del dibattito in Consiglio comunale 

Bari: colpire gli s 
dare uno sviluppo 

alia citta 
Non e possibile « mettere una pietra sul passato» come 
vorrebbe I'Ordine degli ingegneri — Adeguare il P.R. alio 

nuove esigenze — La legge 167 

Dal nostro corrispondente 
BARI, 9. 

La relazione che l'Assesso-
r e ai Lavori pubblici della 
Giunta di centro sinistra fa-
ra nei prossimi giorni in 
Consiglio sulle violazioni piu 
palesi di questi ultimi anni 
al Piano regolatore e al re-
golamento edilizio rappre-
senta l 'avvenimento politico-
amministrativo piu atteso 
nella citta. 

Fino a questo momento 
sulla vicenda sono da regi-
strare due prese di posizione. 

L'associazione provinciale 
degli ingegneri ed architetti 
e i sindacati liberi professio-
nisti hanno inviato un co
municato alle autorita e alia 
s tampa in cui si esprime la 
posizione dell'Associazione. 

Secondo l 'Ordine degli in
gegneri sarebbe meglio met
tere una pietra sul passato 
e pensare a procedere ad una 
regolamentazione del settore 
che valga per l 'avvenire. 

II gruppo consiliare comu-
nista ha espresso la sua po
sizione — che sara ribadita 
e sviluppata nella seduta con
siliare quando il Consiglio 
sara investito del problema 
— in un comunicato. Espres-
sa la loro soddisfazione per 
la decisione del Consiglio di 
affrontare un dibattito pu 
volte sollecitato, i consiglie-
ri del PCI indicano nella 
mancata attuazione del Pia
no regolatore generate e nel-
le molte violazioni ad esso 
e al regolamento edilizio gli 
elementi fondamentali (uni-
tamente alia speculazione sul
le aree fabbricabili) che han
no determinato uno svilup
po urbanistico caotico che 
ha stretto sempre piu la cit
ta in una morsa di cemento, 
privandola dei servizi sociali 
essenziali per la popolazione 
e di un moderno sviluppo. 

< Quali possono essere sta
te le cause, le violazioni al 
Piano regolatore ed al re
golamento edilizio fatte da 
proprietari e costruttori sen-
za scrupoli (i quali si sono 
avvalsi di non ancora ben 
identificate protezioni e del 
sistema delle « sanatorie > per 
arricchirsi di piu) andavano 
e vanno scoperte e colpite 
da par te dell 'amministrazio-
ne comunale. Nel campo edi
lizio v'era e c'e bisogno di 
un energico quanto opportu-
no intervento moralizzatnre 
del Comune. Non si t rat ta 
quindi di un intervento che 
pud provocare il rallentamen-
to dell 'attivita edilizia e di 
quelle collaterali. 

« I consiglieri comunali co-
munisti ribadiscono il pro-
prio convincimento piu volte 
espresso nel Consiglio: il Pia 
no regolatore ed il regola

mento edilizio sono superati, 
vanno revisionati ed adegua-
ti alle esigenze di uno svi
luppo moderno ed antimo-
nopolistico della citta. > lti-
chieste in tal senso sono sta
te avanzate dai consiglieri 
comunisti in sede di dibatti-

Maratea: la 
Giunta dc 
da 4 anni 

non presenta i 
conti consuntivi 

POTENZA, 9 
II Consiglio comunale di 

Maratea ha discusso il bl-
lancio di previsions per Tan-
no 1964. 

Oopo una movlmentata se
duta, resa accesa dalla re
lazione dell'assessore al bl-
lancio, a w . Savio Leonlda, 
dirigente del « Lanificlo di 
Maratea » di proprieta del-
I'industriale biellese Stefano 
Rivettl, la maggioranza cle-
ricale ha approvato II bllan-
clo che prevede un deficit di 
65 milioni. 

Nel corso delta discusisone 
ha preso la parola il compa-
gno Giovanni Lamarca che 
ha denunciato il malcostume 
della maggioranza democri-
stlana la quale, dopo quattro 
anni di amminlstrazione, non 
ha sentito ancora II dovere 
di porta re all'approvazione 
del Consiglio i conti consun
t ivi dei bilanci dei quattro 
anni trascorsi. 

