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ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

fesenti a Napoli 1.100 delegati di tutta Italia 

DOMENICA 22 
* 4 

«Le proposte del PCI 
per uscire dalla 

stretta economica» 
Inserto a 16 pagine 

ORGANIZZATE LA DIFFUSIONE 

-' "•ff» 

del PCI 
L RAPPORTO DI MACALUSO: piu forte il PCI 

piu salda I'unita 

peraia e democratica 

iii sicura I'avanzata 

verso il socialismo 

Interpellanza comunista sullo scandalo del CNEN 

Colombo si dimetta da ministro 
inattesadel 

processo Ippolito 
discorso di apertura di Naff a e if saluto 

[i Napolitano — Gli interventi di Athos 
)uasso, Alfredo Reichlin, Cesco Chinello, 
\chille Occhetto, Giglia Tedesco, Arito-
\io Ventura, Rinaldo Scheda e Dante 

Stefani 

uno dei nostri inviati 
NAPOLI, 12. 

tullo sfondo della grande 
del Teatro della Mostra 

Fltremare in cui si svolge 
Conferenza nazionale di 

mizzazione del Partito 
mnista, sala gremita di 
Bgati, invitati, rappresen-
ti di tutti i grandi giornali 
ionali, spicca una scritta: 
\u forte il PCI, piii salda 
\itd operaia e democrat!-

piii sicura I'avanzata 
to il socialismo >. 

sempre difficile riassu-
in uno slogan, in un 

lo di poche parole il si-
Icato di una manifesta-
pe, come questa, nella 
le vengono messi in luce 
iscussi i complessi temi 

la vita interna del par-
| e la loro connessione con 
roblemi della vita nazio-

In questa scritta perd 
kbrano efllcacemente colti 
jrio questi nessi, sempre 
senti nel rapporto del 
tpagno Macaluso, con cui 
bonferenza si e aperta, e 
li interventi che sono se-
|ii nel pomeriggio. La re-
>ne del compagno Maca-

di cui riportiamo • in 
parte del giornale un 

[»'o resoconto, e riuscita 
esprimere questa peren-

psigenza di un partito ri-
uonario di misurare la 
organizzazione non solo 
i mutamenti che mano 

lano intervengono nelle 
tture della societa, ma 
le contraddizioni che in 

fase e in ogni livello 
irano nella societa stes-

|adeguandola quindi alle 
Eioni che il movimento 

propone per superar 
,osi si saldano insieme 

lica ed organizzazione. 
Ica e strategia. 
jpo un approfondito esa-

|di come, in period i suc-
ivi, dalla sua nascita ad 

il partito ha saputo 
lizzare questo legame. il 
ppagno Macaluso e passa-

tracciare un quadro as-
complesso dei mutamenti 

|rvenuti negli ultimi anni 
societa italiana, e delle 

kraddizioni che ne deriva-
(nel momento in cui e-

ie il contrasto tra i bi-
collettivi e la incapa-

a risolverli manifesta-
la una societa dominata 
Imonopoli. Di qui la ne-
pta per il partito di svi-

»re la sua capacita di 
fare, in tutta la superfi-
lella nostra societa. per 
)rare democrat icamente 
tioni alternative a quc!-
roposte dai gruppi domi-
ti, e mobilitare attorno 
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. II m o conto dei 
lavori della 

CONFERENZA 

a questa linea le grandi mas
se popolari, dando a tutte le 
spinte, le rivendicazioni, le 
esigenze che partono dal tes-
suto della societa italiana 
uno sbocco politico unitario, 
capace di imporre una svol-
ta a sinistra. 

Attorno a questi temi il 
dibattito si e sviluppato con 
gli interventi dei compagni 
Guasso, Reichlin, Chinello, 
Occhetto, Giglia Tedesco, 
Ventura, Scheda, Stefani. Si 
tratta di dirigenti di grandi 
organizzazioni i quali. facen-
do riferimento ad una realta 
specifics, provano la validi
ty di una impostazione ge
nerate, ne denunciano in al-
cuni casi Hmiti ed insuffi-
cienze, indicando contempo-
raneamente il modo per su-
perarle. Non si ha paura ne 
della critica ne dell'autocri-
tica. E se Guasso ha sotto-
lineato che e nella fabbrica 
che si salda la lotta per ri
vendicazioni e lotte di strut-
ture, Chinello ha illustrato 
le trasformazioni verificatesi 
nella struttura economica e 
sociale del Veneto, una re-
gione tradizionalmente con-
tadina, per ribadire che an-
che qui asse della nostra po-
litica deve essere il rappor
to nuovo da costituire tra 
partito e classe operaia. 

Reichlin invece, partendo 
dall'esame delle contraddi
zioni nuove che maturano nel 
Mezzogiorno, ha sottolinealo 
con forza la esigenza di «im-
porre > con la lotta la nostra 
linea antimonopolistica che 
incida direttamente sul pro-
fitto. 

La stessa esigenza e stata 
avvertita da Scheda che ha 
messo in luce la necessita, 
per il movimento operaio di 
superare le sfasature e i ri-
tardi che in qualche caso si 
sono verificati nella elabo-
razione e nella lotta attor
no ad una linea di rinnova-
mento democratico ed eco-
nomico della societa italiana 
che contrastasse anche sul 
piano delle strutture le so-
luzioni imposte dai mono-
poli; da Occhetto il quale 
ha portato alia conferenza 
la esperienza positiva del 
processo di formazione di 
nuove forme di unita tra i 
giovani, (come centri di au-
togoverno e di democrazia 
che superano le tradizionali 
divisioni tra partiti); dalla 
compagna Tedesco che ha 
fortemente saldato i temi del
la emancipazione femminile 
con quelli della riforma del
le strutture. « 

II compagno Stefani ha 
sottolineato le caratteristi-
che e la funzione che deve 
avere il partito in una gran
de citta come Bologna e 
Ventura ha portato alFassem-
blea l'esperienza delle lotte 
realizzate in provincia di 
Matera. 

Miriam Mafai 

NAPOLI — Una veduta del Teatro Mediterraneo durante la seduta di apertura della 
V Conferenza d'organizzazione del PCL (Telefoto a «l'Unita>) 

Gli operai spagnoli in lotta per i diritti sindacali 

Sciopero contro i 
«sindacati» falangisti 
La grande fabbrica di avfomobili nPegaso» e fernra 

Forte manifestazione di strode a Madrid 

: MADRID, 12 
Uno sciopero di due ore ha 

avuto luogo ieri sera nella fab
brica di automobili - P e g a s o - . 
a Madrid: le maestranze hanno 
voluto protestare per 1'arresto 
di numerosi lavoratori che ave-
vano partecipato ad una mani
festazione antifranchista • svol-
tasi ventiquattro ore prima da-
vanti aU'edUicio nel quale si 
sta svolgendo il terzo congres-
so dei cosiddetti sindacati spa
gnoli: -cos iddett i* perche si 
tratta in realta d'un'organizza-
zione fondata sul corporativi-
smo fascista. che raccoglie ope
rai e industrial!, braccianti e 
latifondisti. Proprio contro que
sto stato di cose diverse cen-
tinaia di lavoratori avevano cla-
morosamente protestato 1'altra 
sera, scontrandosi con la poli-
zia. mentre anche aH'interno 
delta sala. fra i congressisti, 
scoppiavano - violent* dbcus-
sioni. 

I dlmostranti gridavano slo
gans di questo genere: - V o -
gliamo sindacati liberi!-. - N o n 
siamo bestie ma uomlni!< 

-Basta con le interferenze del 
governo!-. In particolare. i di-
mostranti chiedevano raboli-
zione dell'attuale sistema di 
scelta dei delegati al congres-
so. che non vengono eletti, ma 
designate d'autorita dall'alto. 
reclamavano un'organizzazione 
sindacale della quale non fac-
ciano parte i padroni, e riven-
dicavano il diritto di sciopero. 

Notizie dalla citta andalusa 
di Huelva informano che da 
martedl scorso e in atto un 
grande sciopero di mlnatori. 
Cinquemila lavoratori delle mi-
niere di rame di Rio Tinto 
hanno incrociato le braccia per 
il rifiuto del proprietari di trat-
tare un nuovo contratto collet-
tivo di lavoro. 

A proposito del congresso dei 
sindacati franchisti va qui se-
gnalata una notizia provenien-
te da Mosea: la direziooe dei 
sindacati . sovietici ha recisa-
mente smentito alcune lnfor-
mazioni apparse in occidente 
secondo le quail una de leg* 
zione deU'organizzazione sin 
dacale de l lURSS potrebbe par-ISpagna. 

tecipare al congresso spagnolo. 
It giornale Trud. pubblicando 
la smenbta. ha stamane scritta: 
• Non e assolutamente II caso 
di inviare rappresentanti del 
sindacati sovietici a questa ca-
ricatura di congresso sindaca
l e - e ha sottolineato che non 
pub venire preso in conside-
razione un awicinamento con 
i sindacati franchisti: - I n Spa 
gna non esiste ne potra esi-
stere una liberalizzazione fin-
che vi si manterra il regime 
di Franco: i lavoratori spagno
li che lottano per la liberta au-
tentica del movimento sinda
cale sono oggetto di severe re
pression! -. 

La smentita sovietica e stata 
provocata dalle speculazioni 
occidental!, a proposito della 
partecipazione di rappresentanti 
sovietici ad una delegazione in-
ternazionale di studio organiz-
zata dallUNESCO nel quadro 
del suo programma dl scambi 
fra 1 Paesi membri. delega
zione che visitera appunto la 

Inaccettabile ricatto del monopolio 

La FIAT riduce 
orari e salari 

IIPSI propone trattative 
quadripartite per verifi-
care I'attuazione del 
programma sulla Feder-
consorzi e le gestioni 
pubbliche - Echi agitati 
al clamoroso urto Tre-
melloni-Donat Cattin -1 

colloqui di Moro 

Una chiara e documentata 
iniziativa di un gruppo di de-
putati comunisti ha ieri posto 
dinanzi al Parlamento il pro
blems delicato dei riflessi del 
< caso Ippolito > e delle re-
sponsabilita govern ative ad 
esso connesse. La presa di po-
sizione del PCI si e concreta-
ta in una interpellanza, fir-
mata dai compagni Natoli, Bu-
setto, Chiaromonte, Rossana 
Rossanda e Granati, nella qua
le si chiede che il ministro 
Colombo, in attesa che si con-
cluda il caso giudiziario del 
professore Ippolito, venga sol-
levato da ogni incarico gover-
nativo. 
• La interpellanza, che pone 

un problema largamente sen-
tito in tutta l'opinione pub-
blica democratica posta con 
brutalita di fronte ad un en-
nesimo tentativo democristia-
no di sottrarre un suo nota-
bile a responsabilita che, co-
munque, meritano un appro
fondito accertamento, e larga
mente documentata. Nel testo 
si legge che < dalla relazione 
della Commissione di indagine 
sulla gestione amministrativa 
del Segretario generale del 
CNEN, istruita con decreto 
ministeriale 31 agosto 1963 ri-
sulta che Ton. Emilio Colom
bo: 1) nella sua qualita di pre-
sidente del CNEN, dal 1960 al 
1963, non ha mai esercitato i 
poteri di vigilanza e di con-
trollo che gli spettavano a nor
ma degli articoli 6, 7, 10, 11 
della legge 11 agosto 1960 
n. 933: 2) violando 1'arL 6, 
comma V di detta legge ema-
no decreti che disponevano 
variazioni al bilancio del 
CNEN, mentre tale facolta 
spettava alia Commissione di-
rettiva di detto Ente e non al 
suo Presidente; 3) respinse la 
proposta del delegato Delia 
Corte, avanzata nella seduta 
del 5 novembre 1962 della 
Commissione direttiva • del 
CNEN, di ammettere alle riu-
nioni di detta Commissione di
rettiva i revisori dei conti, 
contribuendo cosi a creare una 
situazione anormale di disor-
dine amministrativo e di ca-
renza di controlli; 4) rivolse, 
insieme a tutta la Commissio
ne direttiva del CNEN, nella 
riunione del 31 ottobre 1961, 
un vivo plauso al segretario 
generale del CNEN, prof. Ip
polito, "per la sua saggia am-
ministrazione"; 5) propose il 
prof. Ippolito per la nomina 
a membro del Consiglio di 
amministrazione dell'ENEL, 
depo che su autorizzazione del 
Gabinetto del Ministero del-
l'lndustria era stato attuato 
I'espediente doloso che dove-

Hi. f. i 

(Segue in ultima pagina) 
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depositato il 
ricorso di Ippolite 

La CGIL chiede 
un immediato 

intervento 
del governo 

La aegreteria della CGIL 
si e rlunita ieri, non ap-
pena venuta a conotcenza 
della grave declslone della 
direzione della FIAT di ri-
durre I'orario dl lavoro, con 
la relativa diminuzione dl 
talarlo a tutti I lavoratori 
del grande complesso auto-
mobilistico torlnese, dichia-
rando motivl dl carattere 
produttivo. La aegreteria 
confederate ha sottolineato 
in una nota la necessita dl 
un immediato intervento go-
vernativo, in considerazione 
delle dimension! dell'azien-
da lnteressata, e quindi dei 
riflessi social! e pubblicl di 
una declslone che reallzza 
nel fatti una diminuzione 
dell'occupazione. 

La CGIL — prosegue la 
nota — ritiene che tale in
tervento del governo do-
vrebbe svolgersi nel senso 
di richiamare la FIAT alle 
sue responsabilita e che — 
trattandosi della maggiore 
azienda italiana le cui seel . 
te toccano direttamente Tin-
teresse pubblico — tale in
tervento dovrebbe investire 
gli orientamenti produttivi 
della gestione azlendale. -

Immediata reazione dei sindacati contro I'allar-
mismo e il ricatto padronale - Convocata la com
missione esecutiva della C.d.L. - Comizio unitario 
domenica contro i licenziamenti alia Magnadyne 

Dalla nostra redazione 
... TORINO, 12. -

Da lunedi 16 marzo per la 
maggior parte dei lavoratori 
della FIAT, attualmente a 48 
ore settimanali, I'orario di la
voro verra portato a 44. II 
grave provvedimento, che 
colpisce circa 50 mila ope
rai delle sezioni Mirafiori, 
Metalli, Avigliana, Ricambi, 
Materferro, Ausiliarie, Lin-
gotto, e Fonderie, e stato co-
municato oggi pomeriggio 
dal direttore generale del 
personale a w . Garino ai rap
presentanti delle varie cor-
renti sindacali della delega
zione trattative. Nel corso 
dello stesso incontro il di-
rigente del monopolio ha 
fatto generici riferimenti 
alia possibilita di massicci 
licenziamenti qualora non 
migliorasse la situazione 
produttiva dell'azienda. Ta
le riferimento riguarderebbe 
il licenziamento di 10 mila 
operai e di 2 mila impie-
gati. A n a l o g o annun-

cio e stato " dato contem-
poraneamente alle • commis-
sioni interne delle diverse' 
sezioni dove sono gia stati 
affissi i comunicati direzio-
nali recanti la notizia della 
riduzione d'orario. 

Le segreterie della Camera 
del lavoro e della FIOM pro
vinciate si sono immediata-
mente riunite per un primo 
esame della situazione ed 
hanno diramato in serata un 
comunicato a tutta la stampa 
cittadina. In esso si afferma: 
<La denuncia gia espressa 
da parte della CdL sull'allar-
mismo interessato che viene 
oggi seminato al fine di im
porre un altissimo prezzo ai 
lavoratori, riceve conferma 
dall'annuncio, ora ufficiale, 
dell'intenzione della Magna
dyne di procedere a 2000 li
cenziamenti. E' chiaro che i 
lavoratori devono dare a 
questo attacco padronale che 
va cosi apertamente dispie-
gandosi una adeguata rispo-
sta e, nello stesso tempo, la 

r 
responsabilita sociale dei 

^ _ — _ ^ _ _ _ ^ _ _ _ _ ; , ; grandi gruppi industriali de-

I ve essere richiamata con for
za dalle autorita governa-

I t i v e >. - - . . 
La segreteria della CdL 

Iannuncia inoltre di aver con-
vocato domani la commissio
ne esecutiva camerale per 

Il 'esame delle iniziative da as-
sumere nei prossimi giorni. 

I S u l l ' a l t r o grave provvedi
mento, la richiesta ufficiale 

ten tsuoi lettori della stra- litica di ' investimenti. di , di duemila licenziamenti al-
na vicenda della riduzione strutturazione dei trasporti I la Magnadyne e sulla que-
della sopratassa sulle auto, pubblici, e piu in generale stione FIAT la Camera del 

Domande 
e risposte 

come si trattasse dt cosa 
normale. Poi, con candore, 
si e chiesto: • Resta peral-
tro da chiedersi come le va
riazioni apportate — con-
trariamente a quanto era 
lecito aspettarsi — preue-
dano riduzioni percentuali 
notevolmente piu forti per 
le grosse cilindrale, favo-
rendo la clienlela piu ab-
bienle ». 

L'Avanti! ha ragione di 
chiederselo, tanto piu. che 
il giorno prima aveva dato 
per certo il contrario. Tut-
tavia chiederselo non ba
sta, bisognerebbe anche 
cercare di rispondere: e la 
risposta non e difficile, 
giacche non e questo il solo 
esempio di tassazione (si 
pensi alia benzina) che nei 
fatti si ripercuote princi-
palmente in danno della 
gran massa dei consumalo-
ri. Non e forse tutto il si
stema fiscale itdliano impo-
stato sulla prevalenza della 
tassazione indiretta e indi-
scriminata? 

Ma ci sarebbe da chieder
si anche molte altre cose, 
a proposito' di questa so
pratassa sulle auto e della 
sua successiva e discrimi-
nata riduzione. Ce da chie
dersi perche una delibera-
zione del Consiglio dei mi-
nistri e stata disfatta in un 
clima di litigi individuali e 
dietro pressione della Fiat. 
Ce da chiedersi con quale 
criterio la tassa e stata isti-
tuita, dal momento che non 

di programmazione demo- I lavoro ha chiesto di confe-
I rire con urgenza con il pre-

fetto e le massime autorita 
•ovim 

La FIOM dal 

cratica dell'economia, che 
colpisca sul serio il mono- I 
polio e le sue scelte. E cosi I della provincia 
via. | La FIOM dal canto suo 

Sono le stesse domande \ n a "volto ai dipendenti del 
che sorgono a proposito del complesso FIAT un appello, 
le altre misure anticongiun- I c n ^ sara diffuso domani ai 
turali del governo: perche I cancelli dell'azienda, in cui 
si e colpita la cedolare, • si sottolinea che < i lavora-
perche si sono fatte « quel- \ t o r i " n o n possono accettare 
le » leggi agrarie (anche in . l'allarmismo e subire fl rl-
questo caso disfacendo in I c a t t o padronale che tende 
consiglio dei ministri pre- * anche a fermare il progre*-

> cedenti accordi interparti- I so dei lavoratori verso mi-
. tici), perche si ciurla nel • ?io™ condizioni di vita. Tan-
manico a proposito delle I *° p i u c n e > Srsudi gruppi in-
Reffioni, della legge urba- I d u s t n a l i che, come la FIAT, 

; nistica e ora perfino della . A niuovono su questo terre-
« 167 ». E anche qui, alle I n o s o n o S11 stessi che hanno 
domande. non e difficile far accumulate formidabili pro-
seguire una risposta: e la I f i t t i ' c n e dispongono attual-
risposta sta nell'orienta- • m^nte di grandi capitali, che 
mento del governo. tutto I mtrecciano fra di loro col-
rivolto a «ridar fiducia* I legamenti finanziari tali da 
alle forze economiche do- • rafforzarli ulteriormente sul 
minanti, a ricreare le con- | Pjano nazionale ed interna-
dizioni per una ripresa del zionale. 
processo di accumulazione I «Occorre dunque — con-
monopolistica. • d u d e l'appello FIOM — ri-

Porst delle domande ac- I spondere uniti, dimostrare su-
cademiche o sia pure pole- • oitola.tona unitaria dei la-
miche, manifestare riserve • voraton: la p.ena occupazio-
e insoddisfazioni cadere \n%ei1 Progresso n o n p o s s o -
dalle nuvole X / r o m e a , n°0^

n°n ?¥™^T.e c o m ' 
ogni nuaoa manifestazione \ %™\TL??»J!?™T\£l 
dt questi orientamenti del 
governo attuale (o delle for. 
ze interne ed esterne che 
lo dominano), pud essere 
gia qualcosa. Ma, alia lun-

. ga, finisce con Vessere in-
concludente e contradditto-

Camera del lavoro e stata 

I convocata Tassemblea gene
rale dei lavoratori del com-

Iplesso. 
Inoltre mentre per il caso 

I della Magnadyne e stata con-
fermata per domenica la 
convocazione del consiglio . , — ...« . » — rio, se non se ne tirano del- - . „ , , „ .. _ , - - . 

si pud pensare di ridurre i le conseguenze e non se ne I d e J , a ^ " e d l S u s a ' l a F I 9 M 

ritmi della motorizzazione ricavano linee d'azione ' e , a CISL sempre domenica 
I forzata se non si pone ma- 4c I h a n n o indetto a S. Antsv 
i— — M - . _ ^ _ ^ _ — . . . _ _ mmmmt ^ _ I nino un comizio unitario. 

>*•;! 
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Commissione bilancio 
• 

Partecipazioni: scialba 

del ministro 
Anche Bo si h limitato a esporre una serie di dati 
retrospettivi - Chiare indicazioni per lo sviluppo 
delle aziende statali negli interventi dei compagni 

D'Alema, Failla, Leonard! e Vianello 

Ieri, alia Commissione Bi
lancio della Camera (dopo il 
discorso di Giolitti di mer-
coledi ) il ministro Bo ha 
riferito sulla situazione del 
settore del le partecipazioni 
statali . 

Va detto subito che, cosl 
come il ministro Giolitti era 
stato vago e s fuggente sui 
termini della pol i t ics eco
nomics generale del gover -
no, soprattutto in prospetti-
va, anche il ministro Bo e 
stato deludente . La sua e spo-
sizione 6 durata un'ora buo-
na, ma si 6 trattato essen-
z ia lmente — coincidenza 
non casuale con l'esposizione 
del ministro Giolitti — di 
un'elencazione di dati rela-
tivi agli invest imenti e alia 
produzione dell 'anno passa-
to. 

Sono poi Intervenuti nel 
dibattito i compagni D'Ale
ma, Failla, Leonardi, Viane l 
lo, oltre al d.c. Curti, al so
c ia l is ts unitario Passoni e 
altri. 

D'Alema ha soprattutto 
sottol ineato la mancanza, 
nel la relazione del ministro, 
di indicazioni di prospetti-
va. Egli ha sc l l evato due 
grossi problemi: quel lo d e l 
le aziende di Stato ex e le t -
triche, in parte incorporate 
dall 'Italsider e in parte tra-
sformate (a l le spal le del par-
lamento , che non e stato a n -
cora informato in meri to) in 
piccole e sempl ic i holding 
finanziarie. Cosl sta a v v e -
nendo, In particolare, per la 
S M E e per al tre aziende. In 
tal modo , lo Stato rinuncia, 
soprattutto al sud, a efficaci 
s trument i di intervento in -
dustriale al so lo scopo di 
trasformarsi in una sorta di 
« banca > per le imprese pr i 
vate . Questa l inea non cor-
risponde ev identemente , agli 
obiett ivi di programmazione 
che il governo dice di per-
seguire . In realta. per q u e 
sta strada non si fa che fa -
vorire lo sv i luppo m o n o p o -
list ico anche nel sud, aggra-
vando le cause della difficile 
congiuntura attuale. 

Un'altra quest ione e q u e l -
la relativa al « p o l o indu
s t r i a l » di Alessandria, che 
si ispira a criteri non chiari 
e che, invece, dovrebbe rap-
presentare un problems di 
ampio dibattito, dato il s i 
gn ificato che pu6 assumere 
nn' incentivazione cosi mas-
siccia in una zona set tentr io-
na le in questo momento di 
squi l ibrio generale . Quale 
funzione svo lge nella d ire-
zione del « polo di Alessan
dria » l ' ltalsider? D'Alema 
ha anche citato In grave cri-
si del settore s iderurgico (si 
parla dj duemila l icenzia-
ment i a Genova) e del se t -
tore cantierist ico. Il m i n i 
stro ha dato assicurazione 
c h e rispondera in un'apposi-
ta seduta del la commiss ione 
sul prob lems de l le e x e le t -
triche e dei cantieri. 

II compagno Failla ha rile-
va to la mancanza di una 
qualificazione nuova del l ' in-
tervento del set tore pubbl i -
co in questa particolare fa-
se del processo di accumu-
lazione, dec is ivo anche al 
fine del la programmazione. 
Egl i ha crit icato le insuffl-
c ienze dei capitali pubblici . 
part icolarmente nel settore 
del c emento e in quel lo de l 
le fonti energet iche pr ima-
rie, i cui e l ement ! preoccu-
panti 'sono costituitj da una 
non sufficiente reazione al le 
l inee attuate dalla strategia 
del cartel lo petrolifero a n -
glo-americano. 

II compagno Leonardi ha 
anal izzato l a nuova s i tuazio
ne determinata dal fatto che 
in questa fase e nel pross i -
m o futuro gl i invest imenti 
IRI der iveranno in misura 
sempre magg iore dal T e s o -
ro e c ioe dal le finanze p u b -
bl iche. D'altro canto, i finan-
ziamenti de l l 'ENEL al le 
aziende ex e le i tr iche posso-
no cambiare profondamente 
la geografia produttiva del 
paese. A questo pun to il 
compagno Leonardi ha po -
sto una serie di problemi: 
come intendfamo 1'economi-
cita de l l e az iende: il rap-
porto fra le partecipazioni 
statali e la programmazione 
nazionale: il vecchio proble
m s niai risolto degli istituti 
settoriali (IRI ecc.) che 
esc ludono di fatto il min i -
stero da una serie di dec i 
sion! e di sce l te di politica 
economics . • 11 " compagno 
Leonardi h a rinnovato la n -
chiesta che sia istituita unfl 
commiss ione ' parlamentare 

. permanente che controlli le 
trasformazioni che si s tanno 
del ineando nel settore degli 
invest imenti pubblici . Leo
nard! ha anche chiesto che 

IRI ne l l a Montecat ini venga 
passato al l 'ENI, che potra 
esercitare un maggiore con-
trollo nel la nuova fase di 
col laborazione fra Monteca
tini e She l l . Inflne, per 
quanto riguarda 1 telefoni, 
i] compagno Leonardi ha 
detto che nel m o m e n t o in cui 
il governo si acc inge a chie-
dere un ulteriore aumento 
del le tariffe 6 indispensabi-
le che esso presenl i una pre-
cisa relazione sul settore, 
che contenga tins specifica 
analisi dei costi . 

Infine, u compagno Via
nel lo ha crit icato ogni tipo 
di impostazione municipali-
stica degli invest iment i p u b 
blici, afTermando che in 
realta solo da una vis ione 
globale e da una qualiflcata 
scelta degli invest iment i puA 
derivare un'azione efilcace 
per riequil ibrare la situazio
ne 

Camera 

Ratifies agli accordi 
euro-af ricani 

Senato 

lllecite le sanzioni 

agli student! pisani 
Nella breve seduta di ieri il 

Senato ha discusso. fra l'altro, 
un'interrogazione del compagno 
sen. PESENTI sui provvedimen-
ti disciplinari cui sono sotto-
posti da parte di alcuni Senati 
aceademici i dirigenti degli or-
ganismi rappresentativi univer-
sitari per la loro attivita nel 
corso delle mansioni studen-
tesche. 

Pesentl, con la sua interroga-
zione, si riferiva in modo par
ticolare ai provvedimenti predi 
contro eedici studenti pisani du
rante l'occupazione della Sa-
pienza. II sottosegretario alia 
PI FENOALTEA. ha ritenuto. 
nella sostanza. giusta la richie
sta del compagno Pesenti di 
non giungere a provvedimenti 
disciplinari contro quegli stu
dent! che agiseono nella loro 
qualita di rappresentanti di co-
mitati o dell'organismo rappre-
sentativo riconosciuto. 

Nella replica, il senatore eo-
munista ha invitato il ministero 
della PI a emanare circolari ai 
Rettori 6ulla base di quanto ha 
affermato il sottoeegretario Fe-
noaltea. 

Rispondendo alia interroga-
zione sugli - obiettori di co-
scienza», 11 sottosegretario alia 
Giustizia MISASI. ha confer-
mato quanto ebbe a dire alia 
Camera, la 6ettimana scorsa. 
sullo stesso argomento. Il pro-
blema 6 all'esame del governo. 
il quale ha intenzione di elabo-
rare una proposta di legge che 
concili Tobbligatoneta del ser-
vizio militare con la liberta di 
coscienza. sancita dalla Coeti-
tuzione. 

Nella replica, il 60cialista di 
unita proletaria ALBARELLO 
ha rilevato la discordanza fra 
quanto ha detto il sottosegre
tario e quello che afferma il 
ministro della difesa Andreotti. 

Deciso ieri dalla Commissione dei «trentuno » 

L'antimaf ia iiidaga 
nel settore bancario 

ff PCI sulla tonierenza 
mondio/e del commercio 

Un gruppo dl deputati comunisti ha chiesto la convoca-
zione della commissione Industria e Commercio della Camera 
affinche il ministro del Commercio con l'estero, on. Matta-
rella, possa riferirvi gli orientamenti che il governo intendera 
seguire alia conferenza mondiale del commercio e lo sviluppo 
dei rapporti commerciali che si terra a Ginevra a partire dal 
23 marzo. L'esigenza che il governo faccia conoscere preventi-
vamente la sua posizione. sottoponendola all'esame della Com
missione, scaturisce — si afferma nella lettera dei deputati 
del PCI inviata al presidente della Commissione a w . Albertini 
— dalle * perplessita manifestate da pifi parti anche nel recen-
te dibattito sulla politica estera avvenuto alia Camera, sia 
sulle prospettive del nostro commercio estero. alia luce delle 
posizionl protezionistiche e chiuse che vi sono nell'ambito del 
MEC, sia in riferimento ad una politica nuova e piu aperta 
verso altri paesi. particolarmente verso quelli sottosvilup-
pati -. La richiesta 6 stata sottoscritta dai compagni Brighenti. 
Granati, Natoli. Spallone, Trentin, BastianelH, Amasio. Catal-
do, Gemini, Ferrari. 