E ' stato a questo punto che 
I'assessore al bllancio ha di-
chlarato che il Consiglio co
munale non aveva il diritto 
di conoscere i conti consun
tivi in quanto tutte le deli-
be re adottate erano state ap-
provate dali'autorita tutoria 
della provincia di Potenza. II 
numeroso pubbllco presente 
in aula ha accolto con llarita 
la categorica affermazione 
dell'avv. Leonida, altri cit-
tadini hanno abbandonato la 
aula in segno di protesta. 

Suocessivamente il compa-
gno Lamarca, replicando, ha 
sottolineato I'inconslstenza di 
quella argomentazione e ha 
fatto presente che, oltretutto, 
I'assessore al bilancio non e 
neppure iscritto all 'anagrafe 
del Comune. 

Dopo una lunga sospensio-
ne la maggioranza « clericale 
rlvettlana >, ha approvato II 
bilancio. Resta, ora, all'auto-
pita tutoria il dovere di in-
tervenire disponendo I'lnvlo 
a Maratea di un eommista-
rio straordinario per una ac-
curata inchlesta sull'omlsslo-
ne del conti consuntivi rela-
tivl aqll anni 1960, 1961, 1962 
e 1963. 

to sulle dichiarazioni pro 
grammatiche della Giunta co
munale di centro sinistra e 
successivamente. Cid 6 pos 
sibile a condizione che il ri 
facimento del Piano Regola 
tore avvenga sulla base di 
criteri che non comprometta 
no, con la valorizzazione di 
una enorme quantita di suo-
li edificatori, l'efficacia di 
una riforma urbanistica e del
la relativa legge per la quale 
i comunisti si battono nel 
Parlamento e nel Paese. 

« Quindi, si modifichino le 
procedure e gli strumenti an-
tiquati al fine di assicurare 
a Bari un pu rapido o mo
derno sviluppo urbanistico; 
si sviluppi un'azione unita-
ria per la riforma del T.U. 
delle leggi sulla finan/.a lo
cale in modo da consentire 
al Comune la elaborazione 
ed il finanziamento dei ne 
cessari piani particolareggia 
ti; siano forniti dallo Stato 
al Comune i mezzi finanziari 
per una rapida e piena at 
tuazione della legge 167 per 
lo sviluppo dell'edilizia eco-
nomica e popolare. 

< Questa e la via da segui-
re — prosegue il comunica
to — per l 'ulteriore sviluppo 
dell'attivita edilizia che po-
trebbe essere frenata dall'at-
tuale situazione congiuntura-
le e dalle relative disposi-
zioni governative in materia 
di politica creditizia. 

« I consiglieri comunisti so
no convinti. che l'industria 
edilizia rappresenta una im-
portante componente del tes-
suto e delle attivita econo-
miche cittadine; questa con-
statazione di per se denuncia 
il fallimento delle classi di-
rigenti locali e nazionali che 
non hanno voluto ne saputo 
fino ad oggi assicurare a 
Bari ed alia Puglia un pro-
cesso di sviluppo economico 
organico ed antimonopohsti-
co mediante una program-
mazione regionale democra-
tica, dal basso. 

«II gruppo consiliare del 
PCI intende battersi per rea-
lizzare gli obiettivi innanzi 
accennati in piena unita con 
quelle forze politiche, econo-
miche e sociali baresi le qua
li vogliono sinceramente por-
re un argine invalicabile al
ia brutale e disumana legge 
dei monopoli, della graude 
speculazione e delle violazio
ni in campo edilizio. 
- < II Consiglio comunale ha 

diritto, deve far luce su tut-
to quanto e avvenuto in pas
sato in ordine a questi pro-
blemi per colpire chi si e 
«sporcato le mani > e per 
indicare la via giusta su cui 
Bari dovra incamminarsi e 
svilupparsi». 

Italo Palasciano 

Siena 
I 

Convegno sulla 
y 

pianificazione 
urbanistica 
> ' ' • SIENA, 9. 