Bloccata al Senato 
la legge «antismog» 

La proposta di legge -ant i smog- presentata al Senato dal 
compagno Scotti e stata ancora bloccata dalla maggionnza 
alia Commissione Igiene e Sanita. nonostante che l'assemblea 
ax esse accordato alia proposta medesima la procedura d'ur-
genza I compagni Maccarrone e Simonucci hanno chiesto ieri 
l'iscnzione ail'ordine del giorno della proposta di legge ma 
la richiesta non e stata accolta con la solita giustificazioae 
che il governo starebbe elaborando un analogo provvedimento 
legislative Con questo sistema vengono bloccate nei due rami 
del Parlamento le iniziative dell'opposizione. con l'accordo 
troppo spesso compiacente dei president! delle commission!. 

La Commissione antimafia ha 
deciso ieri di estendere le 
proprie indaglni al settore ban
cario, - a l i o scopo — ha detto 
il presidente sen. i Pafundi — 
di accertare casi di arricchi-
mento illecito e le modalita con 
cui e stato erogato in Sicilia 
il credito bancario •». 

II via a questo nuovo filone 
di indagini sara dato martedl 
prossimo con una riunione ad 
- alto Hvello» alia quale par-
teciperanno, insieme ai mem-
bri della Commissione, il mi
nistro del Tesoro on. Colombo. 
il ministro delle Finanze on. 
Tremelloni ed il governatore 
della Banca d'ltalia. CarIL Sa
ra n no anche present! i presi
dent! delle due sottocommis-
sioni deirantimafia che si oc-
cupano dei rapporti tra mafia 
ed ambienti economic! e tra 
mafia ed amministrazioni pub-
bliche. 

Lo scambio di idee fra la 
Commissione e gli esponenti 
del settore economico-finanzia-
rio dovrebbe preludere ad 
estendere i poteri giurisdizio-
nali dell'antimafia al di la del 
segreto bancario. per far luce 
su alcuni patrimoni e su mi 
steriosi - giri » di af fan rima-
sti finora senza una spiega-
zione plausibile. 

Vertenza difficile 

Chimki: riprendono 
lunedi le Imitative 

Si e conclusa ieri una nuova 
sessione di trattative per il 
contratto dei 200 mila chimici 
e farmaceutici. La discussione. 
mirante ad accertare le possi-
bilita di superare le persistent! 
divergenze fra sindacati e pa
droni. si e soffermata stavolta 
sulla contrattazione aziendale 
del premio di produzione Co
me gia sulle qualifiche. anche 
sul premio pormangono note-
voli distanze fra richieste e of-
ferte, pur essendosi aperli spi-
ragli di avvicinamento. 

In un loro comunicato. sia la 
FILCEP-CGIL che la Federchi-
mici-CISL notavano ieri le dif-
ficolta di conciliare le opposte 
tesi e ritenevano tuttavia utile 
un ulteriore approfondimento 
dei problemi in discussione. 
purche cid a w e n g a con rapidi-
ta e continuity senza altre per-
dite di tempo Cid dipende dal
la volonta degli industrial! nel
la trattativa. e dalla necessitn 
che essi manifestino posizioni 
assai piu chiare ed avanzate di 
quelle finora assunte. che resta-
no inadeguate. e in certi aspet-
ti gravi. (Si nega ad esempio 
sui premi una soluzione che 
tenga conto del « Hvello chi-
mlco- , cioe delle caratteristl-
che peculiar! del rapporto di 
produzione e di lavoro in que

ll pacchetto azionario de l lo | s to settore) 

n dibattito riprendera lune
di. ed e augurabile che gli im-
prenditori non insistano sui 
precedent! atteggiamenti. onde 
non inasprire la vertenza che 
gia si prolunga dalla fine di 
novembre. cioe da quasi quat-
tro mesi. con ire scioperi nazio-
nali gia effettuati con la mas 
si ma compattezza. 

Vaticano e Germania 

« 

Paolo VI: 

II preziosissimo 

Concordato 

di Pio XII» 

Bundeswehr 
in Sardegno: 

interrogazione PCI 
I compagni onn. Luigi Pirastu 

e Velio Spano hanno rivolto 
una interrogazione al ministro 
della Difesa on. Andreotti - per 
conoscere se rispondano a ve-
rita le notizie, riferite da or-
gam di atampa. circa le eserot-
taziom militar: che sarebbero 
in corso presso la base aerea 
di Decimomannu (Caglian) e 
alle quali parteciperebbero ae-
re! del gruppo caccia-bombar-
dieri n. 31 della Bundeswehr. 
II programma di esercitaziom 
prevede il lancio di bombe in 
una zona della costa sarda ed 
il tiro di razzi su bereaglio*. 

Paolo VI ha inaugurato 
ieri a S. Pietro il m o n u m e n t o 
a Pio XII, del lo scultore 
Francesco Messina. Egli ha 
pronunciato un discorso — 
presenti 34 cardinal!, nume-
rosi vescovi e prelati , i capi-
miss ione del corpo diploma-
tico accreditato presso la 
Santa S e d e — di esaltazione 
del suo predecessore. 

II papa , fra l'altro, ha af
fermato c h e la statua del Mes
sina servira a suscitare nel-
l'animo degli i m m e m o n < do-
verosi e naturali alti di ri-
cordo e di riconoscimento». 
in contrapposizione alle < vo-
ci di critica * e « agli ingiustt 
ed mgratt clamon di biasimo 
e di accusa » che oggi si le-
vano. 

Cio prem esso, Paolo VI e 
passato a tratteggiare l'ope-
ra di Pio XII e se ne e useIto 
con una frase davvero scon-
certante. Rievocando, infatti , 
il per iodo trascorso in Ger
mania dal defunto pontefice 
come Nunzto apostolico, egli 
ha detto tes tualmente che il 
concordato st ipulato fra il 
g6verno nazista e la S. Sede 
tramite, appunto, m o n s Pa-
celli, fu < preziosissimo » 

Al suo immediato prede-
cessore. Giovanni XXIII . 
Paolo VI ha dedicato un ra-
pidissimo e formale ricono
scimento: egli , invece , ha m-
sistito, ancora una volta, 
sulla < cont inu i ta» fra il 
suo pontif icato e quel lo di 
Pio XII. • 

Il compagno Gal-

luzzi rileva il ca-

rattere neocolonia-

lista e filogollista 

della adesione a 

questa iniziativa 

della C.E.E. 

La Camera ha ratifieato 
ieri gli accordi intemaziona-
li di Yaounde, siglati il 20 
luglio 1963, che associano la 
CEE e alcuni Stati africani 
Potrebbe sembrare — que
sta associazione economics 
fra Kiuopa e A f u c a — un 
passo avanti nel la direzione 
del rafforzamento dei legsmi 
con il terzo mondo, che e 
auspicato da tutte le forze 
democratiche. Ms non e cosi. 

Intervenendo nel la discus
s ione, il compagno on. GAL-
LUZZI e stato molto chiaro 
in proposito ed ha portato 
efficaci s rgomenta / ion i al 
« no > comunis t s alia legge 
di ratifies. Galluzzi ha detto. 
innsnzi tutto. che 6 singola-
re l ' improvvisa fretta dimo-
strata dal governo (dopo 
tanti rinvii ingiustificati) per 
l 'approvazione dell'accordo 
europeo-sfricano. 

La verita, ha sgg iunto , e 
che, in iz ia lmente , i rinvii 
non erano che una chiars 
mosss di r s p p r e s s g l i s snti-
goll ista. Oggi, tale opposizio-
ne sembra caduta (Galluzzi 
ha ricordato che lo stesso so
c ia l i s ts Zagari ha messo in 
guardia contro il pericolo di 
ridurre Topposizione a, De 
Gaul le a un puro fatto di 
principio, mentre gl i atti 
concreti marciano n e l l s dire
zione opposta) e, qulndi . I s 
ratifies assume un chiaro si-
gnificato filogollista. Si ri-
schia, al di la de l le dichiara-
zioni di principio, di avalla-
re la pol i t ics neocolonia l i s ts 
che ben de termins te forze 
europee vogl iono condurre in 
Afr ics e nel terzo mondo. 
Del resto, la tesi secondo cui 
di neocolonial ismo non si 
pud psr l sre in quanto i pae
si africani hanno aderito vo-
lontsr i smente agli accordi, 
non regge la dove si guardi 
s l l e condizioni di es treme ne-
cessita economiche in cui 
versano quei pses i . L'adesio-
ne « volontaria > e, in realta. 
il frutto di ricstti economici 
precisi. che investono anche 
i regimi politici interni che 
quei paesi dec idono di dsrsi . 

Galluzzi ha ri levato che 
ques t s subordinazione degli 
aiuti economici a certe con
dizioni polit iche e chiars-
mente espresss s n c h e ne l l s 
relazione del dc Vedovato. La 
strutturs degli sccordi e ta
le da minacciare un'ondata 
di neocolonial ismo economico 
in Africa, un colonial ismo 
di nuovo t ipo che finisce per 
bloccare ogni autonomo svi
luppo industriale dei nuovi 
Stati . 

Infine, Galluzzi ha critica
to lo stesso criterio del le as-
sociazioni chiuse , che esclu
dono altri paesi e che affida-
no a scelte arb i trane o pura-
mente polit iche Tindividua 
zione degli Stati da associa-
re. Si tratts di una politica 
che danneggia indist intamen-
te tutti i paesi terzi e in ul
t ima analisi anche i p^esi 
sssocist i non m o l v e n d o i 
problemi di fondo che sono 
alia bsse del!e loro condizio
ni d"insufflciente svi luppo. 

Nel corso dello sciopero unitario 

Manifesto no a Roma 
i 

/ vigili del fuoco 
Nuovo organico e liberta sindacali fra le rivendicazioni - Un vigile puo essere «affittato» 

a 160 lire I'ora - La «fangente >» del 10% ai Comandi sul lavoro slraordinario 
Al centro della prima glor-

nata dello sciopero nazionale 
dei vigili del fuoco iniziato 
ieri (termlna alia mezzanot-
te di oggi) e'e stata la com-
battiva manifestazlone dl cui 
6ono stati protagonist! I vigili 
di Roma e della provlncia. 
Fin dalle prime ore del mat-
tlno, provenlentl dalle «aedl» 
della capltale, di Anzlo, Pa-
lestrina, Subiaco, Colleferro, 
Civitavecchia, Velletrl , Ma
rino, Tlvoll . Albano, centl-
nala dl vigilt hanno ragglun-
to via Nazionale, all'altezza 
del palazzo delle Esposizioni, 
issando numerosi cartelli sul 
quali erano scritte le moti
vate rivendicazioni della ca-
tegorla. 

Lo - sciopero In divlsa >, 
ha ottenuto lo scopo dl far 
usclre dal grlglore delle an-
tlcamere ministerial! un pro-
blema per moltl aspetti 
esemplare al flnl dl un glu-
dizio sulla Importanza della 
lotta per la riforma buro-
cratlca. Nella condlzione del 
vigili del fuoco. Infatti, si 
intrecclano le questionl di 
fondo della r i forma: rappor
to Stato-clttadlnl (il corpo 
dei vigili e del tutto Insuf-
ficiente al blsognl reall e 
sempre piu crescenth e rap
porto Stato-dlpendentl (con
dizioni inammissibill di sot-
tosalarlo, di inadempienza di 
leggl e II puntiglioso dlsco-
noscimento delle liberta sin
dacali) . Attorno al manife-
stantl vlvisslma e stata la 
solldarleta di quantl, In quel
le ore dl punta, si trovavano 
a passare. SI sono format! 
numerosi capannelll dl citta-
dinl e viqili che informavano 
sui motivi della lotta: 0'1 

automezzi del l 'ATAC, al l 'al-
tezza della fermata, sosta-
vano pochl atttmi per con-
sentire ai vlaggiatorl di pren-
dere 1 volantlnl che venivano 
distribulti dagli scioperanti o 
di leggere 1 numerosi car
telli. Anche gli agenti dl PS, 
in divlsa o in borghese, con 
una punta di ammirazlone. 
e sia pure con clrcospezlone, 
esprlmevano II loro asaenso: 
- Avete fatto benel Tenete 
duro cosl aiutate anche nol i * . 

Con la legge 13 maggio 
1961 n. 469 1 vigili sono stati 
inquadratl t ra gli Implegatl 
civil! dello Stato. Ma a di-
stanza di due annl al cerca 
di ostacolare l'lngresao di 
questa ventata -c iv i le . , pre-
ferendosl, da parte del co-
mandanti e degli altt buro-
crati della direzione gene
rate, mantenere 11 cl lma dl 
« caserma ». 

I vigili lavorano 24 ore 
su 24, a glornl alternl. Nel 
glornl llberl sono .obbliqatl -
a servizi atraordinari. Dl oiO 
un vigile puo essere • affit
tato > a 160 lire I'ora, In tutti 
I glornl dell'anno e sul lavoro 
straordlnarlo del vigili I co
mandi percepiscono la tan-
gente del 10 %. 

Un vigile all'lnlzlo delta 
carrlera guadaqna 54 m i l * 
lire menaili. 150 lire all 'ora 
(compreae le quote dl inden-
nlta varte) contro le 240 lire 
all'ora del manovale comune 
o le 189 dell'inservlente sta-
tale. Essi rivendlcano. dun-
que, un orario di 46 ore set-
t lmanal l , I'adeguamento del 
compenao straordlnarlo, la 
correaponalone — attesa da 
due annl — delle quote dl 
aaaiunta dl famlgl la, acattl 
oeriodicl. e c c . come gli sta
tal i . e II diritto all'eserclzlo 
delle liberta sindacali. 

s. a. 
Nella foto: un aspetto del

la manifestazione a via Na
zionale. 

Manifestazioni in tutta I'Emilia 

Migliaia di mezzadri 
in piazza a Bologna 

Comizio a Fano — Sabato a Pistoia incontro 
con le autorita politiche 

Oggi sciopero 
aWlstituto 

di fisica 
nucleate 

II personale tecnico e am-
ministrativo dell'Istituto nazio
nale di fisica nucleare (INFN) 
sospende oggi ogni attivita per 
1'intera giornata. Lo sciopero e 
stato proclamato dall'Associa-
zionc nazionale addetti alle n -

Tre gruppi 

di lavoro per 

I'antimonopolio 
Sono stati insediati ieri 

gruppi di lavoro che dovranno 
coordinare il materiale sin qui 
raccolto dalla Commissione an-
timonopolio nei settori del ce
mento, dell'autofinanziamento e 
dei farmaceutici. 

II gruppo di lavoro per il set-
tore del cemento e presieduto 
daH'on. Dosi ed e composto da
gli on. Merenda (DC), Leonardi 
(PCI), Mariani (PSD, Covelli 
(PDIUM). Roberti (MSI): quel
lo per 1'autoflnanziamento dal-
l*on. Butte ed e composto da
gli on. Leonardi e Raffaelli 
(PCI). Curti (DC>, Lombardi 
(PSI», Trombella (PLI), Rober
ti (MSI); quello per i farma
ceutici dall'on. Albertini ed e 
composto dagli on. Carcatcrra e 
Galli (DC), Scarpa (PCI). Ro
berti (MSI), Covelli (PDIUM). 

Sciopero 
unitario 

al Cantiere 
di Ancona 

Dalla nostra redazione 
ANCONA. 12. 

Questa mnttina gli operai 
del Cantiere Navale di Ancona 
(Gruppo Piaggio) hanno dato 
vita ad una forte manifesta
zione di protesta per la ndu-
zione dell'orario di lavoro ef-
fettuata dalla direzione azien
dale in due reparti della fab-
brica. I cantieristi hanno so-
speso il lavoro alle 10 30 (lo 
sciopero — riuscito al 98 ^ — 
e continuato sino a mezzogior-
no> e si sono riversati in cor-
teo lungo le vie centrali della 
citta bloccando il traffico. Gli 
operai. che innalzavano nume
rosi cartelli. si sono concen-
trati in piazza Roma ove han
no parlato Giulmdori della 
Commis*ione interna e il com-
Dagno Pastorino. dirigente na-
zionale della FIOM. La mani
festazione era stata indetta 
uniiariamente dalla FIOM e 
dalla CISL. 

Gia giovedl scorso le mae-
stranze del Cantiere Navale 
avevano sospeso il lavoro in 
segno di protesta contro la 
riduzione dell'orario attuata 
dalla direzione benche il Can
tiere abbia ottenuto da tem
po Important! ordinativi (una 
grossa petroliera. oltre alia 
nave-traghetto in costruzionei 
alio scopo evidente di eserci
tare una pressione siil governo 
per conseguire obbiettivi non 
confessati. La lotta ooerala e 
legata anche all'applicazione 
su scala aziendale del contrat
to di lavoro In ordinc al pre
mio di produzione. 

Walter Montanari 

La seconda giornata di scio
pero dei mezzadri emiliani ha 
registrato, in provincia di Bo 
logna, 25 manifestazioni. Altri 
3500 contadini hanno manife-
stato nol capoluogo. dove ha 
avuto luogo anche un comizio. 
Lo sciopero delle vendite e sta
to attuato. contemporaneamen-
te, sui mercati di Bologna, di 
Imola e di altre citta. Coltiva-
tori diretti e bracctanti hanno 
partecipato. inoltre. alia mani
festazione di Vignola che e il 
centro della zona principale pro. 
duttrice della cosidetta - frutta 
rossa •». 

La protesta dei lavoratori del
la terra e stata fatta pervenire. 
con ogni mezzo, all'on. Moro e 
al ministro Ferrari Aggradi. ai 
quali si chiede un sostanziale 
miglioramcnto dei progetti di 
legge agraria che consenta di 
"^bloccare la situazione delle zo-cerche fisiche, a seguito del fat- . „ . 

to che non si e ancora decisai."0./?0**'6 s o . n o P r . e E t m V c o n " 
1'equiparazione economica del .J r a t t l . a R r a n arretrati. pomani. 

lo sciopero proscgue in tutta 
I'Emilia con nuove manifesta-

a quello personale deH'INFN 
del CNEN 

A tale riguardo un comuni
cato dell'Associazionc (ANARF) 
rileva che la noncuranza dei di 
ngenti fa in modo da costrin 

zionL 
Una manifestazione ha avuto 

luogo a Fano, con mezzadri 
provenienti da tutta la provin 
cia di Pesaro Un corteo ha per-

gere una parte del personale 'corso la citta. II comizio e stato 
dellistituto di fisica nucleare icnuto dal compagno Vittorio 
- verso l industna pnvata ••. La 
ANARF. infine. dichiara che la 

compagno 
Magni. Altre manifestazioni 
hanno avuto luogo a Bibbiena e 
Sansepolrro fArezzo) A Pi
stoia e stato indctto. per saba
to mattina un incontro fra 
i mezzadri e i parlamentari. 

,i sindaci. i consiglieri provin-
ni. - d i gran lunga inferiori a ciah e le rappresentanze poli-
quelle di ogni altra categona -. tiche. 

lotta sara inasprita se la situa
zione di disagio dei lavoratori 
dell'istituto non verra sanata. 
nel senso di migliorare sostan-
zialmente le attuali retribuzio-

Ondata 
di scioperi 
a Palermo 

Una aerie di scioperi sta 
inveatendo la provlncia. E' 
terminato appena ieri lo 
sciopero di 15 glornl dei 
dipendenti comunali, cui al 
e potuto pagare I'ultimo 
mese di stipendio con I'an-
ticipo di un mll iardo da 
parte della Banca d' l tal ia, 
mentre sono in corso scio
peri nei pastifici e mollnl 
(da due settimane, per il 
contratto} e negli ospedali 
civico e psichiatrico (per 
problem! aziendali) . 

Domani scioperano I di
pendenti dell'Azienda slci-
liana trasporti , insidiata dai 
pr ivat i ; mercoledt sciopera
no ventimila operai edit! 
per I 'integrativo provincia
te; il 21 e 22 torneranno a 
scioperare i braccianti agr l . 
coll il cui contratto provin
c i a l non si rinnova da otto 
anni. 

Le maestranze, inoltre, 
hanno occupato la Bianehi 
Sicilia in crisi per mancan
za di un programma pro-
duttivo. 

* f , INCREDIBILE! SENSAZI0NALE! 
i <*\ 66 UTERSILI, MICCHIME E ACCESSORI 
1 i l V \ A S 0 L E L 1 1 8 9 0 FRANCO D0MICIU0 
V ^ % . x V DI8ETTAMCNTE DALLA GERMANIA DA VJt 
> H f t N> CENTRO PER LA PRODUZIONE Dl OTENSIU 

FAVOREVOLE OCCASIONE I irapano a prtlo. con irabbla 
ehlusa. t dlvrnc vrloclta 
con manrtrtno. prnrlrailnnr 
n^ll arrlalo IS mm 

1 rrtilflrairter e o n (abbta 
chltisa con di«co a smrrl-
gllo dl •lllcato con Ira-
planto dl cmrrlKllo per 
irapanl per metallo 

I menarola. tiro IZ". csccv-
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arclalo rnraiato. serie com 
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meiallo reicnlahlle 
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piattlche. lepio. can a, tap-
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I perfnratrlee 
I seaiprlln 
7 dlvrrtl caeelavlU In acclalo 

fnrglain 
1 manlco «prrlale tn plastlca 

con cnarnlzlonr In oiione 
per carrlavitl 

I irraKlla per lavort Idrao-
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Kllaflii 
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1 texa flne 
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PER CHI PARLA Dl COM EMM I SALAR1 IN OMAGGtO ALLA CONGIUNTURA 
1 

•e ancora spazio per gli aumenti 
Cio che non e retribuzione diventa profitto - I lavoratori non debbono pagare la «stabilizzazione» capitalistica 

rendimento rimane in testa 

NA CURVA NON PERICOLANTE 

Ecco come si aono mosse, nell'ultimo 
lecennlo, le curve del salari e del ren-
11 men to nell'industria. Ecco la plo ri»o-
lutlva smentlta a chl dice che I salari 
tanno ormai sopravanzato la produttl-
rita, e che pertanto le possibility dl con-
lumo superano I'offerta dl prodottl. 

Nel d iagramma qui pubblicato appare 
(ampante la faticosa e lenta ascesa del 
la lar i - rea l i (depurati doe dal costo-vita 
(he li va via via rosicchiando), confron-
|ata con quclla del rendimento del lavoro, 
trescente ed Impetuosa. II d iagramma e 
jostrulto su dati serl, non su statistiche 
Bpinabili quail quelle usate dal governa-
jtore della Banca d' l tal la. Carl ! ed I ml -
tlstrl calcolano infattl la produttivita nel 
lodo seguente: II « valore agglunto » dl 

tuttl I settorl — cloe un mlscugllo etcro-

geneo — viene divlso per le • forze di 
lavoro », cloe su cifre rlcavate da empi-
rlcl sondaggl campionari del l ' lSTAT. E' 
corretto invece dividere la produzione per 
le ore lavorate, onde ottenere II rendi
mento effettlvo del lavoro In un determi-
nato settore, e paragonare questo dato 
con quello del salari dello stesso settore. 

II rlsultato e eloquente: in d ied anni, 
I salari real! sono saliti del 30 % e II 
rendimento del lavoro del 111 %. II ren
dimento percid e piu che raddoppiato e 
rispetto at salari e cresciuto quasi il qua
drup le Nessun pericolo qulndi che la cur-
va inferiore > mangl > quclla superlore; 
e'e ancora molto spazio fra I'aumento del 
salari industrial! — segnato in rosso — 
e II vantaggio che su dl essi ha II ren
dimento nell'industria. 

Con le lotte 

5fond a to da poco 
il muro delle 

50 mila al mese 
Soltanto fra il 1962 e H 

1963, ed a stento, il salario 
medio dell'operato italiano 
ha sfondato il * muro » 
delle 50 mila lire al mese. 
Ad esse vanno aggiunti gli 
eventuall assegni familta-
ri, ma da esse vanno de-
tratte le imposte fiscali e 
i contributi prevtdenzinli 

Cinquantamila lire al 
mese o poco piu (dato sul 
quale concordano sta le 
rilevazioni del ministero 
del Lavoro sia le cifre del-
I'INAIL) sono dunque la 
remunerazione media nel-
l' industria italtana. Dt 
fronte alle 90 mila lire di 
minitno vitale calcolato 
dagli ufflci di statistica per 
i bisogni della famiglta-
tipo, queste 50-52 mila lire 
al mese appaiono ancor 
piii esigue. Eppure e stato 
arduo arrivarei. ct sono vo-
lutt miliont dt ore dt srto-
pero, cioe notevoli sacri-
fia det lavoratori, per con-
qutstarle superando In 
barrtera delle 50 mila men-
sili 

Per i lavoratori, il < mi-
racolo economico ^ ha rap-
presentato nienfaltro che 
questo. Ora perd, dopo che 
Vindustria italiana ha af-

fermato la propria compe-
titivita grazie soprattutto 
ai salart inferiori alle 50 
mila lire, ora si chiede at 
lavoratori — in nome delta 
Patria — di fermare tem-
poraneamente I'aumento 
delle retrtbuzioni I profittt 
non debbono piii essere 
intaccati: iaccnmulazione 
capitalistica devc tornare 
a procedcrc indisturbata 
Ecco il solo stgnificato del
la < stabilizzazione » pro-
posta alle classi lavoratrtct 
dalle classi dirigenti, com-
pllce U governo. 

Ma comprimcre, addo-
mesticare o bloccare la 
dinamtca delle retrtbuzio
ni e la linea piii malsana, 
sta perche incoraggia il 
« profitto facile » a detri-
mento degli tnvestimenti, 
sia perche frena I'ascesa 
della *condizione operant* 
e della sncieta tulta Nel 
I'tnteresse loro di classe e 
nell'interesse nazionale, 1 
lavoratori rcspingono quin-
dt la linea del contenimen-
to retributivo. Il € muro » 
salariale. appena sfondato, 
non dev'essere ripristinato. 

a. ac. 

SALAKlda SWEKVKGICI ^ fECA 

D %di aumenio 
daj 1953 a? '62 

M± paga. 1962 m%rispeUo 
Ttjgf/ a l hussemburg'a 

o<)cy 

L'operaio siderurglco, II 
cui livello salariale e in Ita
lia relativamente « alto » — 
data la particolare gravosita 
del lavoro — rimane quello 
piu mal pagato nell'ambito 
della Comunita europea del 
carbone e dell'acciaio. La 
sua retribuzione Infattl e 
pari appena al 64 «T» di quel-
la del siderurgico lussembur-
ghese. mentre quella del si
derurgico francese e all'81 "o 
e quella del siderurglco bel-
ga all*89 %. 

Questo perche nell'ultimo 
decennio, nonostante tutte le 
lotte, II salario del siderur
gico italiano e salito soltanto 
del 19 %: I'lncremento di 
gran lunga minore fra i set 
paesi della CECA, come st 
vede nel graflco. 

I dati qui rappresentati non 
tengono inoltre conto della 
durata dell'orarlo. In Italia 
— al 1° gennaio '63 — esso 
era di 46 ore e mezza nel
l'industria privata e di 44 e 
mezza in quella a partecipa-
zione statale; In Belgio e 
Olanda di 45 ore, nel Lus-
semburgo dl 43 ore e nella 
Germania Ovest di 42 ore: 
soltanto in Francla I'orario 
rimane di 48 ore. 

Dati e notizle dl questa p.i-
Riim sono tr.itti dal volume di 
Bruno Broglia e Luciano Pall.i-
grossl « I salari In Italia dal 
1451 al 1962 B. appena edito dalla 
ESE. e da articoli dl Ruggcri 
Spesso e dl Amedeo Grano sul-
la rivista della CGIL, « Rasse-
gna sindacalc ». 

La • torta » del reddltl r l-
specchia la politica di soste-
gno aH'accumulazione pri
vata, perseguita dal governl 
d.c. e anche dall'attuale cen-
tro-sinistra, che chiede sa-
crifici al lavoratori invece di 
imporll al padroni. I reddltl 
da lavoro Infattl rimangono 
tuttora in secondo piano ri
spetto al reddltl da capitale, 
nonostante che la Repubblica 
italiana sia « fondata sul la
voro ». 

Dal 1953 al '61, come mo-
stra II grafico, e'e stato un 
continuo slittamento nell'in-
cldenza del reddltl da lavoro 
sul reddito nazionale. Vale a 
dire: 1 salari sono crescluti 

sempre meno del profittl, 
nonostante I'occupazlone au-
mentasse e qulndi crescesse 
II gettito assoluto delle re
trtbuzioni. 

Soltanto nel '62, grazie a 
dure lotte, la tendenza si e 
invertita, ma le posizlonl del 
reddltl da lavoro non sono 
neppure state riconquistate; 
la • fetta - del salari e a r r l -
vata soltanto al 45 % del to-
tale, mentre dieci annl fa 
era al 45,6 %. In confronto 
agll altri Paesi, I ' l talia e 
molto indletro: I'lncidenza 
del reddltl da lavoro sul to-
tale e In Germania Occlden-
tale del 62,4 fo. In Francla 
del 62,6%, in Olanda del 59%. 

/ex segretario generate del CNEN chiama in causa Colombo 
i *.< * i i I ^ ' V V 

«Respons abilita di altri» denunciate 
Ja Ippolito nel ricorso in Cassazione 

Cinque i motivi contro I'ordine di catfura —! difensori sostengono la violazione della Costituzione e delle norme del Codice di procedura penale 
La Suprema Corte decidera entro pochi giorni — Oggi i primi interrogator! dei nuovi imputati ? 

leri a Roma indetta dall 'UNAU 

Tavola rotonda 
sulla riforma 

deirilniversitd 

motivi di ricorso in Cas-
tionc contro I'ordine di cai-
ra, emesso ed eseguito il 3 
^rzo scorso, a carico del 
>f. Felice Ippolito sono sta-
iresentati ieri mattina dai 

fensori deH'imputato avvo-
l i Adolfo Gatti e Giuseppe 
"jat ini , a l ia se^retcria del-

Procura generale della 
rte d'appello Ippolito, con 
psto atto, e ufficialmente 
Isato al contrattacco, chie-
iido un ch ianmento delle 
Igole responsabilita e chia-
)ndo in causa il ministro 
lombo. 

I motivi, che sono in tut to 
cinque, occupano 16 cartelle 
datt i loscntte Saranno presi 
in esame quanto prima dalla 
Corte di Cassazione, proba-
bilmente dalla prima sezione 
penale I difensori hanno gia 
preso contatti con le cancel-
lerie e i magistrati mteres-
sati. per la soilecita fissazio-
ne del ricorso. che sara de-
ciso in camera di consigho 
II Procuratore generale della 
Corte di Cassazione, al pari 
degli avvocati. non potra in-
tervenire nella discussione. 
avendo solo la possibilita 

di presentare conclusion! 
scritte. 

Uno dei motivi del ricorso 
— Pultimo — permette qual-
che previsione su quella che 
sara la linea difensiva del 
prof. Ippolito e, sotto questo 
aspetto. e il piu interessante 
Vale quindi la pena di nas-
sumerlo brevemente « L*or-
dine di cattura — vi si legge 
— contiene le seguentt paro
le: " La gravita dei fatti im
putati emergente dagli atti 
generici e specifici assunti im-
pone la cattura dell'Ippolito 
Fel ice". In questa frasc si 

La vitamina A 

contenuta nelle pastiglie 

B R O N C H I O L I N A 

protegge le mucose 

delle vie respiratorie 

dai danni del 

FUMO 

BRONCHIOLINA 
CURA LA TOSSE 
LE RAUCEI 
E LE MALATTIE DELLA COLA M 

compendia la motivazione che 
deve contenere, per quanto 
possibtle, la spectftca esplt-
cazione dei mottvi in virtu 
det qualt opera la discrezto-
nalttd nell'emtsstone del man-
duto dt cattura facoltativo > 

Ad avviso dei difensori, la 
laconica motivazione con la 
quale i giudici danno conto 
dei motivi che hanno consi-
gliato 1'arresto di Ippolito. e 
del tut to insufficiente. Essa 
non tiene conto ne del corn-
portamento di Ippolito, il 
quale < ha dimostrato costan-
temenle la volonta di tenerst 
a disposizione dell'autorita 
gtudtziana, tanto che, non ap
pena avuta nottzia dell'tnda-
gme prehminare, ritenne suo 
dovere presentarst sponta-
neamente at magistrati », ne 
del fatto che all 'imptitato so
no stati contestati addebiti 
«apparentemente nlevantt. 
mentre e di tutta evidenza 
che la maggtor parte dt questt 
addebiti sono attributti ad Ip
polito attraverso Vespedtente 
dt rappresentare lo stesso co
me responsabtle di sttuaztont 
che, stando agli stesst capt 
d'accusa. risalgono invece ma-
ntfestamente alVesclusiva re
sponsabilita dt altri soggettt>. 

L'espressione conclusiva ha 
un significato evidente: Ippo
lito. nchiamandosi giusta-
mente all'articolo 27 della Co
stituzione, che stabilisce il 
pnncipio della « responsabi
lita personate», e deciso a 
nfiutare addebiti che non lo 
r iguardano II contrattacco 
dell'ex segretario generale e 
per ora limitato a questa fra-
se, dove, perd, la chiamata 
in causa del ministro Colom
bo appare chiara. Ippolito so-
stiene che la conduzione del 
CNEN era un fatto politico 
dipendente esclusivamente 
dalPon Colombo, ex ministro 
del l ' Industna e presidente 
delPente nucleare e attuale 
ministro del Tesoro Eventua
ll irregolarita ed e r r o n van-
no quindi addebitati al par-
lamentare democristiano 

Ed ecco gli altri motivi di 
ricorso. 

Gatti e Sabatini osservano 
prel iminarmente che «t l ut-
gente sistcma processuale e 
costituito in modo tale da 
render* praticamente impo*-

sibtle all'imputato dt svolgc-
re con tempestwitd ed efji 
cacia la propria dijesa >, per
che la nostra procedura per
mette al magistrato inqui-
rente < di precostttutre un 
processo in cut I'tmputalo 
viene a conoscere i Jatti spe
cifici dei qualt e accusato so
lo alia conclustone degli atti 
di istrwzione sommaria, quan 
do ctoe eglt non pud piu tn-
serirst nel procedtmento dt 
formaztone della prova, onde 
sara per hit ben arduo lo 
svolgtmento della propria dt-
fesa ». 

Nel « caso Ippolito » i ma
gistrati avrebbero inoltre vio-
Iato le leggi, gia di per se 
incostituzionah, che regolano 
1'istruttona sommaria, la qua
le e permessa solo in caso di 
c indagim factlt e brevt » 
Questa is t rut tona — e cia 
e noto — non e stata, invece. 
ne facile ne breve: dura or
mai da sette mesi, ha nchie-
sto due labonose perizie, ceu-
tinaia di mterrogaton, mi-
gliaia di atti d'altro genere 
ed e stata condotta congiun-
tamente da t re magistrati 
(oltre che dal Procuratore 
generale). In tut to questo pe-
nodo Ippolito ha atteso pa-
zientemente che si decidessc 
la sua sorte, senza che i suoi 
difensori avessero la possi
bilita di prendere visione di 
un solo atto, (non lo hanno 
potuto fare a tutt 'oggi) , di 
intervenire in qualsiasi modo 
nelle indagim 

1. MOTIVO: violazione del 
I'articolo 24 della Costituzio
ne. I difensori osservano che 
l'intero complesso di norme 
che regolano 1'istruzione som
maria (cioe quella condotta 
dal p m . senza 1'intervento 
del giudice ne del difensore) 
sono incostituzionah Ci6 in 
quanto il pubblico ministero 
e « organo del polere ammt-
ntstrattvo e rappresentante 
del potere esecutivo e no*i 
certo organo della giurisdt-
zione > Giustamente Gatti e 
Sabatini ricordano che la fi
gure del pubblico ministero 
nel processo penale e quella 
di una « parte , con funztont 
distinte da quelle degli altri 
magistrati». 

2. MOTIVO: violazione del-
l'articolo 25 della Costituzio-

L'ing. Albonetti, uno degli 
uomini di Colombo, duran
te una riunione del Comi
tate) d i r e t t ho del CNEN. 

ne. L'istruttoria sommaria e 
permessa solo < quando la 
prova e da rttenerst raggtun-
la sin dai primi atti di polizia 
gtudtziana o dt tnformaztone 
sommarta *. Nel < caso Ippo
lito y, il p m , pur mancando 
di prove e pur dovendo con-
dur re lunghissime e difficol-
tose indagim, ha voluto a tut-
ti i costi mantenere l'istrut
toria sommana, violando co-
si la legge e la Costituzione 
la quale assicura all'imputa
to il d in t to di companre 
davanti al giudice naturale 
(in questo caso il giudice 
istruttore) . 

3 MOTIVO: violazione de
gli articoli 74 e 154 del codice 
di procedura penale. Gatti e 
Sabatini sostengono vane 

nullita di ordine generale (in 
base anche a quanto gia af-
fermato nei motivi preceden-
ti) . Osservano inoltre che i 
magistrat:, violando le citate 
norme della legge e della Co
stituzione, hanno svolto « una 
atttvtta tnammisstbtle >, dan-
do luogo a un'istruttoria pri-
va di efficienza giuridica 

4 MOTIVO: violazione del-
l'articolo 254 del codice di 
procedura penale in relazio-
ne all'articolo 27 della Costi
tuzione < L'tstituto della cu-
stodta preventtva — dicono i 
difensori — e posto tn fun-
ztone delle necessttd tstrutto-
rte >. Nei casi di mandato di 
cattura non obbligatorio (cioe 
in questo caso) non si puo 
concepire la custodia preven-
tiva al termine dell ' istrutto-
n a , quando sono ormai venu-
ti meno i motivi che avreb
bero anche potuto renderla 
necessaria In tal modo 1'ar
resto preventivo deve essere 
considerato quale < anttctpata 
esecuzione di pena ». 

Indubbiamente interessanti 
sono i motivi dei difensori di 
Ippolito L'attacco ad alcune 
norme che violano la Costi
tuzione. come quelle che re
golano l 'istruttoria sommaria. 
e ad alcuni sistemi. come 
quello dell 'arresto preventi
vo dell'accusato (innocente. 
non dimentichiamolo. fino a 
che non sia stato condannato 
con sentenza definitiva) non 
puo che trovare consenso 
Responsabilita di Ippolito a 
parte, la Corte di Cassazione 
dovrebbe intervenire con una 
decisione che dia il via a 
nuove norme e nuovi sistemi. 

Altre novita sul « caso Ip
polito > non ve ne sono 

Sono stati confermati, co-
munque, i nomi degli altri 
otto imputati i cui interro-
gatori inizieranno forse oggi 
stesso Anche le imputazioni 
nvol te at nuovi inenminati 
sono quelle gia pubblicate. 
con la sola esclusione del rea-
to di concorso in peculato 
che si credeva fosse stato ad-
debitato al dottor Achille Al
bonetti. braccio destro di Co
lombo nel CNEN. Albonetti 
e invece accusato di interesse 
privato in atti d'ufficio. 

A. D. 

La riforma dcH'Universita. 
della quale il ministro Gui do-
vra oceuparsi nella Relazione 
sulla riforma della scuola da 
svolgere in Parlamento entro 
il 31 marzo. ha formato ogget-
to di esame in una - tavola ro
tonda - indetta dall'Unione na
zionale degli assistenti univer-
sitan (UNAU) 

Vi hanno partecipato rappre-
sentanti di organizzazioni uni-
versitarie e personality del 
mondo della cultura Per la 
UNAU ha parlato il prof Pas-
satore. deH'Universita di Ge-
nova. il quale, cnticando la 
relazione della Commissione d, 
• ndagine. ha nlevato mnanzi-
tutto la necepsita che vensa 
data aU'Universita la piu am-
p.a autonomia 

Tale autonomia dovrebbe es
sere concessa anche ai Dipar-
timentt cioe ai comples*?! co
st tuiti da tutte le discipline 
le quail, avendo campo di m-
segnamento e d: ncerca affin . 
utilizzano attrezzature e ser-
vizi dello stesso tipo 

I dipartimenti — ha de"o 
1'oratore — dovrebbero essere 
strutturati attraverso un Con-a-
alio. un? direzione e un esecu-
tive con compiti ben deftniti 

Dopo avere sottohneato l'esi-
genz.t di - un pieno impiego 
dei docenti ~. Passatore ha af-
fermatc che la riforma dovreb
be anche consentire lo svilup-
po dfgli organici, la introdu-
zione di nuove figure di per-
sonale universitano. quelle dei 
professon - aggregati - (con 
posizione giuridica molto chia
ra) e la ohminazione dell'asst-
stentato volontano Si e quin
di aperto il dibattito, al quale 
hanno pnrtee.pato professon e 
studenti 

Marcel Brion eletf o 
nell'Accademia 

di Francia 
PARIGI. 11. 

Con 16 voti su 31 l'Accademia 
di Francia ha chiamato questo 
pomerlggio lo scrittore Marcel 
Brion. noto per le sue onere sul 
Rinascimento italiano. a far par
te della celebre Accademia. 

Bnon e stato eletto in succes-
sione di Jean-Louis Vaudoyar. 

CiviltA Europea 

MANARA VALGIMIGLI 
Poeti e filosofi di Grecia 

Un documento vivo degh studi ciassici m Haha nel coraa 
di oiire mezzo secolo Qui • poeii e i filosofi di Grecia 
sono tradorti e mterpretati con uno stile mconfondfbila. 
uniti oi pensiero. coerenza di metodo che rentfono 
I opera di Manara Vaigimigii unitaria e 
originate, pur nella van'eta aegli autori e degli argometHi 

I Traduziom op Vtil-752. 4 taw f t 
n Interpretazioni pp.Viii-648 7taw f t 2cartme. 
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ir: Petrucci 

II dottor Petrucci fra l'ex slndaco Cioccettl e l'on. Evangelist! 

Eletto senza 
maggioranza 

Nella prima vofazione quattro consiglieri del centro-sinistra 
hanno votato scheda bianca - Un « franco-tiratore » anche 
nella seconda vofazione - L'intervento del compagno Natoli 

Mancavano dieci minut i all 'una di s tamane quando il Consiglio comunalc, 
in seconda votazione, ha eletto alia carica di sindaco il segretario regionale 
della DC, dottor Amerigo Petrucci. L'elezione e stata contrastata. II centro-
sinistra disponeva di 41 voti (compresi quelli del monarchico Patrissi che ha 
dichiarato di votare per Petrucci e dell'ex federale fascista Pompei passato dal gruppo 
missino a quello democristiano). Nella prima votazione, nulla, Petrucci ha raccolto 
solo 37 voti: 4 in meno della maggioranza che avrebbe dovuto sorreggerlo. Le schede 
bianche sono state 25, De Marsanich (MSI) ha avuto 12 voti e Bozzi (PLI) 6. Quat
tro consiglieri del centro-
sinistra, in questa occa-
sione, hanno votato scheda 
bianca. Nella seconda vota
zione, quella decisiva, Pe
trucci ha ottenuto 40 voti 
favorevoli su 78 votanti ed 
e stato eletto sindaco (le 
schede bianche sono state 
20; 17 voti sono andati a 
De Marsanich e 6 al libcrnle 
Bozzi). In entrambl 1 casl i 
consiglieri comunisti e il com
pagno Llcata del PSIUP 
hanno votato scheda bianca. 
Anche nell'ultima votazione 
un conslgliere comunnle della 
maggioranza di centro-sinistra 
non ha votato per Petrucci. 

Dopo la proclamazione del-
1'esito della votazione deci
siva e stata richiesta la im-
modiata esecuzione della no-
mina del sindaco. I comuni
sti l'hanno accottata motivan-
dola con la necessita di non 
paralizzare per olrre venti 
giorni 1'aUiviti del Consiglio 

comunale. Si e concluso cosl 
il primo atto della crisi ca-
pitollnir*» II secondo atto si 
avri la prossima settimana 
con la elezione della nuova 
g.unta. 

Se un primo commento e 
possibile fare alia elezione 
del nuovo sindaco. esso e que-
sto: i contrast! che hanno 
provocato la crisi capitohna 
ed U - defenestramento del 
prof. Della Porta dalla carica 
di sindaco non sono stati su-
perati. Lo dimostrano la con
trastata elezione di Petrucci 
e soprattutto il fatto che. 
nemmeno nell'ultima votazio
ne. lo schieramento di cen-
tro sinistra ha dato prova di 
compattezza. Anche in que-
sto caso. infatti. un consi-
gliere della maggioranza ha 
preferito votare scheda bian
ca. Nella prima votazione ad-
dirittura quattro consiglieri 
del centre sinistra hanno aper-
tamente votato contro il nuo-

| II giorno | 
. Oggi, vcnerdl 13 , 
I marzo (73-293). Onu- | 

mastlco: Eufrasta. 11 
( sole sorgc alle 6,42 e i 

tnunonta alle 18,24. I 
Luna nuova domani. 

Cifre della citta 
Ierl sono natl 70 maschi e 

63 fcmmlnc. Sono morti 25 ma-
schi e 30 fcmmlnc. del quail 6 
minorl dl sclte annl Sono statl 
celeb rati 21 matrlmonl. Lo 
temperature: minima 4. mnssl-
ma 19 Per oggi i metcorologl 

f)revcdono tendenza Jilla nuvo-
osita. Temperatura In aumento. 

Montesacro 
Domani, alle 21, ncl local! 

del clrcolo Monteiacro, in cor-
•o Semplone 27, dibattlto su: 
«La letteratura per 1'infan-
zia». Parteclpcranno la pro-
fessoressa Maria Cord a Costa. 
II prof. Lulgl Volplcelll c il 
dott. Giovanni Rodari. 

Banca 
Lunedl 23. alio 18. sara inau-

ffurata una scde della Cassa di 
Rlsparmlo, ncll'lnterno del pa-
laxxo dl Giustizla. 

Borse di studio 
E* Indetto 11 concoreo per la 

aaaefnaklone dl 54 borsc tti 
studio, claacuna di un mil lone, 
a favore dl giovanl laureati che 
abbiano dimostrato spiccate at-
tltudlnl per la ricerca acten-
tiflca. 

Smarrimento 
La sezlone Italia del PCI dc-

nuncla |o smarrimento della 
tessera n. 1273408 del 19&4. 
Chiunque 1'avewe trovata e dlf-
fldato dal servirscne 

Culla 

piccola 
cronaca 

partito 
Attlvi di Zona 

Per II 17 marzo prosslmo 
avranno luogo i trguentl attlvi 
dl zona tulla conferrnza nazlo-
nale di organizzazione e per 
la preparation* della srttlmana 
del trsieramento e reclutamen-
to: Zona CENTRO (irzlone 
Efquillno), con Pern a e Bo-
nuccl; Zona SALARIA (tezlone 
Ludovisi), con Dl Clullo, Ben-
tlvrgna, Baccbelll; Zona TI-
BURTINA (sezione Tlburtina), 
eon Calamandrri, Favelll; Zo-
na CASIL1NA-PRENEBTINA, 
(sezlone Marranrlla), con Bul
la. Gloggl: Zona APPIA («rzio-
nc Albcrone). con Llcla Batti-
no, Perticara, Curzl; Zona 
PORTUENSE (tezlone Porto 
Fluvlalr). con D'Arcangtll. Trr-
vlslol, Morpla; Zona AUREL1A 
TRIONFALE-FLAMINIA (srzio-
ne Trlonfale). con Trlvelli e 
Raparelll; Zona OSTIENSE-
MARE (sezlone Ostlense). con 
Clma. Maderchl; Zona cASTEL-
LI (sezlone Albano). eon C*-
saronl. Vrrdinl; Zona TIVOU 
(tezlone TIvoll) con Di Lena, 
Canullo; Zona TIBfJRTWA (te
zlone Flano) con Bonglomo, A. 
Marronl; Zona PALE8TRINA 
(srzlonr Palcstrina). con D'Ono-
frlo; Zona SABINA (tezlone 
Guldonla), con AfOttlnrlll: Zo
na CIVITAVECCHIA (tezlone 
Civitavecchia), con Fellzlanl. 
Rodano; Zona COLLEFERRO 
(sezlone Colleferro), con Ra-
nalli. 

Convocazioni 
MONTECELIO. ore 19J*. ma-

nlfettazlone al cinema tulla 
attnale tlttiazlone polltlca eon 
Mamraucarl e D* And res; OAR-
BAT ELLA, ore W. astentblea 
con Occhionrro; FTNOCCHIO. 
ore 29, conrerenza d'organlzza-
zione. 

Sergio Spiga inscgnantc del-
1'Istltuto di studi comunisti 
dellc Frattoechie, c diventato 
papa per la tcrza volta. Ierl. la 
moglie compagna Vlviana Mar-
setti ha dato alia luce una 
gTa*Io»a bamblna giunta a fa-
T9 compagnla al fratellinl 
Emanuel a e Andrea. Ai felici 
genitorl. giungano gll auguri 
del compagni della scuola di 
partito e dell'UnitA. 

Malata si getta dalla finestra 
Una donna di 66 annl. Antonietta Bucci. si e ucol«a leri mat-

<lna alle 4 gettandosi dalla finestra della sua abitaziono al 
terzo piano del lotto VIII dl Tiburtlno III. LB donna, grave-
mentc ammalata dl nervi era uscita dalla elinica 15 giomi or 
tono tornando a vlvere con il manto paralitico. 

Augusto Pinl. di 79 anni, si e ucciso la acorsa nottc neirospizio 
dove era ricoverato. 

Un topo nel vino 
TJn topo morto * ttato trovato in una bottiglia dl vino acqui-

ttata dalla tignora Lidia Tabacchl, in un grande magazzino di 
viale Trattevere II commlstariato ha bloccato la vendita degli 
altri fiaschi di vino provenienti dalle stes«e cantine. mentre al-
cunl campioni tono stall prelevati dall'ufficio d'igiene. 

Investito davanti casa 
Vn Umbo di tre anni, Roberto Marziale abitante in via della 

Magliant 119, * ttato investito ten tera. mentre attravcrsava 
davanti easa, da una moto condotta da) diciottenne Nello Toti. 
II plccol* • stato rico\-erato in gravi condizioni al San Ci-
mlllo. 

Ladri in azione 
Ladri In azione, la scorta notte, in via •Gallia 23: hanno ta-

fliato la serranda del negozio di elettrodomesticl del slgnor 
Carlo Ozlni e st sorio impadronltl di radio, transistor, fonova-
Itfjt per un mlllone • meno. 

vo sindaco. 
La seduta si era apertn con 

un intervento del dottor Cle-
lio Darida. nssessore dimis-
sionano e futuro capogruppo 
della DC, che ha parlato non 
GOIO a nome del suo partito, 
ma anche per i socialist!, i 
repubbllcanl ed i soclalde-
mocratlcl Darida ha riaffer-
mato la validita della for
mula del centro-smistra ed 
ha esposto il programma sul-
la base del quale proponeva 
al consiglio l'elezione del 
dottor Petrucci alia carica di 
primo cittadino. Si e trattato 
di una fredda elencazione di 
problemi da nsolvere e di 
soluzioni elencate senza una 
scala di pnontfi e senza fis
sure alcuna scelta politica di 
fondo. Un semplice «catalo-
go di pT-nblemi» 1'ha defini-
ta il compagno Natoli: - p i c -
coli cennl sull'universo» l'ha 
giudlcata con ironia il libe-
rale Bozzi. Comunque Dari
da ha preso un Impegno im-
portante: quello di un"nzlone 
per il decentramento ammi-
nistrativo, accettando una 
proposta avanzata un anno 
fa dai comunisti. 

Per il gruppo comunista ha 
parlato il compagno Aldo Na
toli il quale ha ricordato co
me l'elezione del prof. Delia 
Porta a sindaco segno un ten-
tativo di creare all'interno 
della DC un equilibrio nuovo 
che permettesse un dialogo 
piii aperto con il PSI ed una 
rottura con la destra. La sua 
defenestrazione significa quin-
di il fallimento di quel tenta
tive e il rltorno in forze dei 
gruppi dorotei che, con la ele
zione di Petrucci. riprendono 
in pieno il controllo sulla si-
tuazione capitolina. Occorre 
infatti ricordare che proprio 
a Petrucci ed a Palmitessa si 
deve la politica che ha por-
tato al Campidoglio quel bloc-
co di forze clerico-fasciste 
che per due anni ha dominato 
la vita comunale. Petrucci sin
daco quindi vuol dire mag-
gior potere per il gruppo do-
roteo e. se e vero che il nuo
vo sindaco manterra. come si 
dice, anche il controllo sulla 
ripartizione alia urbanistica 
vuol dire anche che nelle ma-
ni del leader di questo gruppo 
si concentrera un potere che 
mai nessun sindaco ha avuto 
fino ad oggi. 

La crisi capitoKna — ha 
contxnuato Natoli — e tut-
tavia nata dalla incapacity 
dimostrata dal centro-sinistra 
di affront are i problem! della 
citta e di awiarl i a soiuzione. 
Questo fatto e stato ammesso 
dagli stessi social is ti quando 
hanno parlato di -<stasi capi-
tol'.na - e della eslgenza di 
un -rilancio programmatico-. 
Unico fatto nuovo e impor-
tante dell'atti\ita della Giurrta 
e stata rapprovazione del 
piano per la appkeazione 
della leggc 167 per led.l.zia 
economica e popolare. Ma :n 
questo ca?o 1* azione del 
gruppo cormm.sta, alle cui 
pToposte non sono state po-
ste pregiudiziali. b stata tele 
da modincare l'rndirizzo ini-
ziale dato a questo probiema 
dal centro-airrstra. Per 11 re-
sto niente che abbca sostan-
zialmerrte differenziato que
sta giunta dalle precedenti. 
Natoli ha eonduso riaffer-
mando 1'azione autonoma del 
gruppo comunista non per un 
- inserJmento -. inurJe e im-
poss.b.ie. nella mngg.oranxa. 
ma per una politica nuova 
che crei le possibi.ia di un 
nuovo schieramento democra-
tico ed unltario capace di ri-
solvere i grandi problemi 
della e.tta. 

Nella discusslone generate 
e nel corso delle dichiarazio-
ni di voto sono intervenuti 
anche i consiglieri Licata 
(PSIUP). che ha dichiarato 
che avrebbe votato scheda 
bianca. criticando vivaeemen-
te la Giunta su cui — ha det-
to — ha pesato eostantemente 
il ricatto dellc forze della de
stra economica e della spe-
cu]azione, Bozzi (PLI). De 
Marsanich (msi), Cossu (PSD 
il cui intervento e stato vio-
lentemente contrastato da in-
tolleranti interruzioni partite 
dal gruppo liberate. Tanassi 
(PSDI), Patrissi (monarchico 
indipendente) che ha dichia
rato di votare a favore di Pe
trucci e Mamml (PRI). 

LA C.d.L PROPONE 
Bisogna impedire all'Acqua AAarcia di 
strappare 8 miliardi alia collettivita e 
prendere provvedimenti per non far 
aumentare il prezzo del pane. Una nota 
della Camera del Lavoro e una dichia-
razione del rappresentante sindacale 
nella commissione consultiva prezzi 

Bloccare 
i prezzi 

La forma opposizione del movimento sindacale al-
1'aumento dei prezzi del pane, dell'acqua e dei ser-
vizi di trasporto, e la necessita dl bloccare l'uttacco 
alle retribuzioni dei lavoratori, sono state ierl ribadite 
in una nuova nota della Camera del Lavoro e in una 
dichiarazione del rappresentante sindacale nella com
missione consultiva provincialo prezzi, compagno Aldo 
Properzi. 

« La richiesta di un aumento del 105 per cento dei 
canoni dell'acqua della socicta Acqua Pin Antica 
Marcia — ha detto Properzi — non trova alcun fondn-
mento ne sotto il profllo della legittimlt.'i e in rap-
porto alle normc che regolano la disciplina del prezzi, 
ne sul piano economlco della gestione aziendale... 

Proper/i ha quindi ricordato che neU'ottobre del '58 
l'Acqua Marcia avanzft la stessa richiesta sostenendo 
che il vigente sistema dl determiuazione del prezzi 
le aveva impedito di ammortizzare gli impiantl per 
una sommn di 8 miliardi di lire. La commissione con
sultiva prezzi, dopo accurati accertamenti, costato che1 

1) il valore degli impianti da ammortizzare era di 
un miliardo e 744 milioni; 2) gll ammortamenti si 
sarebbero estinti entro il 1961. In base a tali elementl 
la commissione dichiar6 infondata la richiesta del-
l'Acqua Marcia ma il CIP nazionale sorprendente-
mente riconobbe la necessita di aumentare i canoni 
del 25 per cento. 

«Non soddisfatta di tale immotivnto riconoscimento 
— ha continuato Properzi — la society ripropone ora 
I'aumento del 105 per cento. Bisogna inoltre tenor 
presente che. con la fine del WM. scadendo la con-
cessione del servizio. la society dovrebbe riconsegnare 
gli impianti; e evidente che l'Acqua Marcia mira a 
precostituirsi element! ntti a giustificare un prezzo 
di riscatto pari alia differenza tra l'ammontare degli 
ammortamenti effettuatl c gli 8 miliardi richiesti -. 

A proposito della richiesta , dei pamficatori di 
aumentare del 18 per cento il prezzo del pane. Aldo 
Properzi ha detto che l'associazione padronale si b 
giustlficata ricordando I'aumento del prezzi della 
farina, dei combustibili, dell'energia elettrica. degli 
affitti nonche I'aumento delle tasse sui salari e t-ui 
contributi assicurativi. II rappresentante della C.d L. 
ha anche rivelato che i panificatori hanno annunciato 
di trovarsi in difficolta nel reperimento della ma-
nodopera perche gli operai preferiscono in misura 
sempre crescente cambiare attivita a causa dei salari 
troppo bassi. 

*> Un metodo di determinazione dei prezzi che si 
limiti a registrare le variazioni di mercato — ha 
aggiunto Properzi — conduce inevitabilmente all'ac-
cettazione delle richieste di aumento e sancisce la 
rinuncia alia funzione di un intervento reale dei 
pubblici poteri».. 

- Nella determinazione del prezzo del pane concor-
rono il prezzo della farina (che incide per oltre il 
50 per cento) e di altre importanti voci che o sono 
lasciate al hbero gioco del profitto privato o sono con-
seguenti a prezzi e costi determinati dal controllo 
pubblico con criteri opposti a quelli della tutela degli 
interessi della collettivita e a protezione delle grandi 
imprese <*. 

Properzi ha quindi indicato le misure che dovreb-
bero essere adottate per difendere il prezzo politico 
del pane: intervento del pubblici poteri sul prezzo 
della farina destinata alia panificazione; istituzione di 
un prezzo politico riguardante l'attivith molitoria: in
tervento straordinario per diminuire alcune spese 
(combustibili. energia elettrica. acqua. fitti); modifiche 
fiscali attraverso l'attuazione di provvedimenti di 
emcrgenza che vadano in direzione di una imposi-
zione progressiva sul reddito 

II rappresentante della C d L . ritiene inoltre oppor-
tuno che il comune. avvalendosi delle facolta deri-
vanti dalla legge sulie aziende municipalizzate. isti-
tuisca un certo numero di forni-campione come tor-
mine di confronto e di effettivo controllo del mercato. 