Si e tenuta a Siena una riunione di partito sui 
problemi della pianificazione urbanistica dei piani 
comunali e intercomunali della legge 167 a cui hanno 
partecipato amministratori degli enti locali, le segreterie 
della Federazione e delle sezioni, i sindaci, tecnici e archi
tetti comunisti. 

In tale riunione che si pone in funzione preparatoria 
di un convegno provinciale che faccia il punto delle 
linee dei comunisti sui problemi in questione, si e discus-

<so a lungo sulle scelte fondamentali e sui contenuti dei 
> problemi dell'urbanistica nel quadro della riforma, in 
campo nazionale, della legge dell'urbanistica e dell 'attua-
zione delle regioni. 

Nella relazione introduttiva del compagno Rosati, 
responsabile degli enti locali della Federazione, e negli 
interventi successivi di tecnici e amministratori, si e 
fatta una cosciente autocritica di certe posizioni assunte 
in passato dal nostro partito localmente e sono state trac-
ciate le prime linee di azione per 1'applicazione della 167, 
l'elaborazione dei piani regolatori comunali e interco
munali. 

E' stata proposta anche la costitu?ione di gruppi di 
studio per ogni settore di lavoro, le cui conclusioni sa-
ranno presentate al convegno che verra preparato proba-
bilmente per aprile. 

TERNI: sostanziale unita di vedute al dibat- • 
tito promosso dal nostro giornale I 

I Lroperaio licenziato I 
senza giusta causa 

deve essere riassunte 
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Brindisi: entusiasmo per I'avanzata della CGIL 

Monteshell: un voto 
contro i l blocco dei salari 

la proclomazione ufficiole dei risultati - 1 giovani protago-
nisti di printo piano nella lotto antimonopolistica 

Dal nostra corrispondente 
BRINDISI, 9. 

Atmosfera di entusiasmo tra 
i lavoratori di Brindisi. La 
proclamazione ufficiale dei ri
sultati delle elezioni per la 
Commissione Interna del Pe-
trolchimico Monteshell ha con-
fermato la clamorosa avanzata 
della CGIL che balza al primo 
posto tra gli operai. arrivando 
quasi al 50 per vento del voti, 
raentre la CISL retrocede e 
la UIL subisce un forte calo. 

Ecco i risultati tra gli ope
rai : elettori 2955; voti validi 
2458; CGIL 1122 voti. 45.1 * . 
seggi 4; CISL 901 voti. 36.3 %. 
seggi 3; UIL 435 voti, 17 %, 
seggi 2. 

Lo scorso anno I risultati 
sono stati i seguenti: elettori 
2008; voti validi 1673; CGIL 
603. 36 %, seggi 2; CISL 624, 
37.2%, seggi 3; UIL 446, 26.6*. 
seggi 2. 

Per gli impiegati. dove la 
CGIL non era presente. i voti 
sono stati cos! ripartiti: CISL 
290 (nel '63, 315), un seggio: 
UIL 202 (nel '63. 170). un seg
gio. Da notare, per gli impie
gati, che ben 166 schede sono 
state annullate o perche bian-
che o perche riportavano la 
scritta CGIL. Gli eletti operai 

' della CGIL sono: Augusto Dc 
Cesare. Giovanni Massari. Mi-
chele Colaci. Vitantonio Ciraci 

B primo elemento che vienc 

fuori dal successo del sinda-
cato unitario e questo: gli ope
rai chimici, che In queste ul-
time settimane si erano ma-
gnincamente battuti per un 
nuovo contratto e per scon-
figgere il piano padronale di 
bloccare i salari. sono decisi 
ad andare avanti su questa 
strada. E* stata questa la piat-
taforma elettorale delJa CGIL 
sulla quale hanno espresso la 
loro adesione non solo gli ope
rai e gli impiegati che lavo-
rano nel complesso da alcuni 
anni, ma anche le freschissime 
leve operaie di questi ultimi 
mesi. I mille giovani che sono 
stati assunti recentemente han
no fatto il • rodaggio > in fret 
ta e sono diventati in poche 
settimane protagonist! di pri
mo piano della battaglia uni 
taria contro U monopolio. 