Sola Brancaccio: ore 78 

Convegno sull#orario unico 
Oggi, alle ore 18, nella sala di Palazzo Brancaccio. 

avra luogo un convegno sull'orario di lavoro dei di-
pendenti degli enti pubblici INPS. INAIL, INAM. 
INADEL. ENPDEP, ENPAS. ecc. Al convegno parte-
ciperanno consiglieri comunali e provincial!, deputati 
e senator!, la segreteria della Camera del Lavoro e 
dei sindacati di categoria. 1 consiglieri di ammimstra-
zione degli enti interessati 

La questione e particolarmente scottante in questo 
momento perche i lavoratori dell'INAM e DELL'INPS 
sono in agitazione per riprlstinare lorano unico di 
lavoro. Le richieste dei dipendenti degli enti pubblici 
interessano molte decine di migliaia di lavoratori e 
sono strettamente collegate ai problemi del trafflco. 
L'orario unico porterebbe infatti a uno snellimento 
della circolazione stradale. 

Con un secolo di ritardo 
gli scavi per il «metro» 

Ecco come sara (ma solo fra tre annl) una delle stazloni del « metro » 

II via ai lavori 
Soltanto fra tre anni termineranno i lavori — In quindici minuti da Termini 
all'Osteria del Curato — Diciassette stazioni — Dieci chilometri di galleria 

Una grossa escavatrice, dopo i discorsi di rito, h a « a z z a n n a t o » per un paio di volte l'asfalto del piaz-
zale Cinecitta, sotto gli occhi del ministro, delle autorit . i , degli invitati: cosi e stato dato il via ufneiale 
ai lavori per la costruzione del nuovo tronco del la metropolitana. Mezz'ora dopo, sul piazzale, e ra 
t oma to il silenzio: gli scavi - per il metro inizieran no soltanto nei prossimi giorni. P r i m a la SACOP, 
l'impresa che si e aggiudicata il ricco appalto, dovra eseguire le ope re prel iminai i , f ia cui lo spos tamento del le 
fognature e, in alcuni tratti, del binari del tram. La cerimonia inauguia le dei lavori e stuta abbnstanza breve: 
hanno pai lato il direttore dell'Ispettorato della motorizzazione Carlucci, per l 'Amministrazione comunale Pe
trucci, quindi Ton. Jervolmo. Discorsi di prammatica, specie quel lo del ministro tutto improntato alia « grandezza 
di Roma antica... >. Petruc
ci, ancora in attesa di es
sere eletto sindaco, ha ap-
profittato dell'occasione per 
fare un elogio agli ex sin-
daci Rebecchini e Cioccet-
ti. presenti sul palco: « Lo-
ro hanno seminato, noi ab-
biamo raccolto... >. ha det
to. Simil i incensamenti so
no apparsi piu che mai fuo-
ri luogo: il metro arriva a 
Roma con un secolo di ri
tardo. 

Le parole dell'ing Carlucci, 
invece, 1 disegni e lo foto e-
sposti in uno stand allestito 
sul piazzale, hanno illustra-
to ai convenuti le caratteri-
st.che dell'opera e il program
ma dei lavori. II nuovo tron
co. che colleghera Termini 
alia Ostcna del Curato, si 
snodera mizialmente e per 
brevi tratti nel sottosuolo 
delle vie Giolitti e Gioberti fi
no a piazza Vittorio, poi pro-
seguira per via Emanuele Fi-
liberto. piazza S Giovanni. 
piazzale Appto. via Appia 
Nuov.n, piazza Re di Roma, 
via delle Cave, via Tuscola-
na. Osteria del Curato. La 
lunshezza della hnea b di 
circa 10 chilometri, tutta sot-
terranea con gallerle artifi
cial! che saranno costruite co
me a Milano, con il cosid-
detto metodo a cielo aperto. 
cioe eseguendo lo scavo e poi 
comprendolo con strutture di 
cemento armato Soltanto nel 
tratto in cui verra attraversa-
ta la ferrovia Roma-Napoli. 
a Porta Furba. e la ferrovia 
Roma-Pisa, a Ponte Lungo 
e il tratto fra piazzale Appio 
e viale Manzoni. 1 lavori pro-
cederano in galleria naturale. 
E' previsto a questo scopo lo 
impiego di 300 ninatori In 
totale verranno impiegate 
duemila persone. Secondo i 
progettisti i lavon dureran-
no tre anni la costruzione av-
verra in sei lotti con mizio 
prima nella parte terminale, 
cioe da piazza del Quadraro 
a piazzale di Cinecitti e da 
via delle Cave all'Osteria del 
Curato. Ma entro l'anno tutti 
e sei l lotti dovrebbero esse
re in corso d'esecuzione Gli 
intralci al traffieo. il caos, 
specie in questa prima fa^e 
dei lavori saranno natural-
mente notevoli Poi. a metrd 
realizzata, sard senz'altro una 
altra cosa. Tutta la hnea sa
ra percorsa da convogh di sei 
vetture capaci di trasportare 
mille persone a 30-35 chilo
metri all'ora, in un tempo per 
I'lntero tratto di 16-17 minu
ti. Saranno costruite dicias
sette stazioni 

Minaccia per 63 operai 

LICENZIAMENTI 
A L U "GATTI,, 

La direzione del laniflcio « Giuseppe Gatti» 
ha chiesto, tramite la propria organizzazione 
sindacale, il licenziamento di G3 lavoratori, 
pari al 30 per cento del personale. Tale ri
chiesta viene giustiflcata dall'aztenda con la 
necessita dl ellmlnare un turno dl lavoro per 
mancanza dl ordinazionl dovuta soprattutto 
alle restrlzloni del credito bancario alle pic-
cole e medie aziende. 

Nell'incontro svoltosi ierl nella sede del-
l'Unione Industrial!, le organizzazioni sinda-
cah dei lavoratori hanno rcspinto le argo-
mentazioni della «Gatti >• e hanno rilevato 
che nessun'altra azienda del settore lamenta 
una crisi produttiva. I sindacalisti hanno 
quindi dedotto che la richiesta di 63 licen-
ziamenti ha lo scopo di intenslflcare lo sfrut-
tamento della manodopera attraverso l'asse-
gnazione di piu macchine agli operai non 
llcenziati. 

Prosegue intanto 1'agitazione dei lavoratori 
della Milatex per impedire che la fabbrica 
chiuda 1 battenti in conseguenza del crak del
la SFIO. Oggi Operai e operaie si riuniranno 
In assemblea per esaminare la situazione e 
concordare la linea di lotta per la difesa del 
posto dl lavoro. 

Cement! Marchlno — Un netto successo ha 
ottenuto la CGIL nella elezione della commis
sione interna del cementidcio Marchino di 
Guldonla Ecco i risultati (tra parentesi quelli 
dello scorso anno): CGIL 135 voti e 2 seggi 
(81 e l ) ; UIL 36 voti e 1 seggio; Indipendenti 
81 voti e 1 seggio (176 e 2). 

Autollnee — I lavoratori della SARO dopo 
alcuni giorni di sciopero hanno costretto la 
direzione aziendale a nammettere In servizio 
il lavoratore che era stato hcenziato per rap-
presagha. 

Lo sciopero continua invece all' Albicini. 
Un'altra agitazione si proflla alia Zeppierr. 
l'azienda ha infatti minacciato massicci licen-
ziamenti qualora le venissero sottratte le hnee 
che gestisce abusivamente. 

Convegno per la casa 

FINANZIAMENTI 
PER LA "167„ 

Indetto dall'Associazione nazionale per la 
casa si e svolto ion un convegno sul tema: 
« Per reahzzare la " Iti7 " adegunti finan^ia-
tnenti ai comuni, agli enti pubblici. alle coo
perative-. La rela/ione e stata tenuta da 
Virgilio Morandi, segretario dell'Associazio-
ne; in seguito sono intervenuti 1'avv. Carlo 
Lombardi, segretario dell'Associnzione pro-
vlnciale degli inquilini. e numerosi tra I 
presenti. Al termine del convegno e stato 
votato aU'unaninuta un ordine del giorno 
nel quale si invitano il Parlamonto ed il 
Governo a prendere provvedimenti urgenti 
che impediscano una cr.si nel settore del-
l'edilizia con conseguonze economlche e so-
ciali molto gravi. quali la disoccupazione 
e l'accentuazione della carenza degli alloggi 
di tipo economlco e popolare. 

Nel documento si precisa che i provvedi
menti non debbono essere di carattere anti-
congiiuiturale, ma tall da dare una nuova 
impostnzione al probiema della ensa. ncl 
senso di accentuare l'intervento ed il con
trollo pubblico per contenere la rend.ta fon-
diaria. Viene inoltre sostenuta la necessita 
della precedenza agli investimenti pubbhe. 
e di interesse collettho (scuole. ospedali. 
piani comunali della ~lf i7~) . alH produzione 
di case per ab tazioni. agli Enti Pubblici pre-
posti alia edihz.a popolare. alle cooperative 
edilizie. Infine. per contenere la specula-
zione sui suoli urbani. per dare ai comuni 
il controllo sullo sviluppo urbanistico, per 
compiere una scelta sul *.po della casa. per 
controllare gli investimenti dell'edilizia e 
svolgere una funzione calmieratrice sul co-
sto della casa e *\i\ flttl. sono fondamentali 
il perfezionamento da parte del comuni del
la legge - 167- ed una legge finanzlaria per 
la relativa attuazione. 

Nel corso del convegno sono statl poiti 
anche in evidenza i limiti della - 1 6 7 - (che 
al momento attuale va difesa) ed e stata n -
vcndicata res.genzi di una nuova legge ur-
b?n.stica 

PRIM A VERA DI.. MOBILI 

Record di pubblico e compratort alia manlfesuzlone • Caaa Prima vera *M • In corto 
al Sapenaercatl Moblll dl Bolofnm, KOBM e Napoll. 

La IHrealone lnlorma eke la aunirestaxlrae, che prarede acoatl • faclIIUtlonl dl paga* 
• e n t o , al chladers U ti aurto . 

LXaposUlone di Roma-Car, plana Marconi, grattaclclo Italia, e aperta al pubblico 
dalle or* 9 alle IS, dalle 1540 *Ue 1M* (coaipresl 1 fesUvl); telcf. 5911441/t/t/i . 
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Bitter: forse si e a una svolta 
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d Ferrari scorge 
I difensori 

tempo 

II processo di Dallas 

Verdetto per Ruby 
forse oggi stesso 

fetichetta incollata sulla raccomandata mortale 
stata ricavata dalla dicitura che compare su 
la rivista medica alia quale il veterlnario era 
ibonato da diversi anni — L'accusato nega 

disperatamente ma appare sconfitto 

Dal nostro inviato 
IMPERIA. 12 

forse l'udlenza di osgi ha 
Irto dmnnzi a Renzo Ferrari 
liiL'inante prospcttivu del 
:ere a vita Jl dirottore 

|a societa San Pellegrino. 
Luigi Solca. ha infurmato hi 

te che la dicitura a stampa 
frme di San Pellegrino ». in-
Jata sul pacco che conteneva 
jottiRlietta di - b i t t e r - in-

|zzata a Tranquillo Allevi. 
ipare sulla copertina della 
|sta - Annali Medici », edita 
la nota ditta bergamasca II 
I. Ferrari riceveva quella 
sta sin dal 1957. 

la notizia ha suscitato una 
jzione violentissima. Nono-
lte l'ora tarda — le 13 era-

[gia passate da alcuni minu-
il pubblico del - loggione » 

particolarmente numeroso. 
[tin silenzio di toniba tutti 

sguardi si sono posati sul 
Fran, cui il presidente aveva 
*na nvolto questa domunda: 

Dottore lei ha ricevuto 
Ijle riviste? 
(allidissimo, l'imputato ha 
|o due passi avanti poi. qua-
Jarcollante, si e aggrappato 

nnghicra del suo banco. 
No — ha nsposto con vo-

ifona —. Ma era fin troppo 
lente che nicntivn, e il dott 
ravagno non ha esitato a 
'liclo rilevare. 

fcrrari si e riseduto come un 
Ionia. Appariva prostrate 
|apace di reagire. Dopo pochi 
luti, uno dei suoi difensori, 
tv. Ciurlo, ha avanzato istan-
formale per ottenere una so-
knsione del processo: — Si-
)r presidente — ha detto il 
trono — non e'e bisogno che 

motivi la nostra richiesta 
po quanto e avvenuto... Noi 
jbianio parlare col nostro 
snte. un giorno ci basta». 
,e parti civih e il pubblico 
iistero non si sono oppbsti 

corte si e ritirata per de-
|ere. Dopo mezz'ora, il dott 
ravagno ha annunciato che 

fricliiesta era stata accolta e 
id'battimento aggiornato a 
ttatn mattina. 

Ormai il Ferrari e spac-
|to — ha commentato il pub-
:o. sfollando. 
Ll termine dell'udienza. gli 
rocati Ciurlo, Moreno e Tor-
lo si sono incontrati col lo-

|cliente nel carcere di Impe-
Sono usciti alle 1*5.15 — 

rran continua a negare ost:-
unente — ha rifcrito 1'avv. 

fcrlo —. Non ha fatto una so-
Immissione. Avremo un nuo-
[colloquio con lui domattina. 

vedremo il da farsi Anche 
aspettiamo di essere illu-

iati su questa circostanza 
^omattinn gli avvocati si fa-

IO accompagnare dalla ma-
del Ferriri. Sponno forse 
lei riesca a convincere il 

lo di confessnrsi autore del 
ptto. quando tornera davanti 
ziudici. 
ferchiamo ora di raccontare 

ordme gli avvenimenti di 
sta udienza — l'undicesima — 

potrebbe rivelarsi decisiva 
le sorti di Renzo Ferrari. 
io teste chiamato a deporre 

lott. Jacono. Era di turno 
Jospedale di Bussana la sera 
[cui, il 25 auosto del '62. vi 

>no trasportati l'Allevi, il 
Ini c l'Allegranza in preda 
holenti sintomi di avvelena-
Ho. Qualche ora dopo la 
rte dcll'Allevi. il dott. Ja-
io redasse la cartella clin-.ca. 
ribuendo (seppure con due 
Iti interrogativi) U deces«o 

lavvelenamento da stnenina 
id'.agnosi venne poi confer-

>er Pasqua non 
fanno in treno 

iglietti a ridozione 
II mlnistero del Trasportl 

I forma che per le prossime 
stivita pasquali. dalle ore 

iro del 25 marzo alle ore 
del 1. aprile 1964, non 

terranno rilasciatl in treno 
iKlletti a ridnzione. 
Si avvertono. pertanto. I 

laxxiatori che per poter 
^ufruire di qnalsiasl ridu-
lone di tariffs dovranno 
lunlrsi del relatlvo bicliet-

pre&so le bixlietterie di 
izione o le agenzie auto-

Izzate. 

titirata la potente 
\t 2 anni a G. Paoli 

MILAXO. 12 
Jer due anni Gino Paoli, 11 
Io cantautore. non potra gui
le automobili. La decision? e 
)a presa dal Tnbunale di Ml-

ehe ha ordinato il ritiro 
â patente a] cantante per 

penodo condannando!o 
Ftre a 7 mesi di reclusione 

condanna e da mettersi in 
kzione all'incidente che U 
kli ebbe la nottc del 20 eet-
kbrc scorso, a Milano, nel 
lie morl U paroliere Vittorio 
>er e rima»«ero ferite diverse 

>nc, tra cui lo stesso Paoli. 

mat a dalla perizia necroscopi-
ca e tossicologica del professor 
Chio/za ma la difesa ha a sua 
volta presentato due contro-
perizie nelle quali si sostienc J 
che il tossico mortale propinato 
all'Allevi avrebbe potuto esse
re l'E-(>05, un anticrittogamico 

Giovane ma sicuro di se, il 
dott J.icono racconta che. al 
momento del ncovero, l'Allevi 
mairft.stava un fort*1 accesso 
convu'Sivo, con contrazioni de-
•Jl: art., cianosi e dilatazione 
delle pupille. In una pausa del 
coliasso, spieg6 al medico che 
poco prima aveva bevuto «un 
aperiuvo di sapore amarissi-
mo •» e che, subito dopo, era-
no sopravvenuti forti dolori e 
sintomi di irrigidimento. II me
dico praticava all'Allevi una 
iniezione antispastica e nusciva 
a fargl: espellere la bibita av-
vplenata Ma, di 11 a poco. in-
terven;va una nuova cnsi con-
vuls v.i e il manto di Renata 
I.ua.di decedeva per asfissia 

— La sintomatologia — atler-
m i il dott. Jacono — era quella 
d'-'U'avvelenamento da stneni
na. Era il pnmo caso del ge-
nere che mi si presentava, ma 
non ho avuto dubbi. 

A w . CIURLO — Penso anche 
ad altri veleni? 

JACONO — No. non vidi al-
ternativa alia stricnina. 

PRESIDENTE — Prima di 
monre, l'Allevi fece qualche 
considerazione sulle sue con-
dizioni? Disse ((ualcosa? 

JACONO — Non poteva piu 
pnrlart* Emetteva solo dei suo-
ni inarticolati. 

Ma non e finita. Entra in sco
ria il rag. Luigi Solca. direttore 
commerciale della S. Pellegrino. 
Per Ferrari e una mazzala. Ha 
1 viso terreo, la paura Io domi-

na. Dice Solca: « Ecco la rivista 
"Annali medici", l'abbiamo in-
viata al dott. Ferrari sin dal 
1957. Vede. signor Presidente. 
la nostra societa gestisce anche 
delle terme curative. Ci sono 
molti medici che vengono a vi-
sitarle e da un controllo che ?b-
biamo fatto nei nostri archivi, 
risulta che il dott. Ferrari visito 
le nostre fonti nel '54 e noi dal 
'55 gli abbiamo inviato la tesse
ra di libero ingresso Nel '57, 
poi abbiamo iniziato la pubbli-
cazione di questa rivista. "An
nali medici", e. credendo ap-
punto che il Ferrari fosse me
dico, non veterinario. Io abbia
mo abbonato gratuitamente. 
Egli. quindi, ha ricevuto la rivi
sta fin dal 1957. Ecco anche la 
targhetta metallica per lo stam-
paggio dell'indirizzo ». La scrit-
ta posta sul bitter avvelenato e 
appunto ritagliata da questa ri
vista. 

Anche il dott. Garavagno. il 
giudicc a latere e i giudici po-
polari appaiono vi«:ibilmente 
emozionati. La testimoniaiza 
portata dal direttore commer
ciale della San Pellegrino col-
ma la catena degli indizi con-
tro il Ferrari: a questo punto. 
acquista quasi il valore di una 
prova diretta di colpevolezza. 

II Ferrari viene condotto nel-
I'emiciclo per 1'interrogatorio. 

PRESIDENTE — La sua ne-
gazione di poc'anzi e assoluta-
mente incredibile. Se queste ri
viste le ha avute. lo dica 

FERRARI — Lei. signor Pre
sidente. prima di tutto fac?ia 
un aeeertamento sulle te^^ere 
di ingresso alle terme.. 

II Presidente si irrita — « Cio 
che dobbiamo fare — risponde 
seccamento all'imputato — Io 
sappiamo bene. E* lei piuttosto 
che devc dirci la verita' ~. 

Ferrari si torce le mani. >em-
bra sul punto di crollare. ma si 
riprende e nega. nega ancora 
con una voce che si b fatta stra-
namente stridula. acuta, quasi 
un grido soffocato di dispora-
zione. Ora fa anche pena. - Non 
le ho mai ricevutc! -. 

PRESIDENTE — Non le cre
do. dottore. Qui ci sono tutti i 
doeumenti che provano il con-
trario 

FERRARI — Nel '54 ero mi-
litare. Non potevo andare alle 
terme... 

Ferrari torna al suo posto. e 
entra per deporre la signorina 
Luisa Ciccri. impiegata pro-<o 
l"ufficio dirczione sanitaria del
le Terme di San Pellegri.ui a 
Milano - Se il destinatario re-
spinge il materiale che gli vie
ne inviato — spieca 1'impiega-
ta — i nostri umci provvedono 
ad annullare la relativa sche-
da». E poiche la scheda del 
Ferran e'e ancora. ci6 vuol di
re che egli ha regolarmcnte ri-
ce\nito la tessera-invito e i Hu
meri della rivista. 

Per l'imputato e il colpo di 
grazia. IT o w i o che. negando. 
ha mentito. I suoi difensori so
no costernati: dopo le rivela-
zioni odierne. Tutto ci6 che an
cora si poteva fare per strap-
pare il Ferrari alia condanna. 
resta compromesso Sart possi-
bilc. per la difesa. superare 
questo scoglio? II veterinario di 
Barengo contimiera a negire 
anche alia luce del sole, ponen-
do in un vicolo cieco se stesso 
e i suoi patroni, o modifichera 
il suo atteggiamento? Lo sapre-
mo forse domani. dopo il col-
Icquio che Ferrari avra coi suoi 
difensori. 

Pier Giorgio Betti 

La copertina della rivista cdita dalla « San Pel legrino ». 
alia quale Ferrari era abbonato e dalla quale avrebhe 
potuto ritagliare la scritta incollata sul bitter avve lenato . 

Fantomatico » Aladino » 

Truf fa gigante 
per i patiti 
del lotto 

IERI 

OGGI 

DOMANI 

Venerdt 
funesto 

VIENNA. — Vencrdi hun-
no convenuto gli austriaci, e 
la giornata - piu nera - della 
settimana. La superstizione 
non centra. II venerdl le di-
sgrazie automobilistiche au-
mentano del 20 per cento 
rispetto agli altri giorni. Le 
cause: a) in tale giorno ven
gono pagati i salari: b) gli 
operai e gli impiegati lascia-
no le citta in massa: c) la 
fatica della settimana lavo-
rativa (di 5 giorni) produce 
stanchezza; d) la gente e 
piu distratta. 

Cavalli 
a nuoto 

CATANIA. — Due carolli, 
imbi—arrifi, si sono lanciati 
nel fiumc Simeto. alia foce. 
continuando a nuolare sino 
a raqgiungcre in brcre tem
po, il mare aperto Con I'aiu-
to di alcuni barcaioli i due 
cavalli sono stati raggiunti e 
tratti a riva. stanchi e am-
mansili per la lunga nuotata. 

Hanno rotto 
le nova 

TORINO — Alcuni tadri, 
entrati la scorsa notte nel 
bar Mure, in ria San Do
nate. hanno rotto quindici 
grosse uora pasquali. ed 
hanno rubato le ' sorpr*sc-
che r i erano contenute, la-
<ciando sul parimeito i 
frammenti di cioccola'a. 

Diffamato 
a 10 anni 

VIENNA — Presso la 
pretura di Lichen, in Sti-
ria, e in corso un processo 
per diffamazione contro 
una maestro elementare che 
aveva accusato un svo sco-
laro di 10 anni di essere un 
' vergognoso bngiardo» e 
un - falsificatorc di fir me -. 
La maestra aveca assegna-
to per punizione al ragazzo 
un compito da fare a casa: 
il ragazzo. perb, invece di 
fare il compito. presentb un 
solo periodo scritto su un 
foglio. accompaanalo da una 
giustificazionc che portaca 
la firma del padre, falsifi-
cata da un suo compagno. 

Lo scolaro. attraverso il 
padre. intenfd un'arione 
giudiziaria contro la mae
stra per » leso onore ». . • 
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Giro di cambiali da 
un miliardo 

MILANO, 12. 
I numeri in arretrato del 

Lotto, quei numeri che non 
compaiono nelle estrazioni per 
settimane e settimane e ta-
lora per anni e sui quali si 
accaniscono in una sorta di 
superstizione i patiti del bot-
teghino, hanno dato il destro 
per una macchinosa c, a quan
to sembra, colossale truffa. Ca-
rabinieri e Guardia di Finanza. 
parallelamente, stanno dipa-
nando il bandolo dell'intricata 
matassa. 

La vicenda ebbe inizio verso 
la fine del '62. In migliaia e 
migliaia di famiglie. soprattut-
to nelle zone dove piu diffusa 
e radicata e la passione per 
il Lotto, giunse una lettera 
circolare di una fantomatica 
societa «Metropolstampa», fir-
mata da un altrettanto fanto
matico € Aladino » (gli inqui-
renti ora lo indicano con la 
sigla A.F.Z. e si tratterebbe 
di un ex-dipendente della ex-
EIAR). Aladino prometteva la 
ricchezza. bastava aver fiducin 
in lui e nella sua perfetta co-
noscenza dei segreti del Lotto: 
ogni settimana dei novanta nu
meri del Lotto ve ne sono 
alcuni in ritardo e — diceva 
Aladino — di ccrta uscita. 
Con i soldi dei clienti Aladmo 
avrebbe giocato su quei nu
meri. II gioco era forte: bi-
sognava inviare almeno due-, 
centomila lire alia casella po-
stale 601 di Milano. a stretto 
giro di posta si sarebbero avu
te di ritorno cambiali per un 
importo doppio pagabili m 
quattro mesi e via di questo 
passo. 

« Prendi e raddoppia » con-
sigliava Aladino e centinaia 
e centinaia di persone — per 
quanto incredibile possa sem
bra re — accolsero il consiglio 
Tanto piu che all'inizio Ala
dino pagava regolarmente le 
cambiali. In diciotto mesi gli 
sarebbero stati versati circa 
duccento milioni. Ma Tammon-
tare delle cambiali emesse pa
re superi largamente il miliar
do. I numeri in ritardo non 
vennero estratti con quella re-
golarita e con quella certezza 
che Aladino andava predican-
do e cosi le cambiali comin-
ciarono ad andare in protesto 
e le denunce a piovere al-
l'autorita giudiziaria. 

Implacabilmente 

demoliti tutti gli 
argomenti della 

difesa 

Nostro servizio 
DALLAS. 12 

7 fc.slmioni dell'accusa )ianno 
smontato la tcsi dei difensori 
di Jack Ruby, secondo i quali 
I'assassino di Lee Oswald 
avrebbe'sparato in un «raptus-
di follia 

Lo hanno fatto. sia dal punto 
di vista psichiutrico. sia da 
quello delle Tiiodulitu del de-
litto 

Come c iiofo, i difensori dt 
Ruby avevano sostenuto che 
l'imputato si era trovato per ca
so con Oswald a tiro. Secondo 
la loro tesi Ruby si era diretto 
verso il carcere di Dallas, -dopo 
aver spedito alle 11.17. un te-
legramma dall'ufficio della so
cieta telegrafica Western Union 
L'incontro tra Ruby e la sua 
vittima sarebbe stato quindi 
casuale, essendo stato Oswald 
colpito esattamente alle 11.20 
Un tecnico televisivo, Ira Wal
ker, ha invece testimoniato di 
aver visto Ruby poco dopo le 
10,30 e che per due volte l'im
putato si informo se ancora 
Oswald non fosse stato - por
tata giii -. 

Sempre a proposlto dell'ese-
cuzione del delitto. un colon-
nello della riserva, campione di 
tiro con la pistola. ha confutato 
la tesi difensiva secondo cui 
l'imputato non si rendeva con-
to di quanto stava facendo, per-
che premette U grilletto col 
dito medio della mano invece 
che con Vindice. 11 testimone ha 
affermato che. nell'esercito 
americano, si insegna alle re-
clutc a premere il grilletto col 
dito medio quando non vi e il 
tempo di prendere la mira. Cio 
consente dt guidare Varma ver
so il bersaglio con il dito in-
dice. 

Cinque specialistl di psicoio-
qia, psichiatria e neuro-chirur-
gia hanno dal canto loro con
futato le test sostenute nel 
giorni scorsi dagli psicologhi e 
dagli psichiatri della difesa. I 
testi sono stati concordi nel-
I'affermare che. dai vari esaml 
medici ai quali e stato sotto-
posto l'imputato. non risulta 
nulla che possa convalidare la 
tesi secondo cui Ruby presen-
terebbe lesioni cerebrali orga-
niche o sarebbe affetto da epi~ 
lessia psicomotoria. che gli fa-
rebbe compiere gesti incontrol-
lati e involontari. 

Queste testimonianze deyono 
aver preoccupato il collegia di 
difesa, tanto che I'avv. Belli. 
che pure acei;a annunciato di 
rinunciare ad altri testimonl a 
discarico. ha ritenuto opportu-
no. avvalendosi delle facolta 
che gli sono concesse, far com-
parire dinanzi ai giurati altri 
testimoni a difesa. 

II prima ad essere chiamato e 
stato U dottor Walter Brown 
Lo psichiatra ha dichiarato che. 
a suo avviso, al momento del 
fatto Ruby non aveva la per-
cezione esatta della differenza 
tra bene e male, e di conse-
guenza non era nel pieno delle 
sue facolta mentali. 

Se non sorgeranno nnove 
complicazioni, non e improba-
bile che gia domani la giuria 
possa riunirsi in camera di con
siglio per pronunciare il ver
detto. Se i giurati non acco-
Ulieranno la tesi della seminfer-
mitd mentale dell'imputato. per 
Jack Ruby si apriranno le por-
te verso la camera a gas In 
questo caso. perd. non e im-
probabile che Vex gangster co-
minci a dire quello che sa sul
la oraanizzazione dell'assassi-
nio del presidente Kennedy 

d. s. 

Bonn 

Processo 
a 26 banditi 
«ustascia » 

130NN. 12 
E" iniziato oggi il processo 

contro i 2ti banditi «ustascia » 
che il 29 novembrc del 1962 
effettuarono un brigantesco at-
tacco contro la rappresentanza 
commerciale jugoslnva nella vi 
cina Bad Godcsberg. La banda 
dei terroristi era capeggiata da 
un prete cattolico, Rafael Mo-
die-Skoko. che flgura tra i mag-
giori imputati 

Nel corso deU'attacco un di-
pendente della missione com
merciale fu ferito a morte e lo 
ediflcio fu dato alle fiamme. 
Successivamente il governo ju-
goslavo ruppe le relazioni di-
plomatiche con Bonn ricono-
scendo la RDT. 