Su questa piattaforma sono 
state costrette a muovcrsi an 
che la CISL e l'UIL, anzi si 
deve prop rio a questa repen-
tina conversione ai temi della 
lotta e all'impegno profuso dai 
propri attivisti se la CISL, in 
particolare. e . nuscita a con-
tenere la flessione. 

Vittoria quindi. quella della 
CGIL, che e vittoria della linea 
di battaglia contro ogni tenta-
tivo, piu o meno ca muff a to. 
di dare « respiro > al padro-
nato chimico e scaricare sulle 
spalle dei lavoratori il falli-

« miracolo econo-mento del 
mico >. 

II secondo elemento. altret-
tanto importante, e il completo 
fallimento di tutta 1'azione di 
ricatto e di pressione eserci-
tata dalla direzione per impe 
dire che gli operai votassero 
per la lista CGIL. Le mae-
stranze. facendo saltare in aria 
col loro voto la tutela padro
nale, hanno ancora una volta 
espresso la loro volonta di 
lotta. 

Ed ecco i risultati di altre 
consultation! per il rinnovo 
delle Commissioni interne: 

Alia Sidelm: CGIL 61 voti. 
un seggio; CISL 28 voti. un 
seggio. La CGIL riconferma la 
maggioranza fra gli operai. 

FOGGIA, 9 
Un'importante presa di posi

zione sulla situazione all'ain-
ministrazione provinciale di 
Foggia e stata assunta dal co-
mitato direttivo della Federa
zione del PCI. 

-II Comitato direttivo della 
Federazione provinciale foggia-
na del PCI — dice il documen-
to — ha preso in esame la si
tuazione che si e dcterminata 
nella provincia in seguito alia 
elezione del presidente. com
pagno dott. Vania. e della giun
ta composta da compagm del 
PCI e del PSIUP. Approva il 
comportamento e la linea se-
guita dal nostro gruppo ten-
denti a far fallire la manovra 
messa in atto dalla DC, e con-
divisa dal PSI e dal PSDI. con 
l'obiettivo dello scioglimento 
del consiglio provinciale e del
la nomina di un commissario 
prefettizio. eosi come appro
va I'atteggiamento di riserva 
espresso dal nostro capogruppo 
dopo la votazione della giunta 

- La diversita di voto nell'ele-
zione del presidente e della 
giunta comportava una ponde-
rata valutazione politica in or
dine alia provenienza dei voti. 
al loro significato politico, allla 
possibilita di bperare ugual-
mente su di una piattaforma 
politico-atnministrativa coeren-
te con i principi che ispira-
no i partiti che compongono 
la giunta. sulla base di una for
te caratterizzazione programma-
tica di carattere democratico. 
antifascista. antimonopolista. 

- I n seguito all'esame com-
piuto e sulla • base della di-
chiarazione resa pubblica dal 
consigliere Bafunno, nella qua
le si precisa la sua posizione 
di indipendente e la sua ade
sione a un programma di ca
rattere democratico. cadono i 
motivi della riserva. II voto del 
prof. De Miro non e mai stato 
oggetto della nostra riserva. FT 
a tutti noto che ancora recent! 
votazioni sulla giunta minorita-
ria dc (e nessun esponente de-
mocristiano ha mai respinto 
questo voto ne il PSI ha attac-
cato la DC per questo) e sul 
bilancio 1963 presentato dalla 
giunta minoritaria al Consiglio. 
hanno visto il voto favorevole 
del prof. De Miro. mentre e 
ancora pia noto che egli e stato 
un esponente qualificato d: 
quel partito e sindaco democri. 
stiano di Foggia. 

"II Comitato da mandato ai 
compagni eletti alia presidenza 
e nella giunta di operare rea-

•> Esprime 1'augurio inoltre 
che da una seria e fattiva ope
ra verso la quale si sollecita 
l'iniziativa anche critica ma 
onesta e non pregiudiziale di 
altre forze demooratiche esiT 
stenti nel Consiglio provinciale. 
si possa giungere a superare 
l'attuale situazione minoritaria 
per dare una valid a maggioran
za alia direzione della Pro
vincia -. 

Al_Giolli nelle elezioni perMisticamente. senza strumenta-
lismi. neU'assoluto rispetto del 
gioco e delle regole democra-
tiche sulla base di un program
ma di carattere democratico. 
antifascista. antimonopolista. 
per awiare alia Provincia una 
ri presa seria e intensa della sua 
attivita. Rivolge ai compagni 
eletti un vivo augurio di buon 
lavoro e a tutte le forze since
ramente detnocratiche. alle po-
polazioni. a dare il loro ap-
poggio a un'amministrazione che 
oggi e chiamata ad ooerare in 
n-avi diffirolta e di fronte ai-
Tin^genza dei problemi lasciati 
Irresnoa^abilmente irri«olti sul
la base di una formazione mi
noritaria. < 

la prima Commissione interna 
la CGIL conquista la totalita 
dei voti. Alia CGIL sono an-
dati 27 voti e 3 seggi. 

Tra i netturbini altra avan
zata della CGIL: elettori 129. 
votanti 124. voli validi 122; 
CGIL 100 voti. 2 seggi: CISL 
22 voti. nessun seggio. Tra gli 
impiegati, un seggio e andato 
alia CISL. Lo scorso anno i 
voti tra i netturbini erano stati 
1 seguenti: CGIL 74, un seggio; 
CISL 48, un seggio. II seggio 
degli impiegati era stato as-
segnato a una lista di indipen 
denti. 

Eugenio Sarli 

Cotanzoro: le 

decisioni del 

convegno sull'ENEL 
Dal nostro corrispondente 

CATANZARO, 9. 
Si e tenuto domenica, per 

iniziativa della segreteria re
gionale della Calabria della 
VIDAE e del Comitato regio
nale di coordinamento della 
CGIL, un convegno regionale 
per verificare, ad un anno cir
ca dalla sua nascita, l'azione 
svolta dall'ENEL nella regione 
e lo stato delle piccole societa 
produttrici e distributrici di 
energia elettriea. 

Al convegno erano presenti 
lavoratori elettrici di tutta la 
regione. dirigenti politici e sin-
dacali, consiglieri comunali e 
provinciali, sindaci e parla 
mentari. 

Cid che con forza e uscito 
dal convegno e l'esigenza di 
un incontro con la presidenza 
dell'ENEL per discutere dei 
rapporti tra lavoratori ed enti 
nel quadro del nuovo assetto 
e della nuova strutturazione 
che si vuole dare all 'ENEL 
a seguito della delega chiesta 
dal governo al Parlamento e 
dei compiti che 1'ENEL ha in 
Calabria per uno sviluppo ar 
monico di tutta l'economia re 
gionale. In particolare e stato 
esaminato lo stato della djstri-
buzione dei consumi e dei tipi 
di consumo. lo stato della pxo-
duznne di energia elettriea in 
rapporto ai centri abitati. alle 
campagne. alle industrie e alle 
attivita artigianali. 

Altra rive'ndicazione posta e 
che VENEL sia democratica-
mente decentrato e che abbia 
legami sempre piu stretti con 
gli enti locali e con le orea-
nizzazioni dei lavoratori al fine 
di operare chi a re scelte nella 
sua attivita nel quadro della 
programmazione a livello co
munale, provinciale e regio
nale. „. 

Altri aspetti tratUti quelh 
delle societa minori che si re-
clama vengano assorbite dal-
I'ENET. e degli appalti. 

E ' stata eletta una delega-
zlone che si recherft d>«l capo 
compartimento dell 'ENFL per 
reclamare una immediata con-
ferenza regionale - al fin* di 
dibattere e risolvere tutti i 
problemi che oggi sono post! 
sul taopeto a seeuito d»11a na-
zionalizzazione dell'ENEL. . 

a. g. 

Dal nostro corrispondente 
TERNI. 9. 

Sulla proposta di legge a firma dei deputati del 
PCI, PSI e PSIUP per la « giusta causa nei licenzia-
menti > il nostro giornale ha promosso un dibattito 
tra le diverse forze politiche e sindacali di Terni. 