La polizia ha preso ecceziona. 
li misure di sicurezza. Si ri-
tiene che il processo si pro-
trarra sino al mese di maggio. 
Naturalmente i banditi si pro-
clamano * profughi >» e « per-
seguitati ». 

La difesa dei bananieri 

Tutti agivano 
come voleva 
Trabucchi 

Con l'arringa dell'avv. Vin-
cenzo Mazzei. difensore di tre 
imputati genovesi (Carlo Fer
rari. Cesare e Vincenzo Girot-
ti) e proseguito ieri mattina 
il processo per lo scandalo del-
l'Azienda monopolio banane. 

L'avv. Mazzei ha confutato a 
lungo le argomentazioni del 
pubblico ministero e della par
te civile in relazione aU'accusa 
di fals6 in atto pubblico che e 
stata rivolta a tutti gli imputati. 
Dopo aver affermato che il 
comportamento di Bartoli Av-
veduti. ex presidente dell'Azien-
da monopolio. - fu volto esclu-
sivamente ad assicurare alia 
gara un risultato conforme a 
quelle che erano state le diret-
tivc del ministro, il quale, con 
manifesto eccesso di potere, 
aveva imposto canoni altissimi 
ed antieconomict -, il difensore 
ha trattato 1'aspetto piu pro-
priamente giuridico della causa 

II legale ha poi sostenuto che 
Bartoli Avveduti. nel compHa-
re il verbale d'asta, non ha 
commesso alcun reato. in quan
to non aveva l'obbligo di - con-
fessare* nel verbale stesso di 
aver dato in precedenza le ci-
fre ai bananieri. 

L'avv. Mazzei ha quindi chie-
sto l'assoluzione dei suoi di-
fesi per il reato di falso. Ha 
poi proseguito sostenendo che i 
bananieri non devono neppure 
r.spondere di concorso in tur-
bativa d'asta e in rivelazione di 
segreti d'ufficio. Per quanto 
concerne la turbativa d'asta. il 
difensore ha fatto notare che i 
concessionari. almeno nella 
maggior parte, non sapevano 
quanto era accaduto prima del
la gara. In merito alia rivela
zione di segreti d'ufficio. I'av-
vocato Mazzei ha detto. rifa-
cendosi a quanto gia affermato 
da altri difensori. che le cifre 
segrete furono fornite sponta-
neamente ai bananieri da Bar
toli Avveduti *in osscquio alle 
direttive del ministro Tra
bucchi. 

Agghiacciante sciagura a Latina 

Giovane professoressa 
precipila dal treno 

USA 

Agente geloso 
massacra la famiglia 

PUEBLO (USA). 12 
Tragedia della gelosia. a Pue

blo, nel Colorado. Un agente 
di polizia lmpazzito dalla gelo-
6:3 ha ucciso con la propria 
pUtola i suoi due figli di 3 e 
4 anni puntando poi l'arma sul
la moglie che aveva assistito 
impotente al massaoro dei figli 
freddandola. Poi si e ucciso. . 

Una giovane professoressa 
di Iettere. residente a Roma. 
ma supplente in una scuola di 
Latina e precipitata ieri mat
tina dal treno che la traspor-
tava al lavoro, morendo sul 
colpo. 

La sciagura e awenuta alle 
7,30. appena quattro chilome-
tri prima della stazione di La
tina. La professoressa Renata 
Saulino. una graziosa giovane 
di 27 anni era salita sul diret 
to Milano-Napoli per raggiun 
gere la sede scolaslica dove 
insegnava da un anno. II per-
corso le era abituale: ogni 
mattina. Renata Saulino. che 
abitava con la madre e cinque 
fratelli in via Nomentana 569, 
prendeva quel treno per arri-
vare, puntualissima, alle le-
zioni. Al termine della matti-
nata. completato l'orario di in-
segnamento riprendeva il tre
no per rientrare a Roma. Una 
routine stancante, ma non in-
solita per le giovani professo-
resse che vengono molto spes-
so assegnate in cattedre anche 
piu distanti dal luogo di resi-
denza. 

Pare che negli ultirni.tempi 

la prof. Saulino avessc un po' 
risentito dell'eccessiva fatica: 
un lieve esaurimento nervoso 
Faveva costretta a restare a 
casa qualche settimana. ma 
dopo le vacanze di Natale ella 
aveva ripreso regolarmente le 
lezioni. Sembrava guarita. ma 
sulla circostanza indagano gli 
agenti della Mobile di Latina 
che ancora non hanno escluso 
l'ipotesi di un suicidio. 

Nessuno era vicino alia pro
fessoressa, quando e awenuta 
la sciagura: un passeggero 
I'ha scorta davanti alio spor-
tello di uscita. mentre si in-
filava i guanti, ma la circo
stanza non lo ha affatto mera-
vigliato. La stazione di Latina 
era ormai vicina e la giovane 
si preparava evidentemente a 
scendere. Poi. improwisamen-
te. un urlo agghiacciante: lo 
sportello si era aperto e la 
sventurata era caduta sulle 
rotaie, risucchiata dal vuoto. 

Non si e pensato a far suo-
nare l'allarme e il treno non 
si e quindi fermato subito. Co-
munque. quando si e cercato 
di soccorrere la professoressa. 
non e'era piu nulla da fare. 

il nome per la qualita 

LAVATRICI 
"le piu apprezzate nel mondo" 

Mod. SUPERAUTOMATICA K5/63 L. 189.000 
escluso Dazlo a I.G.E. 

interamente brevettata - garanzia 24 mesi 
carico biancheria asciutta Kg. 5 

FRIGORIFERI 
"serie spaziale E.I." 

realizzati per la prima volta su grande scala industriale 
con isolamento termico in schiume poliuretaniche espanse 

>*S^^5»iaiW*aM~#^as?%**S!T2!a35; 

Serie E.I. 
Litr i 130 
Litr i 130 TT 
Litri 170 
Litri 200 
Litr i 215 
Litr i 270 
Litri 300 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

54.500 
56.500 
78.000 
89.800 
97.800 

128.000 
148.000 

•scluso Dazlo 

Serle Normale 

Litr i 130 
Litri 150 
Litr i 170 
Litri 215 
Litri 240 

t I.G.E. 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

65.000 
78.000 
89.000 
99.000 
110.000 

C U C I N E 
i i la nuovissima serie" 

con griglie e bruciatori a gas universale 
in speciale lega leggera termoresistente . 

15 modelli a gas universale, elettrici e misti 
da L. 29.800 a L. 106.500 HCIMO Dizio • I.G-E. 

il nome per la qualita 
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UNIVERSITA*! 
Ecco un tfplco eiem* 

plo della pubbllclta dl 
uno degli Istituti extra u-, 
niversitarl. Questi ma
nifest! sono afflMl all'ln-
terno stesso dell'Unlver-
•Ita, dove clrcolano an* 
che macchine con car* 
telli pubblicltari. 

frit . ' * > 
•tto< 

ESAMEdiCHIMICA GENERALS ed INORGANICA 
= t ~ s STECHIOMETRIA = ^ - . » c . 
natsvna preoccuparlonet * %y\ 

nisi dBi ---*-* * , • * * < 

P f t H A • la grande University della capitate non riesce ad 
I % W I W I H « a s s o | v e r e , s u o | c o m p j t i p j 6 elementari. Cresce 

cosi ai margini dell'Ateneo il sottobosco degli istituti privati che 
« preparano » i giovani agli esami. 

«Pro-memoria» per Giii 
NeU'imminenza della presentazione 

al Parlamento — entro 11 31 marzo p.v. 
— delle proposte di riforma della scuo
la elaborate dalJ ministro della P.I. 
sulla base delle conclusioni della Com-
missione nazionale d'indagine, il Co-
mitato Centrale dell'/lssociazione di-
fesa e sviluppo della scuola pubblica 
italiana (ADESSPI) ha deciso di invi-
tare i parlamentari democratici delle 
Commission! istruzione della Camera 
e del Senato per uno seambio di opi-
nioni e per presentare le posizioni che 
l'ADESSPI intende proporre all'atten-
zione dell'opinione pubblica. ' 

II C.C. dell'ADESSPI. pur riaffer-
mando l'interdipendenza di tutti i 
problemi dell'istruzione a tutti i li-
velli, ha preso in esame con partico-
lare attenzione la situazione della scuo
la obbligatoria e, in essa, della nuova 
scuola media unica, che, essendo di 
recente istituzione, appare oggi come 
il banco di prova di tutta la riforma. 

1) Alcuni fatti, recenti e recentis-
simi, come l'ordinanza minacciante i 
trasferimenti per servizio dei profes-
sorj di materie letterarie della scuola 
media, o le innovazioni alle norme 
sui trasferimenti magistrali e direttivi 
(limite delle sedi da richiedere, pun-
teggio che favorisce il personate ec-
clesiastico), hanno messo nuovamente 

. L'Adesspi denuncia.la grave, situazione. nella Media 
unica — Per la scuola integrata — Incontro con \ par
lamentari sui temi della riforma 

in a Harme il campo della scuola. L'or
dinanza sui trasferimenti dei docenti 
di materie letterarie e una conseguen-
za della decisione presa col decreto 
presidenziale del 15 novembre 1963 
(pubblicato soltanto il 23 gennoio 1964) 
col quale si determinava la distribu-
zione delle cattedre nella scuola me
dia, riducendo da tre a due gli inse
gnanti di materie letterarie nelle tre 
classi e abbinando 1'insegnamento 
della Matematica e delle Scienze in 
base a puri criteri meccanici d'orario 
e senza tener conto delle esigenze pe-
dagogiche. 

II C.C. dell'ADESSPI gegnala la gra-
vita di queste decisioni. Esse non solo 
spezzano il principio deU'unita dell'in-
segnamento delle materie letterarie 
nelle singole classi e la sua continuity 
da una classe all'altra, ma, rendendo 
problematica l'attuazione delle attivita 
integrative, rischiano di declassare la 
nuova scuola, aprendo la via, se non 
a ritorni di solu/.ioni conservatrici, 
certo al tentativi della scuola privata , 
di porsi come scuola dei privilegiati in 
opposizione a quella statale. 

La nuova scuola media unica, se 
vuole essere scuola democratica comu-
ne, per tutti, non puo prescindere da 
un serio impianto delle attivita inte
grative, che sole possono portare gli 

alllevi provenienti dai ceti economl- , 
camente e quindi culturalmente de-
pressi a una effettlva parita di possi
bility educative. II problema e, del re-
sto, di tutta l'istruzione obbligatoria 
dai 6 ai 14 anni, e per questo il C.C. 
dell'ADESSPI chiede con forza l'attua
zione di una scuola integrata per tutto 
l'obbligo, anche se con speciale ri-
guardo per il terzo ciclo. 

2) II problema dell'attuazione di una 
scuola obbligatoria integrata si lega 
all'altro, gia particolarmente acuto, 
della formazione e dell'aooiornauiento 
degli insegnanti. 

II CC. dell'ADESSPI denuncia il 
fatto che si assista a una delega sem-
pre piu vasta di questa attivita ad or-
ganismi burocratici (provveditorati, 
ministero, centri didattici), e chiede, 
in conformita con gli auspici della 
Considta dei professori di pedagogia, . 
che la responsabilita dell'aggiornamen* 
to degli insegnanti sia ailidata alia Uni-
versita o all'istituendo Istituto Nazio
nale di Pedagogia, sottratto ad ogni 
ingerenza burocratica. 

3) II C.C. mette inoltre in guardia 
contro la casuale e disordinata cre-
scita di Universita Hbere, espressione, 
certo, di esigenze reali, ma alle quali 
occorre far fronte con una meditata 
pianificazione a base territoriale, e si 

esprime risolutamente contro la pro-
gettata istituzione di magisteri trien-
nali per la formazione degli insegnanti 
di scuola media, che significherebbe 
in prospettiva un ulteriore declassa-
mento di questa scuola. 

4) Tutto cio chiama in causa la que-
stione del .metodo democratico nella 
gestione della scuola. 

In particolare nell'attuazione della 
scuola obbligatoria integrata si ha, in-
fatti, una verifica della validita degli 
organismi rappresentativi — dai con
sign di classe, ai consigli di presidenza, 
fino ai consigli provinciali scolasfici — 
e si tocca in pieno il rapporto tra la 
scuola e le famiglie, tra la scuola e 
l'ambiente sociale che la circonda. In 
essa si attua un concetto dell'assisten-
za come un servizio sociale a carat-
tere statale, che super! la struttura bu
rocratica e anacronistica dei Patronati 
scolastici. 

Su questi temi, oggi fondamentali, 
il CC. dell'ADESSPI ha incaricato i 
proff. Lamberto Borghi, Giorgio Spin!, 
Lucio Lombardo Radice, Aldo Capiti-
ni, di raccogliere le tesi elaborate nei 
convegni dell'ADESSPI e da altri or
ganismi qualificati, per sottoporle ai 
parlamentari nel corso dell'incontro, 
previsto per la seconda meta del mese 
di marzo. 

• * 

LE FABBRICHE DEI 18 
Spendendo dalle 20 alle 30 mila lire per cor
so gli student! €enano di imparare of cone 
«fioxfoiff» indispensabili - La statistha delle 
«domande ricorrentiv - Tests fipo «io$cio 
o raddoppia?r> - A colloquio ton gli allievi 

Torino 

A che servono 

le classi 

d ifferenziali ? 
Una sola scuola medico-pedago-
gica in tutta la cittd — Proposte 

degli insegnanti comunisti 

TORINO, marzo 
Considerato il numero no-

tevole dei bambini con 
« coefflciente intellettuale -
al di sotto della normalita, 
per i quali finora poco o nul
la si e fatto al fine di ren-
derli capaci di affrontare in 
modo autonomo la vita, con 
un corredo minimo di nozio-
ni teoriche e pratiche asso-
lutamente indispensabili, 6 
evidente la necessita di un 
piano scolastico a livello na
zionale che tenga conto della 
situazione e provveda a col-
mare la lacuna gravissima 
esistente nell'attuale ordina-
inento scolastico. 

GH insegnanti comunisti 
torinesi, riunitisi in gruppi di 
studio per la preparazione 
del Convegno nazionale sulla 
scuola indetto dal Partito, 
sulla base delle Ioro esperien-
ze e dopo aver rilevato che 
la Commissione di indagine 
tratta la questione solo mar-
ginalmente, hanno ritenuto 
necessaria un'approfondita di-
scussione del problema: per 
portare dinanzi all'opinione 
pubblica le esigenze della 
scuola italiana anche in que
sto campo che interessa. pur-
troppo, migliaia di famiglie e 
porre il governo di fronte al
le proprie responsabilita. 

A Torino esiste una sola 
scuola elementare pubblica 
medico-pedagogica, la quale 
dispone di un numero limi-
tato di posti e sorge all'estre-
ma periferia della citta. Ne 
consegue che molti genitori 
riflutano di far frequentare 
tale scuola ai Ioro figli per 
ragioni facilmente compren-
sibili (diffieolta di trasporto. 
perdita di tempo, ecc.), men-
tre le domande di ammissio-
ne di altri, che sarebbero 
consenzienti. vengono rego-
larmente respinte per man-
canza di posti. 

Ed allora. i bambini con 
basso «coefflciente intellet
tuale* vengono iscritti nelle 
scuole del rione in cui abi-
tano ed immessi nelle classi 
normalL Questa e la peggior 
sorte che possa Ioro toccare. 
poiche dopo i primi. Infrut-
tuosi tentativi si scoraggiano, 
riflutano qualsiasi lavoro 
scolastico, pongono fra $6 e 
la scuola una barriera in-
sormontabile. A volte, pro-
prio per questo stato di di-
safio in cui venrcno a tro-
varsi, alcuni diveu %no anor-
mali anche del carattere 
(quando gia non lo siaao) • 
disturbano notevolmente il 
lavoro collettivo ed indivi-

dei compagni di clas

se. Nella migliore delle ipo-
tesi, invece. questi bambini 
vengono radunati nelle co-
sidette cZas.fi differenziali 
(istituite presso le scuole nor-
mali). che risultano cosl trop-
po affollate (anche fino a 30 
alunni) e sono spesso asse-
gnate ad insegnanti imprepa-
rati a tale compito. 

Ma anche nei casi in cui 
le classi ditferenziali sono ret-
te da insegnanti in possesso 
del diploma di specializzazio-
ne ortofrenica nulla e risolto 
in concrete perche manca la 
possibility materiale di svol-
gere un lavoro serio e sereno. 
Innanzitutto, sono di ostacolo 
il gia citato sovrafTollamen-
to (non si possono educare 
30 bambini anormali o sub-
normali contemporaneamen-
te!), la mancata ripartizione 
dei programmi in un nume
ro di anni superiore a quello 
regolare, l'assoluta mancanza 
di attrezzature adatte (mate
riale didattico, laboratori, 
ecc) . Quando. poi, bene o 
male, queste classi funziona-
no, chi assiste l'insegnante nel 
suo difficilissimo compito? 
Nessuno di essi ha mai vlsto 
uno specialista in psichiatria 
o in psicopedagogia con cui 
esaminare i casi singoli e l'an-
damento generate del profitto 
scolastico dei bambini. Ne. 
tantomeno. e venuto in suo 
aiuto un assistente sociale per 
lo studio approfondito dello 
ambiente in cui vivono i ra-
gazzi affldati alle sue cure. 

Per sanare in modo efficien-
te questo stato di cose, si pro
pone: 

1) l'istituzione di scuole 
medicopedagogiche statali e 
di un sufficiente numero di 
classi ditferenriali presto i 
plessi scolastici; 

2) un valido servizio di 
medicina scolastica. con an-
nesso servizio medico-psieo-
pedagogico diretto democrati-
camente da personate specia-
lizzato e da insegnanti e ai-
flancato da un servizio socia
le tale da poter dare un'effet-
tiva e valida assistenza agli 
insegnanti ed ai bambini del
le scuole -speciali- e delle 
classi differenziali; 

3) una organizzazione ade-
guata delle scuole speciali e 
delle classi differenziali in 
modo che possano soddisfare 
alle esigenze per cui sono 
state istituite, con limitazio-
ne del numero di alunni, per
sonate altamente speciallzzato 
e vm'adeguata aggiunta di po
sti in organico per ogni plesso 
scolastico. 

Qualcuno le ha chiamate 
€ universita private »: sono 
gli istituti, le scuole spe-
cializzate, i centri - studi 
sorti ai margini dell'Ate-
neo. Organizzano corsi di 
preparazione agli esami, 
promettono la promozione, 
almeno un < 18 >, nel « 95 
per cento dei casi*. Le for
tune di questi corsi cresco-
no, mentre diventa sempre 
piu acuta la crisi dell'istru
zione superiore. Le attrez
zature dell'Universita sta
tale sono assolutamente in-
sufficienti, le aule superaf-
jollate, i professori parlano 
a folle di uditori, Vassisten-
za didattica dei docenti ri-
sulta spessissimo del tutto 
inadeguata. E allora? Gli 
studenti si affidano prima 
ai libri e alle dispense: poi 
chi non riesce a tenere il 
passo .bussa — se ne ha i 
mezzi — alia porta di uno 
dei tanti istituti. 

Le < universita private > 
sono a Roma numerose. 
Hanno piazzato cartelli 
pubblicitari davanti alle 
principal! entrate dell'Ate-
neo. I Ioro propagandisti 
distribuiscono ogni giorno 
depliants e cartoncini agli 
studenti. Sono muiti, ripe-
tuti con ritmo martellante, 
a iscriversi ai corsi privati. ^ 
Le facolta scientifiche sono 
quelle che forniscono il 
maggior numero di allievi. 

L'Ateneo e la copia con-
forme dello sviluppo dtsor-
dinato, caotico, incontrolla-
to, della capitate. Negli ul-
timi anni si e registraio un 
aumento considerevole del
la popolazione. Dal Sud, 
sono giunti anche migliaia 
di studenti. La crisi, ora, 
e riscontrabile a vista d'oc-
chio: ogni mattina code da
vanti alle aule, alia con-

quista di un posto per a-
scoltare la lezione. Nei via-
It un formicaio di giovahi 
e ragazze. Ogni metro di 
strada, nella Cittd univer-
sitaria, e occupato da auto-
mobili in sosta: sembra di 
essere fuori dello stadio, 
quando e in programma un 
incontro importante di 
calcio. 

Situazione 
incredibile 

Ma ecco Veloquente do-
cumentazione delle cifre. 
Nell'anno accademico 1962-
1963 gli studenti iscritti al-
I'Universita di Roma era-
no 35.189, quelli fuori-cor-
so 13.306. Oggi il numero 
degli iscritti e di circa 40 
mila: aggiungendo i fuori-
corso, si supera i 50 mila. 
Un quinto delta popola
zione universitaria italiana 
appartiene all'Universita di 
Roma. A questa massa di 
studenti fa fronte uno spa-
ruto gruppo di insegnanti. 
Nell'anno scolastico 1962-
1963, i professori di ruolo 
ordinari erano 202, gli 
straordinari 25, i fuori ruo
lo 39, gli incaricati interni 
403 e gli esterni 60, gli as-
sistenti ordinari 529. 

Nel 1975, tenendo conto 
delle trasformazioni socia-
li ed economiche del Pae-
se, occorreranno — e stato 
calcolato — non meno di 
90 mila laureati e diplo
mat! superiori (attualmen-
te, i laureati superano di 
poco in Italia i ventimila 
ogni anno). Dovranno dun-
que quasi raddoppiare gli 
iscritti alle Universita, fino 

Wrdoia 

GH student! d'ingegntria, nel dicembre dello acorso anno, 
furono protagonist! di una slngolara clamorosa protttta con
tro rinadeguatezza, sotto ogni punto di vista, delle Ioro aule: 
tennero una lotions al Colosseo. 

a raggiungere i quattro-
centomda. 

Ma I'Universita non e in 
grado, oggi, di assolvere i 
suoi compiti. Attualmente, 
a Roma, si calcola che al
meno tremila studenti fre-
quentino corsi, extra-uni-
versitari privati, per una 
o due materie. Ebbene: 
come si insegna nelle * uni
versita private >? La prima 
preoccupazione e quella di 
far apprendere aU'alltevo, 
nel modo piu semplice e 
schematico possibile, quelle 
nozioni che possano per-
mettergli di rispondere net 
rermtm indispensabili alle 
domande del docente esa-
minatore. 

* Non occorre insegnare 
tutto o molto — ha teo-
rizzato il direttore di uno 
di questi corsi — altrimen-
ti l'allievo si confonde. Per 
esempio, in chimica, non 
e necessario spiegare il 
"perche" di una formula. 
Basta riuscire a far rima-
nere impressa nella men-
te dell'allievo la soluzione. 
Magari facendogliela impa
rare a memoria.... >. 

Del resto, basta aprire 
una dispensa di una di que
ste < scuole universitarie >. 
Ecco quattro paginette che 
riassumono una leztone di 
chimica inorganica. Le do
mande e risposte sono pro-
prio del tipo < Lascia o 
raddoppia? >. Un esempio. 
Domanda: dire se il sele-
nio e un metallo o tin me-
talloide. Risposta: un me-
talloide. 

Gli allievi vengono quin
di preparati tenendo con
to delle eventuali doman
de che Vesaminatore por-
ra Ioro. E a questo scopo, 
alcuni di questi istituti, i 
piii organizzati, hanno ela-
borato una statistics che 
tiene conto degli esami 
precedent!, delle domande 
< ricorrenti >. Naturalmen-
te, la preparazione degli al
lievi, specie nell'ultimo pe-
riodo, e tutta centrata su ' 
queste domande. E, a ogni 
esame, la statistica si arric-
chisce, viene aggiornata. 

Studi per 
...corrispondenza 

La frequenza a uno dei 
corsi costa dalle 20 alle 30 
mila lire, a seconda del pe-
riodo di iscrizione. A gen-
naio, febbraio e marzo ven
gono accettate le iscrizioni 
per la sessione di giugno, 
a iuglio ed agosto per la 
sessione di ottobre, a no
vembre per la sessione di 
febbraio e cosi via. Una ci-
fra i richiesta all'atto del-
I'wcnztone (almeno 12.000 
lire), il resto alia fine del 
mese. 

E gli studenti cosa dico-
no? Preferirebbero, natu-

' ralmente, non essere co-
stretti a sottoporsi ad un 
doppio sforzo, intellettuale 
e finanziario. Uno di essi ci 
dice: « Mio padre & un im-
piegato statale e tutta la 
famiglia fa sacrifici per 
consentirmi di prendere 
quel pezzo di carta che si 
chiama laurea... >. «Ven-
go al corso privato perche 
alTUniversita non riesco a 
seguire le lezioni >, dice un 
altro. « l o di giorno lavo
ro...», & Iq risposta di un 

I'avvocato 

Questa foto e stata scattata alTUniversita di Roma, durante I'intervallo t ra una lezione e 
I 'altra, in una delle aule p r e f a b r i c a t e che ospitano gli studenti d'ingegneria, matematica e 
fisica, e che avrebbero dovuto risolvere il problema del superaffollamento negli istituti. Le 
aule p r e f a b r i c a t e possono accogliere circa 300 studenti: la Ioro acustica e pessimal la 
luminosity, fornita da alcuni lampadari (manca del tutto quella naturale) , e assoluta
mente scarsa e solo a chi occupa le prime file e possibile distinguere quello che II pro-
fe38ore segna sulla lavagna, oltre che ascoltare le sue parole. Alcuni volonterosi si por-
tano da casa seggiolini di legno (come appare in primo piano) e si mettono dinanzi alia 
cattedra: solo cosi possono vedere e ser. t i r* . Si spiega, in queste condizioni, come un'alta 
percentuale degli studenti delle facolta svlenlifiche, preferisca frequentare i corsi privati , 
dove le lezioni vengono impartite a gruppi di venti o trenta studenti 

ragazzo poco piu che ven-
tenne. «Senza queste le
zioni — risponde ancora un 
giovane — non me la sen-
to di andare incontro al-
resame... ». 

Esame, esame: un incu-
bo. Per gran parte degli 
studenti. ormai, il corso di 
laurea si e trasformato in 
una sene di duelli con i 
professori. 11 pensiero fis-
so non e rivolto alio stu
dio, ma a trovare I'espe-
diente buono per rincere. 
Qualcuno dira: ma e sem
pre stato cosi. Si: ora, pe-
ro. ci sono le scuole spe-
cializzate. « Vemte da noi, 
vi assicuriamo una promo
zione sicura... >. 

Un professore ricorda le 
parole pronunciate qutndt-
ci anni fa da un illustre do
cente dell'Universitd dt 
Padova: « L'universita ita
liana, andando avanti di 
questo passo, diventera pre
sto una scuola per corri
spondenza .. >. Lo stesso 
professore commenta ama-
ramente: «Ora ci siamo: 
giorno per giorno l'univer
sita sta abdicando, sta di-
ventando una specie di 
commissione d'esami per 
studenti che studiano sul-
le dispense o alle univer
sita private >. 

Carlo Ricchini 
Fabrizio LVAgostini 

Bibliografia 
pedagogica '60 

Ln'importanlc iniziativa c data realizjtala daU'lMiltito di IV-
da^ofria <IHIa Facolia di Macislcro deU'Linurrsila di Roma di
retto da Luizi Volpicril i . Si tratta della Bibliografia pedaeoxica 
italiana 1960 (papg. 653), coordinata da Kreilia Lieuori e re
d i t u da Giacomo Cites, Ciuliana Limiti, Marrcllo I.ncrbctti e 
Lorenzo Moncallcro. 

E' un'opera di notevole aiilita. Articolata in diciassette *c-
zioni (Scienze ansilisrie, sossidi e attivita varie; Opere di ca
rattere generaJe di storia della prdarogia, della cnltura e della 
scuola; Prctstoria - Popoli primitivi: Storia drllVla antica; Sto
ria delfeta medievale; Storia dHPeti modema: Storia d<-IIYla 
contemporaries; L'edneazione odierna in Itafia e nel mondn; 
Lctrfolazione, ordinamenti e problemi drllc istitnzioni ednrati-
ve in Italia; Insecnamento del primo erado; Invpnamrnto del 
secondo grado; Edneazione defli adnlti; Ednrazione x-condo il 
sesso e Tela; Edncasione della pcrsonalita; Insegnamento supe
riore; Scaole differenziali; I problemi della pedagogia) e in 
numerose sottosezioni, «»« comprende 5.850 voci e « M-heda * 
per argomenti praticamente tntto cio che in Italia, nel '60, e 
stato pubblicato (anche nelle riviste e in giomali) di ped.igo-
gia. Costitnisce pcrcio nn valido ansilio per qnanti s'interes-
sano, direttamente o indirenamente, ai problemi delfeducazio-
ne e della scuola. 

E* danqne aaspicabile che — come preannnncia Lnigi Vol-
pieelli nella sua breve preeenUzione del volnme — i l lavoro 
dell'lMimto possa prosegnire anche per i pro«simi anni. 

Trasferimenti 
nelle medie 

Nell'ordinanza del 25-1-1964 
per I trasferimenti del pro
fessori delle scuole medlt , II 
Ministero della P. I. ha InvW 
tato, ai fini del trasferlmento 
d'ufficlo In caso di soppres-
sione di cattedra, I professori 
meno anziani nella scuola a 
presentare domanda. E' leglt-
t ima tale disposizione? ( N . B. 
ed al tr i , Roma) . 

m. ro. 

La disposizione — che poi 
e stata modificata per l'tm-
mediata reazione degli inse
gnanti — non e legittima per
che i trasferimenti di ufflcio 
per soppressione di cattedra 
devono essere disposti a nor
ma dell'art. 88 del R.D. nu
mero 2367 del 1924, che e 
stato confermato dall'art. 20 
del decreto n. 629 del 1947. 
Secondo questo articolo la 
scelta dei professori da man-
tenere nell'istituto in cui si 
e verificata la soppressione 
della cattedra deve essere ef-
fettuata in base a due cri
teri: le riconosciute esigenze 
di famiglia e l'anzianita nf»l-
la sede. 