Al dibattito svoltosi nella nostra reda/.ione hanno 
partecipato: Giuseppe Bruno, segretario provinciale 
delle ACLI; Domenico Romani, della segreteria pro
vinciale del PSIUP e segretario della Camera del 
Lavoro; Giuseppe Alcidi, deU'esecutivo del PRI e del
la UIL; on. Alberto Guidi del PCI, vice presidente 
della Commissione Giustsizia della Camera; a w . Au
gusto Fratini, indipendente; Vincenzo Acciacca, del-
l'esecutivo del PSI. 

< L'articolo incriminato dalla stragrande maggio
ranza dell'opinione pubblica — ha detto Guidi — e 
il 2118 del Codice civile che suona cosi: "Ciascuno 
dei contraenti puo recedere dal contratto a tempo 
indeterminato dando preavviso nei termini e nei 
modi stabiliti dalle norme corporative". Questo arti-
colo del Codice civile e in netto contrasto con l'arti
colo 3 della Costituzione sulla parita dignita sociale. 
Si t rat ta di una eredita del passato, da tempo ripu-
diato dalla legislazione degli altri stati dell'Europa 
capitalistica, che consente al padronato italiano di 
licenziare al "cenno" >. 

II segretario delle Acli ha affermato che < siamo 
in presenza di una legge di chiara ispirazione fa-
scista >. 
- AU'unanimita espressa nella denuncia del carat

tere fascista dell'articolo 2118, ha fatto seguito il 
dibattito sul modo e sulle forme che debbono portare 
al suo superamento positivo. Bruno, dopo aver preso 
in esame i due accordi interconfederali sui licenzia-
menti individuali e collettivi del '50, ne ha criticato 
i limiti, « eliminati i quali — ha detto — si supera 
di fatto Tart. 2118. ponendo le premesse per una 
nuova legislazione che regoli questa materia in modo 
tale da attribuire ai sindacati la funzione centrale 
nella decisione dei motivi di giusta causa >. 

Acciacca, dopo aver sottolineato l'esigenza di una 
legislazione « che elimini il contrasto esistente tra i 
principi della Costituzione e le leggi che regolano la 
vita nella fabbrica > ha espresso il parere che « abro-
gato l'art. 2118 e stabilito il principio della giusta 
causa, la dimostrazione della legittimita del licenzia-
mento spetta al datore di lavoro; e nel caso in cui la 
prova sia giudicata negativamente dalla legge e da 
chi deve interpretarla. il padronato deve risarcire il 
lavoratore oggetto della misura >. 

Su questo punto e intervenuto dettagliatamente 
l'avv. Fratini. < Si t rat ta — ha affermato Fratini — 
anzitutto di capovolgere i rapporti di lavoro che pre-
vedono il licenziamento "ad nutum", regolati dalla 
legge privatistica. Per cid la battaglia deve impegna-
re tutte le forze democratiche ed e lotta di civilta e 
di democrazia. In ordine invece alia proposta di legge 
delle forze di sinistra, c'e da rilevare che occorre evi-
tare di dar adito a qualsiasi interpretazione per la Li 

quale si ponga la necessita di definire la casistica dei 
motivi di giusta causa. E* bene fornire i criteri che 
debbono informare la interpretazione dei magistrati e 
degli avvocati sui motivi di giusta causa, evitando di -
cadere negli errori dei due accordi interconfederali, 
e facendo invece solo riferimento al rispetto del con
tratto di lavoro >. 

Romani. partendo proprio dalla consulerazione 
che « gli accordi interconfederali hanno dei limiti 
gravi perche furono frutto di precisi rapporti di for
za > ha sottolineato la novita della situazione che 
viviamo. nella quale e possibile utilizzare il nuovo 
potenziale di lotta per < eliminare la drammatica 
l'rattura che esiste tra cittadino e lavoratore, tra legge 
costitu'/ionale e Codice del lavoro >. In questo senso 
Romani ha insistito afflnche < al sindacato sia ricono-
sciuta la funzione primaria, dando ad esso lo stru-
mento legislative per esercitare il suo dovere di 
difesa del lavoratore ». 