Secondo l'art. 88. le rico
nosciute esigenze di famiglia 
dovevano essere valutate a 
norma dell'art. 7, terzo com
ma. dello stesso decreto. nel 
senso che si doveva tener 
conto delle seguenti esigenze: 
coniugato, quando l'altro co-
niuge non potrebbe, per serl 
motivi, seguirlo in diversa 
sede o quando desideri ricon-
giungersi con l'altro coniuge 
che risieda altrove per ra-
gioni di ufflcio. di professione 
n per altro serio motive; 
mantenimento di persone di 
famiglia inabili che non pos
sono allontanarsi da una de-
terminata sede; educazione 
ed istruzione del figli per 1 
quali occorra una determl-
nata sede di studi; donna 
nubile che desideri convivere 
con la propria famiglia; ap-
prezzabili interessi economic! 
di famiglia. Tali esigenze. 
naturalmente. erano valutate 
con criterio di?crezionale del 
ministro. ma ora. a nostro 
awiso. il dctto comma deve 
intendersi sostituito daTla ta-
bolla per i trasferimenti a 
domanda. alleeata al decreto 
n. 523 del 1955. nel senso che 
le esigenze di famiglia. di 
cui si deve tener conto. sono 
quelle indicate nella detta ta-
bella e devono essere valu
tate non piii a dlscrezione 
del ministro, ma con I coef
ficient! numeric! previst! nel
la tabella stessa. 

In nrdlne all*«anzianita nel
la sede-, iion v'e dubb!o che 
per sede deve intenders! la 
citta. non la singola scuola, 
perch^ la scuola non e una 
« *ede » nel ?en=o indicato 
nel citato art B3. Facendo 
Vesempio di Roma, e chlaro 
che si deve tener conto del-
l'anzianita maturata neTla se
de di Roma, indipendente-
mente dalla pcrmanenza nel-
Vuna o nell'altra scuola. Sa-
rebbe veramente assurdo ed 
iniquo se un professore che 
insegna a Roma da 20 anni 
e da un anno sia passato 
da una scuola all'altra deb-
ba essere preceduto da un 
cnllega che sia stato trasfe-
rito a Roma da due ann! in 
quella scuola. nerche si tro-
va ad avere nel1;» scuola una 
maggiore anzinniti. 

La disposizione della ordi-
nanza con cui il Ministero. 
della P. I. invitava i presldi 
a sepnalare i orofessori « me
no anziani della scuola > e 
illegittima perche, come si 
e visto. la scelta di quelli 
che dovranno essere mante-
nuti nella scuola deve essere 
fatta in base alle riconosciute 
esigenze di famiglia ed alia 
anzianita neTla sede. sicch6 
devono essere trasferltl co-
loro che hanno minore anzia
nita nella sede ed esigenze 
dl famiglia meno gravl. 

'3f!&>r.~*.l "****• i . l •>} 
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NATTA APRE I LAVORI 
Dalla nostra redazione 

NAPOLI, 12 

Si sono apcrti questa mattina 
nel teatro * Mcditerranco > alia 

• Mostra d'Oltremare i lavori del
ta V Conferenza nazionale del 
PCI. 

II grande teatro e grcmito di 
dclegati, invitati, osseruatori 
politici c giornalisti italiani e 
stranieri. Tra i delegati, assieme 
ai compagni eletti da tntte le fe-
derazioni provinciali, i membri 
del « Comitate centrale e dclla 
Commissione centrale di con-
trollo e la rappresentanza della 
Fcdcrazionc giovanile comuni-
sta. Numerosc le compagne. Tra 
gli invitati, oltre a molti com
pagni di Napoli, uomini di cul-
tura, operai di fabbrica, stu-
denti. 

ll compagno Alcssandro Natta, 
della scgreteria del PCI, ha 
aperto i lavori dell'assemblea in-
sediando la presidenza — com-
posta dai membri del Comitato 

centrale e dclla Commissione 
centrale di controllo — e rivol-
gendo un caloroso saluto ai de
legati, agli invitati, ai rappre-
sentanti della stampa c dci vari 
partiti presenti. 

Che questa asscmblca nazio
nale del PCI si svolga « Napoli 
— ha detto il compagno Natta 
— vuol significare non solo una 
testimonianza c un riconosci-

• mento del positivi risultati delle 
lotte e del difficile lavoro delle 
nostra organizzazioni meridio-
nali; del peso politico che il 
movimento democratico e popo-
lare dci lavoratori ncll'Italia me-
ridionale ha assunto c deve scm-
pre jiii assumerc per il progresso 
generate del noslro pacse. Con 
la nostra scelta abbiamo soprat-
tutto voluto sottolineare questo: 
il rilievo c Vurgenza, ncliattuale 
situazione italiana, del problc-
ma del Mczzogiorno; la ncccs-
sita, per cid che riguarda il no
stra partito, di uno sviluppo, di 
uno slancio nuovo dclla nostra 

iniziativa politico, della nostra 
lotta, della 7iostra forza organiz-
zata nel Mczzogiorno. 

Ricordando lo scopo della 
V Conferenza nazionale. il com
pagno Natta ha detto che con 
cssa i comunisti vogliono spin-
gerc avanti I'analisi, I'approfon-
dimento e il dibattito per por-
tare il partito all'altczza del sua 
compito e della sua responsa-
bilita di grande forza politica 
dclla classe operaia e del popo-
lo italiano nel presente momenta 
storico, difendendo ed affer-
mando oggi piii che mai i carat-
tcri di partito rivolnzionario, di 
tnassa e democratico; di partito 
capace di affrontare e risolvere 
i problemi immediati ed i pro-
blemi di fondo dclla nostra vita 
nazionale, capace di avviare 
I'ltalia, nclla pace e nclla dc-
macrazia. verso il socialismo. 

Questo il tenia essenziale — ha 
concluso il compagno Natta — 
della nostra Conferenza. Un ri-
sultato positivo, un progresso su 
questa tcrrcno, nai ne siatno 
consapevoli, sara un progresso 
per I'unita dei lavoratori, per la 
democrazia, per tutta I'ltalia. 

IL SALUTO 
DI NAPOLITANO 

Ha preso qtiindi la parola il 
compagno Giorgio Napolitano, 
segretario della Fcdcrazionc co-
munista napoletana, che ha in-
nanzitutto porto agli intcrvenu-
ti il saluto e Vaugurio di buan 
lavoro dei comunisti, dci lavo
ratori e dei democratici napole-
tuni. Sottolineando anch'cgli il 
significato non solo formate del
la scelta di Napoli a sede della 
conferenza nazionale, il compa
gno Napolitano lia osservato che 
dopo anni durante i quali la gra-
vita della questione meridionale 
era stata oscurata, agli occhi di 
molti, dal falso splendore del 
miracolo economico, I'apinionc 
pubblica torna oggi a premiere 
coscienza dell'immcnso peso ne-
gativo che ha avuto, per I'eco-
nomia c la societa nazionale, la 
mancata soluzione dci problemi 
del Mczzogiorno. 

Appare ormai chiaro, e que
sta e la linea che i comunisti 
indicano, che per dare all'eco~ 
nomia italiana nuavc, salide e 
sane basi di sviluppo, occorro-

no indirizzi prlncipalmcnte ri-
volti a trasformare il Mczzogior
no. A questa impostazione mc-
ridionalista non contraddice in 
alcun modo il far nostre le ri-
vendicazioni di aumento dei sa-
lari e di maggior potere contrat-
tuale di una classe operaia in 
cosi larga misura concentratu 
nel Nord. D'altronde, nci lunghi 
anni in cui la classe operaia del 
Nord non c riuscita a spezzarc 
un blocco salariale di fatto, ed 
a contrastare la tendenza a uno 
smisurato aumento dei profitti 
e dell' autofinanziamento dci 
grandi complessi monopolistici, 
che cosa e venuto al Mczzogior
no? E' venuto, insieme con una 
purtccipazione del tutto margi-
nale al generate processo di svi
luppo, il costo maggiore del mi
racolo economico. 

Oggi il presidente della Con-
findustria ci dice che egli < ri-
ticne di potcr affcrmarc die chi 
piii soffrird dcll'attuale congiun-
tura sura proprio il Mczzogior
no >. Ma questo nan fa die con-
fermarci nclla convinzianc che, 
sia buona o cattiva la congiun-
tura economica, non e lasciando 
mano libera ai gruppi monopo
listici che ci si pud attenderc la 
soluzione dei problemi del Mcz

zogiorno, ma c solo toglicnda 
dalle lora mani la dirczione in-
controllata dclla vita economica 
nazionale die si pud aprire una 
prospettiva di rcale progresso 
cost allc masse contadine c po-
polari del Mczzogiorno, come 
alle musse lavoratrici del Nord, 

Dclla volonta delle forze de-
mocratiche e popolari del Mcz
zogiorno di battcrsi e avcinzarc 
su questa strada — ha prase-
guito il compagno Napolitano — 
si colgona oggi scgni c manifc-
staziani concrete: dobbiamo not, 
organizzazioni comu-niste del 
Mczzogiorno, metterci in grado 
di Sorreggerla e guidarla, rinno-
vando e adeguando orientamen-
ti, forme di organizzazione c 
direzione, indirizzi di lavoro del 
nostra partito. Ma non c di que
sto solo che si tratta. Esscnziali 
sono. nel Mczzogiorno, le que
st ioni del rafforzamento c di 
una risoluta espansione di tutti 
i momenti del movimento de
mocratico organizzato. 

Tra le masse popolari c le for
ze democratidie del Mczzogior
no si avverte chiarumentc, dun-
que, una volonta di riscossa e 
di lotta; ma questa volonta po-
tra ricevcre un deciso impulso 
da un rinnovato impegno mcri-

dionalista dell'intcra avanguar-
dia opcraia e comunista, dcll'in-
tero movimento opcraia c demo
cratico nazionale. Di questo im-
pegno esistono oggi le condizio
ni, c la prima e principale tra 
esse sta nclla coscienza die in 
questi anni e venuta maturando 
nclla parte piii avunzuta della 
classe operaia del Nord, che 
combatterc la linea dell'cspan-
sionc monopolistica significa op-
porsi da Torino, da Slilano, da 
Genova, alia concentrazione del-
lo svilupiw nclle grandi metro-
poli-e nclle rcgioni piii indu-
strializzatc del Nord, battcrsi in 
modo unitario per una program-
mazione che punti sulla rinasct-
ta del Mczzogiorno ed csalti il 
ruoto dcll'azicnda cantadina as-
sociata come dclla classe ojieraia 
orgunizzata. 

E' anche in questo senso — 
ha concluso il compagno Gior
gio Napolitano — nel senso di 
questo nuovo impegno meridia-
nulista di tutto il nostro movi
mento, che va intcsa c salutata 
la decisione di tenerc a Napoli 
questa asscmblca nazionale del' 
Partita comunista. 

Subito dopo Napolitano ha 
prcso la parola il compagno 
Emanuele Macaluso. 

—J 
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Partito nuovo, di massa e di combattimento 
Jonipagne • e compagni, 
irdisce il compagno Ma-
|uso, nella nostra sto-
, ritroviamo, si puo dire 
^modo costante, la ne-
sita di riproporre con 
za ai militanti e ai la-

Jratori la esigenza di da-
(al nostro Partito, come 
I t i to politico della clas-
[ operaia, quelle carat-
Jstiche di organizzazio-
[di massa e di combatti-
.ito necessarie per as-
trere la sua funzione 
aluzionaria nella socie-
jazionale e stabilire un 
do legame con il mo-
[lento operaio interna-
lale, nella comune lot-
contro rimperialismo 
la trasformazione so-

lista del mondo. Cre-
10, anzi, che proprio 

[la funzione che il g rup -
[deH'Ordine Nuovo at-
lui al Partito, per la 
irca di una strategia r i -

juzionaria adeguata al-
Erealta italiana che ca-
ler izzd gia allora Tope-
Hi Gramsci e di Togliat-
i l Part i to stesso doveva 
[figurarsi come un par-

nuovo. Certo si t ra t to 
an processo lungo, ma-

j t o nel corso degli an -
fe solo nel corso della 
listenza il Partito arrivd 
essere nella pratica un 
tito nuovo e di massa. 
se noi ripercorriamo i 

tnenti decisivi della s to-
fdel part i to rintraccia-

in essa i fondamenti 
[part i to di oggi. 
0 stesso atto di nasci-
j e l partito, si configu-
fome l'inizio di un pro-
\o nuovo, che ha la sua 
ia verifica nella lotta 

| ro il riformismo e il 
simalismo, attraverso 
ricerca teorica e una 

.ie politica ed organiz-
ra che, partendo dal-

perienza della Rivolu-
| e d'ottobre e saldan-
. al pensiero marxista 
pninista, voleva anco-
ti alia storia e alia real-

jlitico-sociale del Pae-
[Di questo processo il 
tito ha gia chiara co-
jiza — pur con resi-
fze non indifferenti al 

in temo — quando in-
1 nel passaggio dalla 
sionc aU'unita. il fon-
i en to di una lotta di 
fsa contro il pericolo 
lista. 
| a 6 soprattutto nella 

1 contro l 'opportuni-
di sinistra, il settari-
bordighiano, che il 

^ito accede ad una po-
i nuova, sancita dal 
?resso di Lione del 

che pone il proble-
Idi un partito di mas-
| e di combattimento, 

e disciplinato. con 
|c organizzazione — co-
] diceva sin da allora 

tsci — diffusa nel 
della grande massa >, 

la organizzazione che 
I fosse • qualcosa • di 
\pato in aria che si 
\ippa in s6 c per s6 c 

le masse raggiungono 

quando la situazione e pro-
pizia >,. ma capace di su-
scitare « tra le masse in 
ogni occasione la possibi-
lita di csprimcrsi ncllo 
stesso sono del Partito co
munista >. , 

Questa linea di un co
stante collegamento con le 
masse, realizzata nonostan-
te tut te le difficolta del
la lotta illegale, nonostan-
te l'asprezza della situa
zione nazionale e inter-
nazionalc (che richiedeva 
il massimo di disciplina 
all ' interno del -part i to ' c 
all ' interno del movimento 
mondiale ed - imponeva 
mezzi e metodi eccezio-
nali) , proprio questa linea 
ha permesso al nostro Par
tito di conservare alcuni 
caratteri originali nel mo
vimento comunista. Non si 
puo pensare, • crediamo. 
alia lotta autifascista e al 
carattere assunto dalla 
guerra di ' liberazione, se 
non si parte di li, dal fat
to cioe che alia costante 
iniziativa politica, ai sa-
crifici dei militanti, a l-
Teroismo di migliaia di co
munisti, si sono accompa-
gnati, costantemente, la ri
cerca, l 'elaborazione, il la
voro, l 'impegno per il par
tito nuovo. 

La « $vo/fo » di Sa

lerno 
Decisivo apparve tutto 

questo lavoro, nel momento 
in cui. con la svolta di Sa
lerno, il nostro partito non 
solo si qualified come il pro-
tagonista e la punta avan-
zata, dirigente della guer
ra di liberazione. ma sep-
pe configurarsi anche co
me il parti to piii demo
cratico, piu legato alle 
grandi masse, capace di 
interpretarne le esigenze e 
la volonta rinnovatrice. F*u 
questo uno dei momenti 
essenziali. decisivi per I'av-
venire non solo del par
tito ma della stessa de
mocrazia italiana. Ancora 
una volta nel rifiuto del 
settarismo in quegli anni 
si formava e si costruiva 
un grande partito di mas
sa, popolare. democratico 
e nazionale. s trumento 
fondamentale di una po
litica fondata sulla lotta 
per la democrazia, I'unita 
nazionale e il r innovamen-
to della societa italiana. 
Un parti to — diceva To-
gliatti (nel suo discorso 
dell 'ottobre 1944 a Firen-
ze) — che «sappia dare 
una risposta a tutti i pro
blemi che si presentano 
nella vita della ' nazione 
alia grande massa larora-
tricc e sappia lavorare per 
risolvere questi problemi*. 

Un partito «ramificato 
in tut te le direzioni », pre
sente in tutt i i centri in 
cui si svolge lo scontro 
di classe e si organizza la 

vita politica e civile." Un 
partito che affonda le sue 
radici tra le masse, capa
ce di affrontare i proble
mi immediati e di pro-
porre - soluzioni generali 
per uno sviluppo demo
cratico della societa. Que
sta fu la linea che indico 
il V Congresso del par
tito. . • 

La Conferenza d'Orga-
nizzazione di Firenze (gen-
naio 1947) porto ancora 
avanti questa linea sul 
terreno ideologico-politico 
e su quello organizzativo. 
II compagno Togliatti r i le-
vava allora che lo svilup
po della lotta politica, del
la democrazia e lo sviluppo 
del partito si condiziona-
vano, nella misura in cui 
il Partito «sia attraverso 
la sua azionc diretta, sia 
attraverso le sue alleanze 
con le altrc forze demo
cratize, riesca a conqui-
starc la maggioranza del
ta popolazione alia rea-
lizzazionc di un program-
ma di rinnovamento e 
nella stesso tempo lavori 
all'attuazianc pratica di 
questo programma >. Un 
partito, quindi, continua-
va Togliatti, < che ha il 
compito di acquistare quel-
la capacitd ideologica, po
litica e di organizzazione, 
che ci pcrmetta di trova-
rc la nostra via, la via 

' italiana, la via che e det-
tata dalle particolarita. 
tradizioni c condizioni del 
Paese nostro. di sviluppo 
della democrazia e di lot
ta per la realizzazione del
le piii avanzatc riformc de
mocratidie per il socia
lismo >. 

Con questo partito af-
frontammo gli anni diffici-
li dclla ricostruzione capi-
talistica. della controffen-
siva imperialistica e rea-
zionaria. In tutti quegli 
anni. grazie alle scelte po-
litiche e organizzative fat-
te. non ci chiudemmo in 
una posizione sterile di a t -
tesa. fonte di passivita e 
di scttarismi. Contrappo-
nemmo invece a quell'of-
fensiva una grande spinta 
unitaria delle masse popo
lari rinsaldando i nostri 
rapporti con i compagni 
socialist!, stabilendo un 
contatto e un dialogo con 
le al tre forze politiche de
m o c r a t i z e . con lo stesso 
movimento cattolico. a t 
traverso le grandi lotte per 
la pace. la liberta. la ter
ra. il lavoro. Lotte che. 
se anche non sempre fu-
rono inquadrate e motiva
te con una visione stra-
tegica di avanzata demo-
cratica e socialista, costi-
tuiscono un • patrimonio 
inalienabile della classe 
operaia italiana. non solo 
perche con esse abbiamo 
mantenuto aperta la stra
da della democrazia (bat-
tendo il • primo tentativo 
autoritario della borghesia 
italiana. la leege truffa), 
ma anche perche nel vivo 
di quelle lotte si estese e 

consolido que l ' vasto mo
vimento di massa popola
re che per le sue ampie 
ramificazioni, fu ed e og
gi la garanzia piu solida 
per l 'avvenire della demo
crazia italiana. 

Certo, molto si potra di-
scutere su quegli anni, sul 
modo in cui lavoro il par
tito, sui limiti ed errori • 
che ne caratterizzarono la 
vita. E' questa un'analisi 
critica e autocritica che 
non ci risparmiamo e che 
abbiamo fatto. Ma il pun-
to decisivo da cui occorre 
par t i te e che in quegli an
ni il partito nuovo dive-
niva una realta, si esten-
deva e si consolidava, 
acquistava nuove e piu 
ricche esperienze. 

Non e un caso, compa
gni, che la grande ondata 
di rinnovamento aperta 
dal XX Congresso, le pre-
messe ch'esso ha gettato 
per la lotta al dogmatismo, 
per la presa di coscienza 
di tutti i fattori - nuovi 
del mondo contempora-
neo. per una ricerca crea
tive del pensiero rivolu-
zionario marxista, abbia 
trovato il nostro partito 
non solo aperto alia nuo
va realta, ma impegnato 
in essa. 

E' innegabile che vi fos-
sero allora nella condotta 
complessiva del partito re-
sistenze e riserve sulla li
nea generale che eravamo 
venuti elaborando. e quin
di errori che da quella 
non potevano non derivare. 
Mancava. notammo allora, 
il necessario vigore ideo-
logico e politico per chia-
rire sino in fondo i ter
mini della nostra s t ra te
gia. il senso e il signifi
cato della via italiana al 
socialismo. 

Avvertimmo tutti un ri-
stagno nella ricerca e nel-
1'elaborazione. un ritardo 
nelfanalisi della realta i ta
liana e internazionale, dei 
suoi mutamenti . dei pro
blemi che ci poneva an
che sul terreno dell'orga-
nizzazione: tutto cio ebbe 
riflessi ncgativi nell'ap-
plicazione coerente. in tut
ta 1'area del parti to. della 
linea generale su cui ci 
muovevamo. e sulla stessa 
vita interna del partito. 
Affrontare questi proble
mi. indicarne la soluzione. 
conquistare intorno ad es
sa una salda unita politi
ca fu il merito dell'VIII e 
del IX Congresso. della 
azione di rinnovamento e 
di rafforzamento che ha 
accompagnato il partito in 
questi anni. 

A quest'azione. e". del 
resto. legato il modo po
sitivo con cui affrontam-
mo il nodo del 1956. le 
grandi lotte di questi an
ni e la nuova difficile si
tuazione creatasi nel mo
vimento operaio interna
zionale. Ad essa e legata 
la grande vittoria del 28 
aprile. ad essa sono legati 
i contributi originali e au-

tonomi che oggi noi dia-
rao non solo alia societa 
italiana ma a tutto il mo
vimento operaio interna
zionale. 

Oggi qualcuno — di 
fronte alle trasformazio-
ni sociali e politiche che 
si sono compiute negli ul-
timi anni — si chiede se 
sia ancora valida l'espe-
rienza del partito di mas
sa. Noi rispondiamo di si 
perche crediamo che la 
concezione del partito di 
massa e del suo sistema di 
alleanze vaste e comples-
se venga esaltata dal t i -
po di sviluppo della so
cieta contemporanea. 

E' da questo punto fermo 
che parte la nostra ricerca 
per un adeguamento del 
partito alle modificazioni 
della societa italiana, per 
una precisazione del carat
tere di massa e popolare 
del partito, in modo che es-
so aderisca piii pienamente 
a tutto l 'attuale tessuto so-
ciale. 

Questo e il compito del
la Conferenza d'Organizza-
zione. Noi affrontiamo cioe 
i problemi di ulteriore svi
luppo del partito, i proble
mi del nostro lavoro orga
nizzativo nella situazione 
nuova, di oggi, con la co
scienza della nostra storia 
di partito rivoluzionario di 
massa e di combattimento. 

Un parti to rivoluziona
rio, di combattimento, che 
ha una visione generale 
della lotta che si svolge nel 
mondo contro rimperiali
smo e si collega con tut te 
le forze che costruiscono il 
socialismo. che tentano le 
vie per giungervi secondo 
Ie particolarita della situa
zione nazionale e Ie vicen-
de del particolare processo 
storico. Un partito che si 
collega con i popoli oppres-
si in lotta contro il colo-
nialismo; con i lavoratori 
di tutti i paesi. 

Autonomic e ricer
ca dell'unita 

II movimento operaio in
ternazionale vive un mo
mento complesso del suo 
sviluppo, la sua avanzata 
e le sue lotte hanno aperto 
problemi nuovi, suscitato 
anche contrasti. Per parte 
nostra, abbiamo affrontato 
questa situazione con spi-
rito critico, coraggio poli
tico e senso di responsabi-
lita. con Vobiettivo di ri-
cercare nella differenza e 
nell'autonomia una unita 
salda e operante, nelle for
me nuove che rispondono 
all 'attuale momento sto
rico. 

Abbiamo respinto e res" 
spingiamo ogni posizione 
che, di fronte a questo tra-
vaglio profondo, npropone 
le esperienze, i falhmenti e 
i modelli della socialdemo-
crazia. Abbiamo respinto e 

respingiamo ogni posizione 
settaria, dogmatica o capi-
tolarda, che non tenga con-
to dei fattori nuovi che ca-
ratterizzano la situazione 
mondiale e delle nuove pos
sibility di avanzata che si 
sono cosi determinate. So
no queste posizioni che ne-
gano nei fatti la evitabili-
ta della guerra, le vie na-
zionali al socialismo, l'azio-
ne gia in atto di un rinno
vamento politico e ideolo-
gico del nostro movimento, 
le esperienze di sviluppo 
non capitalistico nei paesi 
liberati, la possibility di 
avanzare verso il sociali
smo nelFEuropa capitalista. 

Difendendo, come abbia
mo fatto e intendiamo fare, 
i nostri orientamenti idea-
li e politici, ci vogliamo 
muovere su una linea che 
ci consenta di avere con 
tutti i partiti comunisti e 
operai, con le forze avan-
zate dei movimenti demo
cratici e di liberazione, di-
battiti e scambi di espe
rienze, utili confronti di 
posizioni, discussioni aper-
te ma fraterne. Riteniamo 
tutto questo indispensabile 
per la ricerca concreta di 
una reale unita e di una 
piu larga collaborazione in
ternazionale. 

Con questi orientamenti 
e con questo spirito ci 
siamo incontrati e abbia
mo discusso recentemen-
te con i dirigenti di mol
ti partiti , e fra questi 
incontri, particolare rilie
vo hanno assunto quelli 
con i partiti comunisti e 
socialists col Parti to co
munista dell'Unione sovie-
tica, con la Lega dei comu
nisti jugoslavi. col Part i to 
unito della rivoluzione so
cialista di Cuba, col Fron
te di liberazione nazio
nale algerino. Con que
sto spirito e questi orien
tamenti continueremo gli 
incontri e la discussione 
con altri partiti nei prossi-
mi mesi. 

La politica della coesi-
stenza e per noi premessa 
e condizione del dispiegar-
si della lotta antimperiali-
sta, ogni sconfitta dell'im-
perialismo, in qualunque 
punto del globo, e un suc-
cesso delle forze democra
t i z e e socialiste di tut to 
il mondo. Da qui anche la 
nostra responsabilita inter
nazionale di far avanzare, 
in Italia, le forze pacifiche, 
democratiche; di dirigere i 
colpi, qui in Italia, contro 
il grande capitate mono-
polistico; di collegarci alle 
forze che in Europa condu-
cono questa lotta e credo-
no in un continente i cui 
popoli uniti si liberino dal
la politica militarista dei 
blocchi e dallo sfruttamen-
to capitalista. Ma questo e 
possibile solo se sara sem
pre presente e sottolineato 
il momento dell'autonomia 
e indipendenza, della re
sponsabilita nazionale, che 
significa: 

1) precisazione di una 

strategia rivoluzionaria che 
faccia avanzare il movi
mento operaio secondo le 
condizioni storiche - e le 
particolarita proprie di 
ogni paese; 

2) definizione della fun
zione, del carattere e della 
s trut tura del partito rivo
luzionario, dei modi e del
le forme dell'unita di classe 
in ogni paese. 

La funzione del partito 
rivoluzionario ui massa vie-
ne oggi esaltata dalle mo
dificazioni in corso nella 
societa italiana. 

Tutti sappiamo come il 
passaggio dell'Italia da 
paese agrario-industriale a 
industriale-agrario sia av-
venuto attraverso processi 
economico-sociali tumul-
tuosi, caratterizzati da 
grandi flussi migratori, 
sconvolgimenti territoriali 
e urbanistici, esasperati 
squilibri settoriali. II peso 
sociale della classe ope
raia si e accresciuto, e si 
sono verifieate sensibili 
modificazioni nella sua 
composizione. II peso della 
popolazione addetta alia 
agricoltura e diminuito. Lo 
stesso ceto medio ha visto 
modificarsi alcune caratte-
ristiche tradizionali, spe-
cialmente in alcune regio-
ni. Profonde modificazioni 
si sono verifieate anche nel
la coscienza pubblica. Ci 
troviamo di fronte ad uno 
sconvolgimento che investe 
i modi di vita, il costume, 
il modo stesso di pensare 
delle masse popolari. Ci 
troviamo dinanzi al sorgere 
di nuove esigenze di civil-
ta, di dignita. che quasi 
sempre si intrecciano con 
il sorgere di una nuova co
scienza democratica. che 
non e piii disposta ad ac-
cettare il vecchio modo di 
vita. 

Ma un "problema illumi-
na tutto lo sviluppo dell'at-
tuale societa italiana. ed 
e decisivo ai fini della no
stra battagha: il problema 
della democrazia italiana 
oggi, e del ruolo che nella 

. vita democratica deve ave-
: re un partito rivoluziona
rio di massa. Le due que-
stioni sono in realta in-
scindibili poiche all'esisten-
za di un partito rivoluzio
nario di massa e oggi lega
to il problema piii vasto e 
piii generale dello svilup
po della democrazia in Ita
lia. -

- Noi ci troviamo oggi di 
fronte ad una crisi, per 
molti versi nuova, della 
democrazia politica e dei 
suoi istituti. Non si tratta 
soltanto della tentazione, 
sempre latente nella bor
ghesia. di risolvere le con-
traddizioni del sistema at
traverso regimi autoritari. 
Si t rat ta anche. ed e que- • 
sto l'aspetto nuovo della si
tuazione, di un processo 
che nasce effettivamente 
dal corpo stesso dell'attua-
le sviluppo capitalistico, e 
tende ad investire e a scar-
dinare il tradizionale rap-

porto tra Stato e economia, 
tra societa politica e socie
ta civile. Sono tendenze 
tuttavia fortemente contra-
state dalla presenza di un 
forte movimento operaio, 
tendenze che faticano a tro-
vare una loro mediazione 
politica e un equilibrio po
litico, che ne assicuri un 
organico sviluppo. 

II primo terreno su cui 
si manifesta la crisi della 
democrazia e quello del 
rapporto di lavoro, dove si 
tende ad annullare pratica-
mente la liberta del lavo-
ratore, e il suo potere con-
trattuale. 

La crisi della demo
crazia 

Lo stesso processo si 
estende a varie forme del
la vita sociale e collettiva: 
la cultura di massa con i 
suoi contenuti; i consumi 
standardizzati, scelti e im-
posti secondo l 'imperativo 
del profitto; l'urbanizzazio-
ne caotica e la lacerazione 
e disgregazione della vita 
sociale, compreso l'istituto 
familiare; ognuno di questi 
fenomeni deriva da una 
spinta proveniente dal
lo sviluppo monopolistico, 
esprime il tentativo di m o 
dellare i modi di forma-
zione e di espressione del
la volonta politica delle 
masse e di colpire e di-
sgregare, • at traverso una 
robusta pressione ideologi
ca, ogni visione generale 
e razionale del mondo e 
della storia. 

Questo attacco si mani
festa soprattut to in due di
rezioni: da una pa r t e con 
l'obiettivo di spohticizzare 
sempre di piu la coscienza 
delle masse, daH'altra con 
l'obiettivo di svuotare i par
titi della loro funzione di 
promotori e organizzatori 
della volonta politica po
polare, e di sostituirli con 
altri centri di decisione e 
di potere. 

Siamo di fronte ad un 
contrasto crescente tra 
istituzion; democratiche e 

structure economiche. a una 
crisi che tende a coinvol-
gere tutli gli ordinamenti 
politici, e in particolare 
quelli at traverso cui si 
esprime la sovranita popo
lare. 

Non vi e dubbio che oggi 
dalla grande azienda mono
polistica venga una pres
sione nei confronti dello 
Stato che non si limita a 
chiedere interventi margi-
nali nella vita economica 
ma che e volta ad avere 
dallo Stato un intervento 
corrispondente alia scelta 
dei grandi gruppi. 

Di qui una ens i reale 
delle assemblee rappresen-
tative popolari, un tentati
vo costante di svuotarne le 
funzioni, con la esaltazio-
ne dell'esecutivo come for

za indipendente, con il sor
gere di centri di potere co-
stituiti al di fuori e al di 
sopra delle istituzioni de
mocratiche, che gia oggi 
tendono a giocare un ruo
lo decisivo nella vita del 
Paese. 

E' in questo processo che 
si stanno giocando le sorti 
della democrazia italiana. 

In realta si stanno verifi-
cando nel nostro paese un 
contralto e uno scontro che 
si manifestano in tutta ' 
l'area della vita democrati
ca. Un contrasto sociale e 
politico di cui sono testi-
moni le grandi lotte riven-
dicative delle masse lavora
trici, lo sviluppo anche nel
le nuove generazioni di una 
salda coscienza democrati
ca, antifascista e progres
siva, di cui e stata mani-
festa/.ione il voto dato al 
nostro partito il 28 aprile. 
Ci preme sottolineare cioe 
come oggi sia chiaro, nella 
coscienza di larghissiroi 
strati dell'opinione pubbli
ca italiana, che il probl»- ' 
ma della democrazia, e in-
timamente legato ad una 
profonda modifica dell* 
strut ture sociali del nostro 
paese. II rapporto riforme 
di struttura e democrazia, 
tra lotta politica e lotta 
economica — cioe l'intrec-
cio tra il momento demo
cratico e il momento so
cialista — sta diventando 
decisivo per le sorti della • 
democrazia itahdiia. 

E" a questa stregua che 
vanno giudicati gli avve-
nimenti politici piu recenti . 
e il problema del ruolo, 
della funzione che in essi 
assume un partito come il 
nostro. E' a questa stregua 
del resto che va giudicato 
e impostato tutto il dibat
tito inerente la vita stessa 
del nostro partito. 

II primo dato da cui mi 
pare occorra part ire e che 
i processi cui accennava- . 
mo sono stati fortemente 
contrastati da un robusto 
movimento di massa, dal
le lotte popolari, dalle . 
lotte della classe operaia. 
II voto del 28 apnle , non 
ha sconfitlo solo una politi- • 
ca. ha dato un colpo al ten- -
tativo di affidare al preca-
rio € miracolo > economico 
e ai miti della < societa 
opulenta >, la funzione di 
at tenuare e disperdere la 
tensione democratica e ri
voluzionaria delle masse. 
Esso ha indicato una pro
spettiva diversa di svilup
po della societa italiana, 
ha modificato i rapporti di 
forza politici e sociali nel 
paese, ha creato le condi
zioni di un nuovo corso 
politico. 

La risposta che e stata 
data a questa realta e il 
governo Moro-Nenni, che 
non corrisponde alia spinta 
a sinistra emersa dal voto 
del 28 aprile e che cerca 
invece di deviare e spez-
zare quella spinta. 

(Segue a pagina 9) 
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2) Lavoriamo per una larga unita, una protonda trasformazione delta societa 
II compagno Macaluso e 

quindi passato ad esamina-
re 1 piti recenti atti e prov-
vedimenti in politica este-
ra, interna ea economica, 
att i che portano < a confer-
mare ed accentuare la cri-
tica al governo e la nostra 
posizione > gia espressa dal 
Comitato centrale del d i -
cembre scorso. In politica 
estera, in particolare, egli 
ha denunciato la passiva 
subordinazione nostra al
le fondamentali posizioni 
americane (vedi la questio-
ne del riconoscimento della 
Cina, di Cipro, della forza 
atomica mult i la terale) , il 
velleitarismo e la sterilita 
di un antigollismo di fac-
ciata. In politica economi
ca, il relatore, ribadito 
il giudizio negativo gia 
espresso sui provvedimenti 
congiunturali , ha denuncia
to la manovra r i tardatrice 
messa in atto a danno del
la istituzione regionale, del
la legge urbanistica, della 
giusU causa nei licenzia-
mentl . Ma le stesse leggi 
agrarie, egli ha insistito, 
nella loro versione mini-
steriale rlvelano l'assenza 
di ogni carat tere di rifor-
ma s t rut turale e la inca
pacity di indicare un indi-
rizzo coerente di politica 
nelle campagne. 

Siamo quindi di fronte 
a involuzioni e passi indie-
t ro anche rispetto al pro-
gramma di novembre, a ce-
dimenti che creano per6 
contraddizioni nella stessa 
maggioranza di centro-si-
nistra e spingono nel Pae-
se ad una piu acuta ten-
sione sociale e politica. 

E' questa la difficile 
•* s tret ta * che si sta avvi-

cinando con crescente ra-
pidita, e la cui pericolosi-
ta 6 stata avverti ta anche 
da alcunl dei fautori del 
centro-sinistra. Noi comu-
nisti proprio perche siamo 
profondamente consapevoli 
dei pericoli che sono pre-
sentf in ogni situazione di 
precario equilibrio politico, 
accompagnato da una in-
certa condizlone economi
ca, denunciamo questo go
verno come un governo che 
non sbarra, ma prepara si-
tuazioni che possono ave-
re come sbocco soluzioni 
conservatricl di destra. E 
questo per quat t ro ragioni 
fondamentali: 
> • 1) perche esso tende ad 
approfondire la divisione 
fra le forze operaie e de-
mocratiche ed intende di-
scriminare e colpire le for
ze fondamentali che vo-
gliono il r innovamento del
ta societa; 

2) perchd esso tende a 
colpire il potere contrat-
tuale dei lavoratori, a mor-
tificare l 'autonomia delle 
loro organizzazioni, nella 
pretesa di subordinarle ad 
un meccanismo economico 
e ad un sistema sociale, che 
non appart iene al mondo 
del lavoro; 

3) perche colpisce i ceti 
medi che possono in qual-
che modo cedere alia de-
magogia delle forze di de
stra; 

4) perche allarga e non 
colma il distacco tra le mas
se e le istituzioni civili e 
politiche. 

Cio vale per la campagna 
diretta non solo a ottene-
re una tregua salariale, ma 
piu ancora un tipo di « par
tecipazione > del sindacato 

alia programmazione che 
dovrebbe comportare l 'ade-
guamento del livelli dei 
salari al livello generate 
medio della produttlvita. 

Impegno di fronte 
alia programma
zione 

La posizione della classe 
operaia di fronte alia pro
grammazione non e di in-
differenza ma di impegno 
diret to per giungere ad una 
programmazione che af-
fronti i problemi del pae-
se e proceda alle riforme 
strut tural i necessarie a con-
seguire gli obiettivi e I fini 
che la classe operaia e le 
forze democratiche si pro-
pongono. La programma
zione cioe e un fatto poli
tico per eccellenza che im-
pegna e deve impegnare la 
responsabilita diretta dei 
part i t i e del Parlamento e 
non puo essere ridotta ad 
un fatto burocratico, tec-
nocratico, corporativo. Al
le scelte politiche, alia pro
grammazione e alia batta-
glia per affermare determi-
nati fini la classe operaia 
partecipa e partecipera con 
tut to il suo impegno. Ma 
proprio per questo, pro
prio per garant ire un certo 
tipo di programmazione, e 
necessario che in nessun 
modo la programmazione 
limiti o indebolisca l'auto
nomia rivendicativa, l 'auto
nomia sindacale della clas
se operaia. E' ovvio che 
anche il sindacato, e, nel 
suo terreno, impegnato al 

successo di un certo tipo 
di programmazione e lo ha 
positivamente dimostrato. 
Le stesse scelte rivendicati-
ve, nella plena autonomia 
del sindacato, non potran-
no essere indifferenti al 
contesto generate che • la 
programmazione determi-
na. Ma altro e dir questo 
e altro e mettere in discus-
sione, at traverso la poli
tica dei redditi , attraverso 
la fissazione di un massimo 
dei salari, la piena autono
mia della dinamica sala
riale. 

Quale e invece la richie-
sta che oggi avanzano i mo-
nopoli? « Per chiudere la 
s trada alia inflazione — 
scrive il Corriere della Se
ra del 2 marzo — occorre 
una misura e stabilita del 
potere politico che oggi in 
Italia nessuno possiede. Gli 
uomini che ci reggono, e 
non sono dei catilinari, tro-
vino il coraggio di denun-
ciare al paese francamente 
insieme agli errori econo
mic! anche gli errori di 
s t ru t tura politica. Come 
r ianimare lo sforzo pro-
dutt ivo se non si e in gra-
do di imporre una tregua 
alle rivendicazioni sinda-
cali e di r icondurre le ca-
tegorie a maggior senso di 
responsabilita? >. Ma que-
ste stesse parole del mag
gior organo della borghe-
sia italiana, noi le sentia-
mo, sia pure piu sfumate, 
nei discorsi di alcuni mi-
nistri. 

C'e una profonda con-
traddizione tra 1' intenzio-
ne di difendere la democra-
zia italiana e una linea po
litica come quella enuncia-
ta dal Corriere della Sera. 

Oggi non vi sono molti 
margini di movimento per 
uscire da questa contrad-
dizione. Abbiamo gia soste-
nuto nei nostri ultimi due , 
Comitat i central! che n o n ' 
ci sono in questo senso un 
oggi e un domani separati, 
perche le scelte di og
gi, determineranno anche 
quelle di domani. La scel-
ta che oggi si impone e 
quella di operare subito 
una modificazione dell'at-
tuale tipo di sviluppo eco
nomico, incidendo sugli 
orientamenti attuali del 
processo di accumulazione, 
spezzando il potere dei mo-
nopoli, gettando il seme di 
profonde e organiche ri
forme di strut tura. 

Per questi motivi dicia-
mo che siamo a una stret
ta. Stret ta non solo econo
mica, ma anche sociale e 
politica. Questo vuol dire 
che dai problemi e dalle 
scelte che verranno fatte 
dipende l 'orientamento di 
interi gruppi sociali, classe 
operaia, ceti medi; dipende 
l 'avvenire di zone Intere 
del paese, il Mezzogiorno, le 
campagne; dipendono an
che l 'avvenire e gli svi-
luppi di determinate for/e 
politiche. Cadono, infatti, 
molte illusioni alia prova 
della realta e di fronte al
ia crudezza delle scelte, le 
illusioni seminate in que-
sti anni a piene mam da 
Nenni e dalla destra socia-
lista. Sorgono nel PSI dub-
bi e contraddizioni di cui 
dobbiamo tenere conto in 
tut ta la nostra azione che 
tende a impedire la social-
democratizzazione del PSI. 
Sorgono problemi anche 
nella DC o almeno in quel

la parte della DC che cre-
de in certi istituti e diritti 
democratic! e non vuole 
identificare la politica del 
proprio parti to con la vo-
lonta e gli obiettivi del ca-
pltalismo monopolistico. 
L'interclassismo della DC 
e messo a nuova dura pro
va. Di fronte a questa si
tuazione noi abbiamo in 
questi giorni intensificato 
la lotta politica e la cri-
tica avanzando contempo-
raneamente proposte posi
tive per affrontare i pro
blemi della congiuntura. 

E' chiaro che in questo 
modo noi intendlamo svi-
luppare una azione che 
tende ad ottenere non sol-
tanto un mutamento di in-
dirizzo programmatico, ma 
anche della formazione 
governativa at traverso la 
costituzlone di nuove mag-
gioranze. 

le prospeltive per 
una nuova unita 

La scelta che oggi si po
ne e quella di un diverso 
rapporto con il parti to co-
munista e con il movimen
to dei lavoratori. E' in bre
ve la scelta di una nuova 
maggioranza e della svol-
ta a sinistra. Ritorna qui, 
in tutta la sua pienezza il 
cardine della nostra stra-
tegia, della via italiana al 
sociaiismo: lo stretto rap
porto che esjste — e che 
si configura oggi in termi
ni di lotta politica imme-
diata — tra lotta per le ri
forme e lotta per il rin
novamento della vita de-

mocratica, tra lotta per 
rompere l 'attuale processo 
di accumulazione e lotta 
per la partecipazione dei 
lavorator i . alia direzione 
della societa italiana. 

E' in questo quadro, che 
si colloca non solo la pro-
spettiva di una soluzione 
democratica della crisi qt-
tuale, ma anche quella piu 
generale di una nuova uni
ta at torno ad obiettivi di 
profonda trasformazione 
della societa italiana. E' 
intorno a questi obiettivi 
che si pud stabilire un rea-
le rapporto non solo con 
le forze di ispirazione so-
cialista ma con il mondo 
cattolico, che avver te in 
certa misura la contraddi-
zione tra la sua visione del* 
la societa, essenzialmente 
pluralistica, e la realta del-
l 'attuale sviluppo monopo
listico della societa che di-
strugge ogni pluralismo e 
ogni autonomia. Non ci na-
scondiamo naturalmente le 
difficolta ancora presenti 
nello sviluppo della nostra 
azione per l 'unita con que-
ste forze. Ad esse dieiamo 
di guardare piu attenta-
mente alio sviluppo della 
nostra dottrina e della no
stra politica, che hanno 
confutato l ' immagine di un 
PCI che r idurrebbe tutto 
alio statalismo monolitico 
e al parti to unico, Sottoli-
neiamo il valore della ri-
cerca e del contributo no-
stro per una trasformazio
ne della societd che rite-
niamo possa compiersi sul-
la base di un sistema di au
tonomic e una pluralita di 
forze politiche. 

Conosciamo certo le dif-
ferenze fra la nostra con-

cezione di una societa de-
mocraticamente articolata 
e la concezione del plurali
smo cattolico, ne le dimen-
tichiamo. Noi comunisti 
siamo andati avant i . Che 
fanno i cattolici dinnanzi 
ai problemi e alle strette 
che stanno met tendo alia 
prova le loro impostazioni 
e chiedono a loro rinno
vamento e sviluppo? Que
sta e la vera sfida, non 
quella dei comizi domeni-
cah dei ministri democri-
stiani. 

In questo quadro si col
loca anche il nostro discor-
so sui rapportl con gli al-
tri partiti socialisti. Oggi 
in Italia abbiamo quat t ro 
formazioni che si richiama-
no al sociaiismo. Di queste 
il PCI, il PSI, il PSIUP si 
r ichiamano al marxismo e 
al classismo. Quali rappor
tl politici devono esistere 
fra queste formazioni? II 
passaggio del PSI al gover
no, nelle condizioni in cut 
e avvenuto, la nascita del 
PSIUP, hanno creato una 
situazione complessa, deli-
cata che richiede un ecce-
zionale impegno unitario e 
una grande chiarezza cir
ca gli obiettivi di lotta. 

Nenni continua ad af
fermare che con il PCI e 
impossibile una lotta co-
mune per il potere perche 
c'e un disaccordo sulla de-
mocrazia. Ma mentre gli 
istituti democratici oggi 
entrano in crisi e appare 
la necessita che siano di-
fesi, rinnovati e sviluppati 
e piii che mai necessario 
un dibattito serio fra tutte 
le forze che si richiamano 
al movimento operaio, e 
indispensabile una azione 

3) Impegno dei comunisti in tutti i settori delta vita sociale 
Qui emerge — ha detto 

Macaluso affrontando il 
tema di fondo della Con
ferenza — il problema del
la veriflca della funzione e 
del carat tere del parti to, 
del suo adeguamento alia 
nuova realta storica, na-
zionale ed internazionale 
ed alia nostra strategia e 
linea politica. II rapporto 
dialettico tra politica ed 
organizzazione non ci 6 
certo sfuggito nel piu re-
cente passato, ma va sot-
tolineato oggi nel momen-
to in cui si estende il con-
senso e la flducia popolare 
ne l parti to, e siamo obbli-
gati a misurarci nel modo 
piii s t r ingente con le a l t re 
forze politiche sulle solu
zioni da dare ai problemi 
del paese e sulle prospetti-
ve politiche ed ideali di un 
r innovamento democratico 
e socialista della societa. 
Nella concreta situazione 
di oggi, si e chiesto il re
latore, come devono espli-
carsi i carat teri tipici del 
nostro parti to, quale par
tito rivoluzionario di mas-
sa e di combattimento? 

E* chiaro che la neces-
saria veriflca non puo in-
vest ire solo i problemi spe-
cifici dell 'organizzazione. 
L'attenzione deve essere 
r ivolta anche all 'orienta-
mento politico del part i to, 
al modo come esso organiz-
za e porta avanti le lotte e 
il movimento popolare. II 
compagno Macaluso quin
di , r iprendendo alcune del
le osservazioni critiche del 
documento del C.C., ha 
sottolineato gli aspetti es-
senziali di un valido rap
por to t ra part i to e masse. 

Esaminando il problema 
fondamentale della presen-
za del part i to nelle fab-
briche, il compagno Maca
luso ha sottolineato l'im-
portanza delle lotte di 
questi anni, per le realiz-
zazioni contrat tuali . per la 
conquista del diri t to di 
contrattazione a livello 
aziendale, per il riconosci
mento dei diritt i di assem
bles sui luoghi di lavoro. 
Questo forte ed unitario 
movimento rivendicativo 
ha teso ad investire pro
blemi r iguardanti le con
dizioni dei lavoratori an
che fuori della fabbrica 
(casa, scuola, t rasport i . 
servizi sanitari , sicurezza 
sociale) stabilendo un nes
so profondo t ra lotta nel
la fabbrica e lotta nella 
societa per una program
mazione democratica. In 
queste lotte la classe ope
raia ha incontrato al tr i 
ceti interessati ad uno svi
luppo antimonopolistico: 
insegnanti , medici, inge-
gneri , artigiani, piccoli 
commercianti . Tut to cio 
impone al par t i to uno 
sforzo pe r sviluppare l'or-
ganizzazione nella fabbri
ca e dar le piu peso in tut
ta l 'area del parti to. II par
tito deve avere la capacita. 
da un lato, di sostenere 
nella fabbrica e fuori la 
lotta rivendicativa delle 
masse operaie e impiegati-
zie, dall 'al tro di sollecita-
re e organlzzare un' intesa 
con al t r i ceti produt t ivi 
colpiti dalla politica go-

- vernat iva, por tando avan-
. ti le lot te per le riforme 

e una programmazione de
mocratica. 

Non e certo questo un 
lavoro che noi dobbiamo 
iniziare dal nulla. Bisogna 
pero sottolineare i limiti e 
i difetti di una att ivita 
che pure, negli ultimi 
anni, ha colto important! 
success!. II • part i to ad 

- esempio non e stato sem* 
prt in grado di suscitare. 
com la necessaria contlnui-
ta « larghezza, un dibat

tito e un incontro con i 
lavoratori sui problemi 
della fabbrica e della so
cieta. Ne si puo affermare 
che alio slancio e alia com-
batt ivi ta delle giovani le-
ve operaie abbia fatto ri-
scontro un'azione adegua-
ta del Part i to per conqui-
starle, in modo permanen-
te, agli ideali del socia
iismo e ad un impegno 
quotidiano di lotta. D'al-
tra parte, noi riscontriamo 
oggi un ritardo, presso-
che generale, del Part i to 
nel lavoro di costruzione 
dell 'organizzazione nelle 
fabbriche. 

Lotte operaie e ri-
forma agraria 

Ma le lotte operaie che 
attaccano il protttto mono
polistico e l 'attuale tipo di 
sviluppo — ha proseguito 
Macaluso — devono sal-
darsi con le battaglie per 
la riforma agraria genera
le, per l iberare le campa
gne dalla rendita fondia-
ria, dal capitalismo agra-
rio, dal saccheggio mono
polistico del mercato, dal
la piovra della Federcon-
sorzi, per avviare a solu
zione la questione meri-
dionale. Tuttavia, se e ve-
ro che la lotta per la ri
forma agraria si e svilup-
pata, negli ultimi tempi, 
in forme molteplici e dif-
ferenziate, non si e riusci-
ti pero, t ranne che in qual-
che periodo, per la mez-
zadria e in parte minore 
per alcuni aspetti della 
colonia, a unificare il mo
vimento in iniziative e 
lotte di rilievo nazionale 
per imporre la riforma 
agraria generale. 

A determinare questa si
tuazione hanno di certo in-
fluito fattori oggettivi, 
quali l'esodo dalle cam
pagne, e fattori piu stretta-
mente politici, quali l'affie-
volimento crescente dell'u-
nita politica della sinistra. 

Ma soprattut to pesa oggi 
su questo ri tardo una per-
sistente e assai diffusa 
sottovalutazione del valo
re generale della lotta per 
la riforma agraria nel 
quadro della generale ba t -
taglia antimonopolistica, 
un indebolimento nella 
elaborazione regionale del
la lotta per la riforma 
agraria, una sot tovaluta
zione del significato e la 
portata della crisi che in-
veste la politica d . c e bo-
nomiana nelle campagne, 
una scarsa attivita per rea-
lizzare nelle campagne va-
sti schieramenti per la ri
forma agraria e contro la 
rapina monopolistica nei 
mercati , per promuovere le 
conferenze agrarie comu-
nali e di zona. 

Oggi si avvertono im
portant! sintomi di ripresa 
nelle lotte contadine e un 
generale interesse per la 
situazione che lo squili-
bra to sviluppo monopoli
stico ha creato nelle cam
pagne. Le leggi presentate 
dal governo di centro-si
nistra sono una risposta 
del tu t to inadeguata, de-
ludente, alia crisi che in-
veste la nostra agricoltu-
ra. E' il momento per il 
part i to di portare avanti 
una grande iniziativa po
litica per la riforma agra
ria. tenendo ben fermo che 
questa lotta non deve es
sere intesa come una som-
ma di rivendicazioni sin-
dacali, ma come una bat -
taglia che si risolve sui 
terreno politico spostan-
do i rapporti di forze. 

1} discorso fatto per la 
riforma agraria 4 

ziale per la nostra ba t t a -
glia meridionalista. Lo 
sforzo che dobbiamo com-
piere, anche in questa 
conferenza, e quello di 
accentuare il necessario 
momento di unificazione 
politica meridionalistica: 
questo e possibile ot tene
re concentrando la nostra 
attenzione at torno ai due 
grandi temi della p ro 
grammazione economica e 
della riforma agraria ge
nerale. Non basta tuttavia 
fermarsi a questo. Nel 
Mezzogiorno, piii che a l -
trove, la nostra attenzione 
deve essere concentrata 
sui problemi delle forme 
di lotta, degli obiettivi in-
termed i, del rafforzamen-
to e dello sviluppo degli 
s t rument i organizzativi di 
lotta delle masse conta
dine e lavoratrici . In que
sto quadro uno sforzo par 
ticolare va fatto per quan-
to r iguarda la questione 
della iniziativa politica e 
dell 'organizzazione della 
classe operaia nel Mezzo
giorno e quella relativa 
alia nostra azione nei cen-
tri urbani dove sono in-
tervenute trasformazioni 
vaste e profonde. 

Rilievo nuovo assume 
anche la questione femmi-
nile che l 'espansione ca-
pitalistica non ha risolto, 
ma esasperato, facendola 
emergere come una delle 
contraddizioni piii acute 
della societa. 

La spinta esercitata da l 
le donne per raggiungere 
l 'emancipazione. per o t te 
nere un lavoro extradome-
stico e la qualificazione del 
loro ruolo sociale, ha lace-
ra to il vecchio tessuto 
conservatore della societa 
italiana. r e n d e n d o ' palese 
e drammatica la crisi de l -
l ' istituto familiare. Per 
questo. la lotta per crea-
re un nuovo rapporto fra 
famiglia e societa, per li
berare la donna dal peso di 
compiti che piu non le 
spettano e per dare ad essa 
una piii moderna funzione 
ha acquistato un valore 
sempre piii grande ed es -
senziale. 

Accelerare il processo di 
inserimento delle donne 
nel la produzione sociale; 
rendere piu stabile, quali-
ficato, e adeguatamente 
retr ibuito il loro posto nel 
mondo della produzione 
significa: da un lato, im
pedire che il padronato 
utilizzi la mano d'opera 
femminile al fine di abbas-
sare il prezzo della forza 
lavoro; daH'altro lato. s i 
gnifica accrescere il poten-
ziale di lotta nella ba t t a -
glia per una diversa orga
nizzazione sociale, che im-
ponga al profitto capitali-
stico di pagans il prezzo 
dei servizi sociali necessa-
ri a consentire una piii c i 
vile convivenza familiare e 
una piii l ibera espressione 
della personalita femmi
nile. 

Ma. a questo punto dob
biamo chiederci se il Par
ti to nel suo complesso e 
sempre stato consapevole 
dell ' importanza che una 
partecipazione attiva delle 
masse femminili alia vi ta 
sociale e politica del pae
se assume nel quadro de l 
la nostra lotta. Quando sot-
tolineiamo le debolezze in 
questo settore, non chiedia-
mo solo di guardare con oc-
chio piii « m o d e r n o » ai 
problemi propostj dalla 
condizione femminile, ma 
intendiamo anche proporre 
qualcosa che investe una 
carenza di fondo della no
stra organizzazione: il suo 
stesso carattere demOcra-
txco e la sua capacita di 
essere d a w e r o un orga-
nirmo di TTUUM. 

Anche per i giovani, il 
problema che abbiamo di 
fronte e quello del diva-
rio tra il peso che essi 
hanno assunto nella pro
duzione e nella vita socia
le e nelle lotte sindacali 
e politiche, e la loro par 
tecipazione, l 'impegno, la 
milizia nelle organizza-
zioni politiche. 

Sarebbe certo sbagliato 
r idurre la questione de l 
la conquista delle giovani 
generazioni alia milizia po
litica, alia battaglia socia
lista, a dej termini stret-
tamente organizzativi, e 
individuare le cause della 
riduzione degli iscritti a l 
ia FGCI semplicemente 
nei mutament i intervenuti 
nella vita associatiya dei 
giovani, nei difetti, che 
pur vi sono. nel nostro la
voro, od anche, al non 
sufficiente impegno del 
Part i to 

L' jntervento che si chie-
de al Part i to non e tanto 
quello del puro aiuto or-
ganizzativo, ne certo quel
lo della paternalistica tol -
leranza, ma in primo luo-
go della chiarezza dello 
or ientamento politico, della 
fiducia nelle nuove gene
razioni e nel quadro fon
damentale della nostra 
FGCI che si e formato nel 
vivo delle lotte operaie e 
democratiche del 1960. 

Lotta dei giovani 
e compiti della 
FGCI 

Cio che deve essere 
chiaro e che le masse gio-
vanili si t rovano oggi in 
modo piii acuto e diretto 
di fronte ai nodi e alle 
contraddizioni dello svi
luppo capitalistico, ai pro
blemi generali della socie
ta italiana. La loro spinta 
e rivendicazione di liber-
ta tende a proporre obiet-
t ivamente la trasformazio
ne democratica e sociali
sta. Cio non significa che 
l a condizione giovanile a b 
bia perduto ogni cara t te -
rizzazione specifica e che 
il compito della FGCI pos
sa ridursi o assimilarsi 
senz'al tro a quello del 
Par t i to . Cio significa inve
ce che una politica e una 
organizzazione delle forze 
giovanili possono sv i lup-
parsi oggi solo sulla base 
di una iniziativa di massa, 
certo in forme specifiche 
e autonome. ma sui gran
di temi della lotta demo
cratica e socialista. 

I successi deH'azione uni-
taria, realizzati negli ulti
mi tempi, non solo nel rap
porto con le forze socialiste 
m a anche in quello con i 
cattolici — si pensi alia 
Giunta dell 'Unuri. al con-
gresso deirUgi, alia confe
renza di Firenze sulla pace, 
il disarmo, 1'indipendenza 
— provano la validita di 
tale impostazione. 

Un al tro limite sui quale 
occorre soffermarsi e quel
lo della nostra capacita di 
at trazione, di conquista, di 
formazione nel campo del
le forze culturali . Negli ul
timi anni 6 avvenuta una 
profon d a trasformazione 
nella funzione e nel posto 
degli intellettuali nella so
cieta italiana. L'espansione 
economica, e la nuova si
tuazione politica, lo svilup
po, d 'altra parte, dei mezzi 
di comunicazione di massa 
e deH'industria culturale 
hanno consentito agli intel
let tuali di assumere un pe
so, una autorita, e una con
dizione economica ben di
verse da quelle del passato, 

in particolare per cid che 
riguarda gli economisti, i 
tecnici, gli studiosi di scien-
ze sociali. 