Sulla funzione del sindacato nella fabbrica. e in
tervenuto ancora il rappresentante delle ACLI, Bruno, 
c Dovremmo arrivare alia formulazione di precise 
garanzie — ha detto — a tutela del posto del lavoro 
non solo per i membri delle C.I. ma anche dei diri
genti dei sindacati ». E il rappresentante della UIL, 
Alcidi, • ha aggiunto: « Occorre difendere la liberta 
piena del lavoratore. In questo senso va r igettaU 
tut ta la legislazione vigente in base alia quale il lavo
ratore malato, infortunato. oppure oggetto di misure 
di carattere giudiziario non ancora definite, possa 
essere licenziato >. 

II compagno Guidi si e richiamato al valore della 
proposta di legge. che « da al lavoratore una posizio
ne diversa, non gia di generica eguaglianza. La possi
bilita di essere reintegrato subito nel posto di lavoro 
nel caso in cui non esistano motivi di giusta causa nel 
licenziamento comporta l'introduzione di un princi
pio per il quale lo Stato non puo piu stare dalla parte 
del padronato. Un principio insomma che impone 
una riforma dell 'ordinamento giudiziario e quindi 
pone nuovi traguardi ». 

« E' gia importante — ha detto Guidi — affermare 
un principio come quello previsto nella nostra pro
posta di legge. per il quale debbono sussistere motivi 
di giusta causa per il licenziamento, e cioe soltanto 
in caso di grave inadempienza del lavoratore, tale 
da non consentire la prosecuzione del rapporto di 
lavoro >. 

Questa proposta di legge. all 'ordine del giorno 
della discussione delle Commissioni Giustizia e La
voro della Camera dei Deputati, se diverra norma 
vigente della nostra legislazione, dara maggiore forza 
contrattuale alia classe operaia che si scrollera di 
dosso uno dei piu pesanti mezzi coercitivi con i quali 
il padronato ha limitato e limitera la liberta del lavo
ratore. La sostanziale unita riscontrata anche nel 
nostro dibattito, quella manifestatasi nella petizione. 
danno nuova forza all'azione per raffermazione del 
principio della giusta causa nei licenziamenti. 

Alberto Provantini 

I 

I 

I 
I 

u 
SICILIA: ^tavola rotonda» sulla crisi della SO.FI.S. 

Programmazione e monopoli 
Per ben due rolte. nei gior

ni scorsi. gli autonomisti Si
cilian* del PSI hanno rolufo 
perdere Voccasione per as-
sumere. su questioni politi
che di notevole rilievo regio
nale, una posizione coraggio-
sa. che fosse lo specchio di 
una realta molto pressante. 
anche se non rientra negli 
schemi di comodo del centro-
sinistra. La prima rolta e sta
to a proposifo della riforma 
delle quote di riparto dei pro-
dotti agricoli; la seconda in 
occasione di una interessante 
- tavola rotonda » Ira i partiti 
sullo scottante problema del
la Societa Finanziaria. 

All'indomani, dunque. del 
voto sulla importante legge 
per i lavoratori agricoli. 
I*Avanti! ha ignorato — o lo 
ha nascosto tra le piephe di 
un linguaggio abbastanza fu-
moso — tre circostanze fon
damentali: I) che i compagni 
del PSI arerono votato con
tro gli emendamenti miglio-
ratiri propo«i daU'oppoiin'o-
ne di xinistro; 2) che undid 
franchl tiratorl della cosid-
delta maggioranza avevano 
votato, nel segreto dell'urna, 
contro la legge insieme alle 
destre; 3) che i voti del de
putati comunisti e di - Unita 
proletaria • erano stati deter
minant per Vapprovazione 
della legge. 
• Non si tratta di cose dl po-
co conto, come si rede. Ma se 
rtchlamlamo Vattenzione di 
tutto il PSI m queste circo
stanze. non e per amort di 

polemica quanto piuttosto 
per sottolineare come, nei 
fatti. mentre il PSI tenta di 
nasconderc la funzione e il 
valore del voto comunista, 
ancora una volta si riveli in
vece profondamente giusta la 
linea di unita autonomistica 
e di netto rifiuto di qualsiasi 
pregtudiziale anticomunista 
che il PCI porta avanti 

Appena. infatti, in Asvem-
blea si e messa in canticre 
una legge, di cui le stesse 
grandi lotte contadine di que
sti mesi avevano potentemen-
te contnbuito a sottolinearnc 
lurgenza e Vindifferibilita, 
allora il dialogo tra centro-
sinislra e opposizione di si
nistra si e aperto franca-
mente ed e andato avanti. 
pur tra contraddizioni e dif-
ficolta interne alia DC, sino a 
quando non e venuta la con-
ferma che alia crisi perma-
nente che travaglia lo schie-
ramento DC-PSI-PSDI-PRI 
non e possibile assicurare 
uno sbocco politico positivo 
senza Vintervento risolutore 
dei comunisti e dei socialistl 
del PSIUP. II che. del resto. 
era gia avvenuto in occasio
ne delVapprovazione di una 
legge cardine come quella 
che istituiva Vente chimico-
minerario. 
• Che i dirigenti del PSI 
sembrino voler ignorare que
sta circostanza pud essere un 
fatto anche abbastanza scon-
certante. ma cid non riesce 
a scalfire minimamente una 
precisa realta politico: senza 

i comunisti non si pud anda
re avanti, soprattutto quando 
si tratta di strappare agli 
agrari dell'agrumcto, per e-
sempio. una parte non mdif-
ferente della rendita fondia-
ria 

Ma. tra gli autonomisti del 
PSI, c'e anche chi retorica-
mente si chiede se * e nostro 
interesse rmunziare al dena-
ro dei prirati -. intendendo 
per questi — anche se la pa
rola ricne sistematicamente 
evitata — i porcnti gruppi 
monopolistici Se lo e chie-
sto. proprio in questi termi
ni. I'altra sera, al dibattito 
sulla crisi delta SO FIS il 
compagno socialista Di Cn-
stina. delegato a rappresen-
tare la segreteria regionale 
del suo partito al dibattito al 
quale prendevano parte inol
tre i ravpresentanti del PCI. 
del PSIVP. del PRI. del PU 
e del PDIUM. 

II dibattito, che si e rire-
lato assai interessante per gli 
stlmoli critici e per le pro-
poste che ne sono scaturite 
(il compagno Colaianni, per 
i comunisti. ha denunziato il 
carattere strumentale dell'in-
tcrvento dc nella politica eco-
nomica della Finanziaria. ed 
ha chiesto la trasformazione 
della Societa in ente pubbli-
co per fare della SO FI S uno 
strumento fondamentale del 
piano di sviluppo). e stato 
carcttenzzato appunto dalle 
assai singolari dichiarazioni 
rese da Di Cristina che, in 
sostanzo, sono una copia ab

bastanza fedele del discor$o 
pronunziato dal presidente 
della Regione. D'Angelo, agli 
industriali siciliani riuniti a 
convegno un paio di settima
ne fa. 

Politica di rapina del mo
nopolio? Finaajiamenti-tru/-
fa a speculatori e a sprov-
veduti? Per alcuni dirioenti 
del PSI queste cose non sono 
mai esistite o. se ci sono sta
te. e meglio passarle sottovo-
ce. in un annacquato discorso 
sulla - mancata funzione pub-
blicistica . della SO.FI S. sul
la politica di piano ecc. Quel 
che perd Di Cristina ha detto 
chiaro e tondo c che ~biso-
gna agganciare l'iniziativa 
privata all'azione della SO. 
FI S.'. e che. in questa pro-
spettiva. • anche Vaccordo con 
la Montecatini pud essere 
utile -. in quanto la Finan
ziaria diventa un tramite tra 
monopoli e programmazione! 

Evidentemente la lezione 
subita dal governo Vanno 
scorso. quando si e dovuto 
rimangiare il suo accordo con 
il monopolio. a qualcuno non 
e andata piu. Ma possibile 
che debba proprio essere il 
PSI a ricordarcelo? O non 
ri/Je»eranno i diripenti auto
nomisti nemmeno sul sinto-
matico fatto che il rappre
sentante del PLI alia • tavola 
rotonda • abbia sostanzial-
mente concordato con le loro 
posizioni? 

G. Frasca PoUra 
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