Questo processo, che si 
svolge natura lmente con 
grandi squilibri t ra nord e 
sud, t ra citta e campagna, 
comporta anche una modi
ficazione delle correnti i-
deali, propone problemi 
nuovi alia cultura italiana, 
e al nostro Part i to , sia 
sotto il profilo della batta
glia ideale che sotto quello 
dell' organizzazione del la
voro culturale. 

I problemi del vecchio e 
nuovo fascismo, le rivolu-
zioni coloniali, la lotta per 
la pace, le persistenti de
bolezze delle s t ru t ture cul
turali e civili, stabiliscono 
di fatto non solo una piat-
taforma d'azione comune 
fra intellettuali democrati
ci e comunisti, ma pongono 
la cul tura italiana di fron
te a problemi e interroga-
tivi a cui nessun'altra for
za politica sembra capace 
di dare risposta. Tuttavia, 
da alcuni anni, all'influen-
za politica che noi continu-
iamo ad esercitare non ha 
corrisposto la capacita di 
una piena conquista poli
tica. 

Sotto il profilo politico 
non c'e dubbio che dobbia
mo ribadire e accentuare 
la linea indicata dalle no-
stre Tesi congressuali in te
ma di concezione della cul
tura, di rapporto tra poli
tica e cultura, t ra marxi
smo ed altre tendenze. Ac
centuare, vogliamo dire, nel 
senso che e necessario un 
pieno sviluppo, nella pra-
tica del nostro lavoro. di 
quella liberta e di quell'im-
pegno della ricerca e del 
dibatti to che le Tesi affer-
mano. Un elcinento tutta
via viene, in questo qua
dro, particolarmente in lu
ce: e cioe la connessione 
sempre piii s tret ta fra con
quista ideale e conquista 
politica. Nel momento in cui 
la nostra lotta per la de-
mocrazia sta investendo i 
nodi s trut tural i della so
cieta e il punto in questio
ne diventa la trasformazio
ne socialista del sistema, 
un intellettuale si conqui
sta soprattut to sulla base 
della concezione generale 
della societa. 

E vengono qui in causa 
gli s trumenti del nostro la
voro ideale. e l e forme or-
ganizzative in cui esso si 
deve esprimere. 

L'inesistenza o la scarsa 
funzionalita delle nostre 
commission! culturali , lo 
errore nella scelta dei qua-
dri cui e afndato sovente 
questo lavoro — che e es
senzialmente politico — so
no tutt i difetti e lacune da 
superare. Noi crediamo che 
la creazione di una rete 
culturale a livello regio
nale. affidata a quadri al-
tamente selezionati. capaci 
di sollecitare nolle v a n e 
citta gruppi specific! di la
voro. possa essere la solu
zione piii efficiente, senza 
che questo significhi aboli-
zione delle commissioni 
culturali federali, la dove 
esse abbiano dimostrato 
una vitali ta reale ed una 
funzionalita. 

I processi di sviluppo, la 
ampiezza e il carat tere del
le lotte nvendicative e ri-
formatrici hanno messo in 
forte rilievo la funzione 
del sindacato e delle altre 
orgamzzazioni di massa e 
hanno riproposto con acu-
tezza il problema della loro 
autonomia come espressio
ne dei vari moment! in cui 
si organizza la vita civile, 
in cui ai esprimono riven
dicazioni e aspirazioni di 

categoric diverse. I fatti 
confermano cosi la validita 
della linea espressa dallo 
VIII Congresso e ribadita 
dal X° circa il rapporto di 
reciproca autonomia tra 
parti to e sindacato. 

II principio dell 'autono-
mia dei sindacati, delle or-
ganizzazioni di massa, che 
e per noi una scelta stra-
tegica di fondo — legata 
alia stessa nostra concezio
ne della societa socialista 
— si conferma come una 
scelta gia essenziale oggi 
per evitare che le differen-
ti posizioni partit iche si ri-
flettano • meccanicamente 
nelle organizzazioni di mas
sa portando a rot ture e la-
cerazioni e ad una perdita 
di forza di tut to il movi
mento rivendicativo. 

Se la battaglia politica 
in corso conferma la vali
dita della posizione gene
rale assunta dal P.C.I., sot-
tolinea anche, tut tavia, la 
esigenza di approfondire e 
precisare tale posizione, 
soprat tut to per cio che ri
guarda le condizioni che 
vanno realizzate per una 
effettiva autonomia delle 
organizzazioni di massa. 
Muoversi nella direzione 
di un superamento delle 
correnti non pud voler di
re, infatti, monolitismo. Si
gnifica solo sforzarsi di so-
st i tuire ad una dialettica 
di correnti partitiche, una 
dialettica reale fra le di
verse opinioni e tendenze 
organizzate intorno alle 
questioni vitali proprio 
dell'organizzazione. 

Si puo rilevare con sod-
disfazione che le organiz
zazioni di massa hanno 
compiuto un notevole cam-
mino per ci6 che riguarda 
la loro autonomia soprat
tut to nell 'elaborazione del
le loro piattaforme, delle 
loro Iinee di azione. La 
lunghezza del cammino 
che e ancora da percorre-
re e pero apparsa abba-
stanza evidente nel mo
mento in cui la scissione 
del P S.I. e la nascita di 
un nuovo partito operaio 
hanno acceso polemiche e 
dibattiti e sono tornate a 
sottolineare il cara t tere 
partit ico delle varie cor
renti che confluiscono nelle 
organizzazioni unitarie. 

La C.G.I.L., i sindacati, 
le eamere del lavoro, le 
organizzazioni contadine 
hanno fronteggiato e stan
no fronteggiando con spi-
rito unitario i problemi 
che si sono aperti nello 
sforzo di dare e restituire 
ad ogni corrente la sua 
giusta rappresentanza ef
fettiva nei vari organismi. 
Con piii evidenza di ieri e 
tut tavia apparso in questa 
circostanza che la piena 
autonomia delle organiz
zazioni di massa esige lo 
sviluppo della loro demo-
crazia interna e soprattut
to il permanente sviluppo 
della loro democrazia di 
base, di un rapporto sem
pre piu profondamente de
mocratico tra organi di di
rezione e base. Con pari 
evidenza e apparsa I'esi-
genza di combattere tutte 
le posizioni che portano a 
considerare come inevita-
bili d e m e n t i di scissione 
la diversa collocazione 
del PSI e del PCI e oggi 
anche del PSIUP, mentre 
tut ta l'impostazione della 
CGIL, sulla prospettiva di 
una auspicabile unificazio
ne sindacale, ha da to per 
scontata la possibile diver
sa collocazione parlamen-
tare dei partit i a cui ap-
partengono militant! e di-
Tigenti del movimento sin
dacale italiana 

A proposito deirasslmi* 
lazione da parte del Par

tito delle posizioni del X 
Congresso sulPautonomia 
delle organizzazioni di 
massa, pud affermarsi 
che qua e la permangono 
ancora incertezze e resi-
stenze nella pratica. 

In tal modo finisce per 
essere indebolito lo stesso 
impegno di lotta contro le 
tendenze di quei partit i e 
di quelle correnti che ten-
dono a strumental izzare il 
sindacato e le organizza
zioni di massa ad obiettivi 
di part i to e di governo. 

If Partito e if Sin
dacato 

Autonomia delle orga
nizzazioni di massa signi
fica anche responsabilita e 
ruolo autonomo del Part i
to. Responsabilita perche 
la linea politica del Par t i to 
e i suoi atti concreti non 
possono mai ignorare le ri-
percussioni che questi han
no nelle organizzazioni di 
massa. Ruolo autonomo 
perche in nessun campo 
di at t ivi ta e tanto meno 
sui problemi decisivi del 
rapporto di lavoro, della 
condizione operaia, dello 
sfruttamento, dello svi
luppo economico, della 
programmazione, l 'autono
mia delle organizzazioni di 
massa puo comportare 
una delega da par te del 
Part i to o una rinuncia al-
l'azione propria del Part i
to. Cio finirebbe cosi per 
falsare la stessa at t ivita 
del sindacato e dell 'orga
nizzazione di massa e fa-
rebbe smarr i re il momen
to della sintesi politica ge
nerale, momento che e 
proprio del Part i to . 

Abbiamo gia considerato 
come gli attuali sviluppi 
della lotta pongano con 
forza il problema del ruo
lo delle assemblee eletti-
ve. Abbiamo riaffermato 
la esigenza che a queste 
dovranno essere riservate 
le scelte sulla programma
zione in tut te le fasi del
la elaborazione, discussio-
ne ed esecuzione. Piii in 
generale si avver te che 
deve essere rinvigorita la 
a t t ivi ta del Par lamento 
che oggi non corrisponde 
alle esigenze di sviluppo 
della societa e non trova 
un rapporto continuo ed 
efficace con i bisogni e la 
azione delle masse lavora
trici. Questo comporta un 
rinnovamento del Parla
mento e un impegno no
stro che vede il Parla
mento non solo come tri-
buna di protesta, ma anche 
e soprat tut to come un cen-
tro in cui tut ta la nostra 
iniziativa politica e di 
massa nei vari campi del
la vita economico-sociale 
trovi uno sbocco- at traver-

' >o una elaborazione e una 
azione positiva. coordinata 
con le rappresentanze de
gli Enti locali, i quali so
no oggi investiti di pro
blemi nuovi e ampi. 

Negli ultimi due anni i 
comunisti e le amministra-
zioni democratiche hanno 
percio concentrato la lotta 
su alcuni punti che ri te-
niamo essenziali: 

a) Programmazione ur
banistica e lotta alia ren
dita fondiaria urbana; b) 
Problem! della distribuzxo-
ne, nel quadro della lotta 
contro il carovita e 1'inter-
mediazione speculativa; c) 
Problemi dei trasporti ur
bani ed extra-urbani; d) In-
tervento nell'agricoltura in 
collegamento ad altre ini
ziative per sottrarre i con-

comune. Non aprono la 
s t rada al progresso demo
cratico le formule discri-
minatorie dejla delimitazio-
ne che vuole escludere ol-
t r e 8 milioni di lavoratori 
italiani. Insieme con i par
titi deve esserci una rete 
di organismi unitari di 
massa con una loro funzio
ne realmente autonoma. 
Quale risposta da il PSI a 
questi problemi? Che si
gnificato ha il richiamarsl 
alia prospettiva della uni
ficazione, come fa Nenni, 
se non si intende che l'uni-
ficazione non casca dal cie-
lo, ma esce da una elabora
zione, da una sperimenta-
zione, da lotte che chiedono 
un moltiplicarsi degli in-
contri, il realiz/arsi di una 
a/.ione comune? , 

E' chiaro per noi che con-
quistare una nuova unita, 
non puo significare stabi
lire la somma meccanica 
dei partiti e delle forze del
la sinistra italiana, non 
puo essere l'accordo for-
male di vertice tra gruppi 
e schieramenti diversi. Ne 
puo limitarsi ad una ripe-
tizione di formule unitarie 
valide per il passato; da 
par te nostra non puo limi
tarsi alia presenta/ionc di 
uno schema che altri deb-
ba solo accettare o respin-
gere. Essa invece puo na-
scere, come del resto e gia 
nata, da una lotta politica, 
sociale e ideale, da una 
partecipazione piii estesa 
delle masse popolari e del
le nuove generazioni alia 
vita politica, ossia dalla 
capacita di mobilitazione 
delle masse sulla linea 
generale di avanzata verso 
il sociaiismo. 

tadini alia speculazione 
commerciale e industriale. 

In linea generale, si e 
passati da una concezione 
delle autonomie locali co
me sfera separata e con-
trapposta alio Stato , a una 
concezione che vede gli En
ti locali come articolazione 
di base della sovranita po
polare e protagonisti di una 
lotta per la generale de-
mocratizzazione delle strut
tu re statali e per una pro
grammazione antimonopo
listica. In questo senso e 
anche da intendersi tut ta 
la battaglia per le regioni, 
che negli ultimi tempi e 
uscita dalla pura e sempli-
ce richiesta di attuazione 
del dettato costituzionale, 
per nutrirsi di contenuti 
economic! e amministrat i-
vi. Paral lelamente, la crea
zione di nuove istanze 
(comprensori, organi dl de-
centramento nelle grandi 
citta, ecc.) e stata intesa 
non tanto come frantuma-
zione dei poteri gia costi-
tuiti , quanto come la crea
zione di nuove possibility 
di partecipazione popolare 
alia discussione e alia ela
borazione dei temi di in
teresse generale. 

Non si pud dire, perd, 
che in tut to il Par t i to que
ste posizioni siano effetti-
vamente operanti . 

L'azione delle nostre rap
presentanze e stata spesso 
caratterizzata sui piano po
litico da una certa tenden-
za al localismo e al setto-
rialismo e dalla mancanza 

di una direzione unitaria 
di questo lavoro da parte 
del Part i to. 

Un passo avanti verso 
In soluzione di questo pro
blema e rappresentato cer-
tamente dalla costituzione 
dei Comitati regionali e dei 
gruppi parlamentari regio
nali. 
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4) Sviluppare la democraiia interna eil decentramento per rafforzare il Partito 
Alia indlcazione del set-

tori e campi di attivita del-
la azione del Partito, ha 
fatto seguito nella esposi-

' Tione del compagno Maca-
»so, l'esame dello stato del 

/artito, della sua forza ed 
Inche delle sue insufficien-
le Prima fra tutte la ridu-
lione degli iscrltti che ha 
icuito il divario fra la no-
tra influenza elettorale e 

jolitica e la nostra forza 
irganizzata, tra questa e 

(a composizione e disloca-
tione territoriale della po-
lolazione. 

Al notevole Incremento 
lella classe operaia, delle 
lonne lavoratrici, dei gio
vani, dei tecnici, immessi 
lella produzlone, fa riscon-
tro infatti — ha detto Ma-
:aluso — un logoramento 
lelle nostre forze organiz-

|zate nella fabbrica, un for-
le divario tra le fabbriche 

lesistentl e quelle in cui c'd 
|iina nostra organizzazione, 
la tendenza all'aumento 

[dell'etn media del Partito 
una diminuzione di Iscrlt

ti fra le donne e I giovani. 
Si registra, nello stesso 

)eriodo, un incremento di 
foltivatori diretti iscritti al 
Jartito, ma tale aumento 
ion 6 corrispondente al lo
re accresciuto peso sociale, 
id alia nostra indiscussa 
laggiore influenza eletto

rale e politica tra questa 
;ategoria. 

Si sono avutl, in vastis-
•mo zone del Paese, feno-
ieni di disgregazione so-

Male e di esodo di massa. 
)ltre 13 000 000 di italiani 
lanno enmbiato residenza 

In questi ultimi anni e am-
lontano a quasi 3 milioni 

;li emigrati al Nord e al-
I'eFtero. 

In generale si pud affer-
lare che la grande massa 

legli 'mmigrnti meridiona-
|i al Nord & stata una com-
jonente !mportante delle 

fotte combaltute in quelle 
rone. Ma e mancato. per6, 
mr con lodevoli eccezioni, 

[in a'Jegnato impegno po
litico e di lavoro per con-
julstare e integrare nella 
r'.ta del Partito i lavorato-
ri immigrati e i quadri me
ridional!. 

Una prenccupante debo-
|ez?a dell-) nostra organiz 
ta/ione cor.tinua a persi-
itere ir vaste zone del pae-
le, dove sono concentrate 
;randi forze che rappresen-
lano tutt'ora la base di 

lassa delle organizzazioni 
sindacali e pol:tiche cat-
loliche e il campo di ma-
mvra dell'interclasslsmo 
I.e. Si tratta delle cosid-
lette « zone bianche > del 
:emontc, Lombardia e Ve-

leto, che presentano, con 
scarse differenziazfoni, le 
Btesse caratteristiche: bas
se percentuali di voti al 
Jartito, un divario ancor 
>iu grande fra voti e iscrit
ti, assenza della nostra for-
Ea organizzata non solo 
lelle fabbriche, ma negli 
ktessi centri abitati, invec-
thiamento e chiusure set-
larie di una parte del no-
itro quadro intermedio, e 
|utto questo nel contesto 
li un impetuoso sviluppo 
industriale. 
•E* vero che per ogni gran-
!e organizzazione, ed an-
khe per il nostro Partito, 
^adeguarsi ad una nuova 
lituazione richiede tempo, 

iperamento di vecchie 
trutture e abitudini di la
voro. Bisogna, perd. osser-
rare che i mutamenti av-
fenuti, non possono es^ere 

>nsiderati di per se un 
|stacolo alio sviluppo del 
Partito. L'ostacolo, quindi, 
Ion va visto nella natura 

nel tipo dei mutamenti. 
la soltanto nella rapidita 
>n cui sono avvenuti e 

kella capacita del Partito 
[i seguirli e dominarli: nel-

difficoltS. per 1'organiz-
izinne, di tenere il colle-

lamento con le mas^e nel 
lomento in cui esse mu-
ano residenza e figura so-
iale 

Una seconda componen-
^ l'attacco avversario 

fndente a spingere le mas-
a non partecipare alia 

[ita politica e sociale An-
IP questo non ^ in «£ un 
lemento nuovo Nuovl so-

invece il metodo e l'am-
kiez7a dei mezzl u«;ati Cer-

mezzi tradi7ionali hanno 
?rfo peso ed importanza 

rapporto ai mutamenti 
>ciali. ' 
Altri mezzi sono stati pe-

sviluppati con crande 
lpiezza Tra questi in 

kirticolar modo la diffu-
Inne. anche tra le masse 
ivoratrici, di una conce-
ione della vita per la qua-

Tunico ideale d la di-
mibilita di una sempre 

laggiore quantita di beni 
|i consumo 

Anche questa campagna 
ka avuto ed ha tuttavia una 
loppia faccia perchS se da 
»n lalo favorisce il distac-

dalla politica e dai cran-
li tomi ideali della no<tra 
fpoca. dall'altra accelera la 

linta delle ma«sp alia lot-
ed in un paese come 

Italia alia lotta organizza-
i. per conquistare migliori 
)ndizioni di vita: si man-

|ene piu aperta la via che 
trta a una milizia politica 
ttraverso il momento del-

lotta rivendicativa 
Pur ricono«;cendo comun-

tie rimnortnn7fl dei fattori 
JCettivi P dell"a7ione del-

favvrrsario ratten7inne ci 
pmbra debha essere con-
»ntrata «snl nostra lavoro 

nrima questione rimar
ie pro«pettive ideali di 

rdine generale che con-
rapnoniamo. tra l'altro. al-

offensiva ideologica del-

l'avvtarsario. In questo sen-
so nou si pu6 non prendere 
in considerazione il fatto 
che questo decennio di in-
debolimento numerico ha 
corrisposto ad un travaglio 
del' movimento comunista 
internazionale in cui si so
no venuti ponendo nuovl 
problemi, senza perd trova-
re ancor a soluzioni del tut-
to adeguate per molti di 
essi. Da questa situazione 
derivano talune difflcolta 
ad un discorso sufficiente-
mente chiaro, soprattutto 
fra i giovani, sulle questio-
ni fondamentali della no
stra epoca. Di qui, e dal 
particolare tipo di sviluppo 
della societa italiana sono 
nftlorate posizioni revisio-
niste sin di destra che di 
sinistra, che investono an
che il problema della con-
cezione e della funzione del 
partito di classe. 

Vi sono poi i problemi 
inerenti alia nostra azione 
politica A questo proposi-
to vanno considerati i rap-
porti tra il partito, le or
ganizzazioni di massa e le 
masse. In questo campo si 
e passati attraverso vari 
momenti. Vi e stato un pe-
riodo nel quale il Partito 
assolveva direttamente. an
che funzioni tipiche del-
l'organi7zazione di massa, 
soprattutto in certe zone 
del Mezzogiorno subito do-
po la liberazione In questi 
casi l'adesione al Partito 
aveva spesso un carattere 
sindacale. Vi & stato poi un 
periodo nel quale, pur enu-
cleandosi le organizzazioni 
di massa, esse erano con-
cepite come un settore di 
lavoro del partito. al quale 
spettavano le decisioni e 
gran parte del lavoro di 
organizzazione nel corso 
delle lotte. In questi casi 
chi voleva partecipare pie-
namente e con effettive 
funzioni di direzione al mo
vimento delle masse finiva 
con 1'aderire al partito. Di-
versa e la situazione oggi 
e non vi e dubbio che lo 
sviluppo di una effettiva 
autonomia delle organizza
zioni di massa rende sem-
pre piu viva 1'esigenza di 
rinnovare le funzioni del 
Partito nel rapporto con le 
lotte delle masse. 

Ancora l'elaborazione e 
Tattuazione della nostra po
litica restano troppo spesso 
un fatto di quadri. Occorre 
ricordare che uno degli ele-
menti che negli anni piu 
duri permise di mantenere 
il Partito sopra i due mi
lioni di iscritti furono le 
grandi campagne politiche 
che consentirono, anche al 
di fuori dei momenti elet-
torali, di mobilitare centi-

^naia di migliaia di comu-
nisti. Oggi invece troppe 
volte avviene che si pre-
vedono forme di azione 
che mobilitano essenzial-
mente i quadri e danno 
alia base del Partito un 
compito di spettatori. 

Un ostacolo alio sviluppo 
del carattere di massa del 
Partito sono infine alcune 
manifestazioni di indisci-
plina, di elettoralismo, di 
municipalismo. 

Compagni, per comin-
ciare a superare alcune del
le deficienze indicate ab-
biamo impostato la campa
gna di tesseramento e pro-
selitismo 1964 come mo
mento di una svolta 

La campagna e stata af-
frontata con una imposta-
zione e con un impegno del 
Partito. dal centro alia pe-
riferia. che non ha riscon-
tro con quelle deeli anni 
precedenti, togliendo ad es-
sa ogni elemento di buro-
cratismo e facendone una 
grande campagna politica 
pubblica che portasse tra 
la classe operaia e larghe 
masse popolari il dibattito 
sulla funzione del Partito. 

mento di un ulteriore svi
luppo di una grande azione 
di proselitismo 

Particolare attenzione do-
vra essere rivolta alia co-
stituzione di nuove orga
nizzazioni nelle localita 
dove siamo nssenti e nelle 
fabbriche. L'obiettivo e di 
avere un minimo di orga
nizzazione in ogni fab
brica. 

Un momento importante 
dovra essere, entro mag-
gio, la convocazione di uno 
o piu convegni delle nuove 
cellule di fabbrica costi-
tuite nel corso della cam
pagna di tesseramento 

Proponiamo infine che la 
Conferenza fissi al 1° mag-
gio la data per il raggiun-
gimento degli obiettivi di 
proselitismo al Partito e 
alia FGCI. 

Compagni, il tema della 
democrazia di partito ha 
avuto largo, anche se forse 
non sufficiente spazio nel 
dibattito preparatorio della 
Conferenza. 

Nel momento in cui la-
mentiamo una crisi delle 
istituzioni democratiche e 
denuneiamo le conseguenze 
negative, per la democra
zia in generale, del potere 
monopolistico e, In con-
trapposto, postuliamo lo 
sviluppo di un tessuto di 
centri democratici e auto-
nomi nella societa civile, 
sentiamo che in larga mi-
sura la battaglia per la de
mocrazia dipende dalla ca
pacita dei partiti e in pri-
mo luogo del Partito pro-
letario di farsi modelli di 
democrazia. cosi per gli 
obiettivi perseguiti come 
per il metodo con il quale 
i partiti organizzano la loro 
vita interna. 

II nostro e un Partito 
retto dalle norme del cen-
tralismo democratico. Cre-
diamo che esse ci consen-
tano il massimo di liberta 
interna e di efficienza nel-
l'iniziativa. 

Sappiamo che, nel mo
mento stesso in cui. con-
vocando questa Confe
renza, il CC ha invitato 
a una severa verifica della 
vita democratica del Par
tito, si e rinnovato l'at
tacco degli avversari sul 
tema della nostra demo-
craticita e si e riaperto 
con i compagni del PSI il 
discorso sulle prospettive. 
ET un discorso nel quale i 
socialisti muovono dalla 
identificazione della demo
crazia con l'esistenza di 
correnti o tendenze con-
trapposte. Un articolista 
socialista scriveva ad esem-
pio che il discorso sull'or-
ganizzazione democratica 
del partito operaio doveva 
partire dalle < rovine del 
centralismo democratico >. 

Noi riteniamo invece che 
il discorso debba lasciarsi 
alle spalle le ceneri del 
partito per correnti. 

Intanto nessun partito 
accetta la manifestazione 
del dissenso dei singoli o 
dei gruppi nel momento 
esecutivo dell'azione poli
tica. Non solo il PSI, ma 
la DC, il PRI, il PSDI 
hanno tutti respinto la pos
sibility di un di verso pro-
nunciamento di singoli o 
gruppi di deputati affer-
mando il principio che le 
decisioni dei Comitati cen-
trali dei partiti sono vinco-
lanti, che la minoranza de-
ve sottomettersi alia mag-
gioranza. E' questo un 
punto fermo. Le correnti, 
si dice, dovrebbero servire 
solo a stimolare nel mo
mento formativo delle de
cisioni una piii ampia cir-
colazione delle idee. Ma 
cosa e avvenuto in con-
creto? 

Lasciamo stare 1'espe-
rienza della DC, accostia-
moci invece a quella del 
PSI. che e un partito ope
raio. In questo partito la 
divisione in correnti cor-
rispondeva a una divisione 
ideologica e politica assai 
profonda. ma proprio 1'or-
ganizzazione in correnti ha 
impedito lo svilupparsi di 
un dibattito reale. se per 
dibattito si deve intendere 
confronto delle posizioni e 
raggiungimento di sintesi 
democratiche, e non sem-
plice contrapposizmne glo-
bale di tesi non mediabili 
per il semplice fatto d'es-
sere espresse da correnti 
opposte. E la sintesi demo
cratica e risultata impos-
sibile perfino sui problemi 
che si ponevano di volta 
in volta nel quadro stesso 
della linea maggioritaria, 
senza possibilita di mag-
gioranze o minoranze su 
singole questioni. diverse 
da quelle cristallizzate dal-
l'esito congressuale, pur 
essendo evidente che su 
certi problemi la divisione 
passava all'interno e non 
sui confini delle correnti. 

Oggi nel movimento ope
raio italiano la pluralita 
dei partiti toglie senso al 
frazionis'-'o che scpan i n-
formisti dai nvoluzionari 
Esiste. invece. il problema 
di una possibile unifica-
zione fra coloro che accet-
tano. nella pace e nella de
mocrazia, di lottare per 
trasformare la societa in 
senso socialista garantendo 
l'autonomia e l'egemonia 
della classe operaia: e que
st e forze oggi. con diverse 
posizioni, si ritrovano nel 
PCI. nel PSIUP e anche 
nel PSI. 

II nostro contnbuto a 
questa prospettiva e affi-
dato. contemporaneamente, 
alio sviluppo della nostra 
iniziativa politica, al raf-
forzamento del nostro par
tito, alia sua capacita di 

considerarsi come il mo- 1 essere protagonista, come 

Convegni delle cel
lule di fabbrica 

Ma non tutte le organiz
zazioni del Partito hanno 
nsposto in egual misura al
ia nuova impostazione e 
questo spiega in gran par
te la difformita tra i singoli 
risultati in un andamento 
complessivamente positivo. 

I risultati finora raggiun-
ti nella campagna di tesse
ramento confermano perd 
le grandi possibilita di 
estensione delle nostre for
ze orgamzzate e sottolinea-
no la validity di partico-
lari forme di lavoro 

L'avvio della campagna 
con alcune « glornate nazio-
nali > che mobilitino in una 
azione pubblica e nel la
voro pratico tutte le ener-
gie del Partito. la utilizza-
zione di tutte le forme di 
propaganda parlata e sent-
ta. di massa e capillare. una 
larca diffusione dei motivi 
ideali della adc ione al Par
tito. una defini7ione ade-
guata degli obiettivi di co-
stmzione del Partito. un 
impegno di tutto il qua
dro dirigente, ad ogni li-
vello, nelle organizzazioni 
di base, una attivita parti
colare in direzione dei la-
voratori emigrati nei gran
di centri. sono le indica-
zioni di lavoro che devo-
no diventare un dato per-
manente nelle prossime 

jcampacne di tesseramento 
" E««e devono intanto venire 
rafforzate e introdotte la 
dove nnn sono state ancora 
anolicate La campagna del 
19fi4 non e ancora finita 
Anzi, la Conferenza deve 

partito unitario e d i ' go -
verno, della lotta democra
tica e socialista; ma e an
che affldato alia capacita 
di rinnovare e rafforzare 
la nostra democrazia in
terna. 

Ancora oggi il Partito 
realizza solo nei momenti 
fondamentali della vita na-
zionale una notevole unita 
e mobilitazione politica. In 
questi momenti si ottiene 
anche un ampliamento del-
l'attivismo ed una certa se-
lezione di quadri dirigenti 
a vario livello. In questi 
momenti il Partito esercita 
una forte influenza esterna, 
conquista voti, adesioni, 
simpatie che successiva-
mente non riesce, o riesce 
solo con difflcolta, a conso-
lidare organizzativamente. 

AH'infuori di questi mo
menti, si ha un'attivita per-
manente dei gruppi diri
genti, di limitati gruppi di 
attivisti, mentre la grande 
massa degli iscritti al Par
tito rimane quasi assente 
dall'impegno politico. 

Questo limite porta per 
lunghi periodi, ad un certo 
distacco fra dirigenti e 
base, limita fortemente 
quella tensione ideale e po
litica che deve essere una 
delle caratteristiche essen-
ziali di un partito rivolu-
zionario, facilita il manife-
starsi di fenomeni di buro-
cratismo, localismo e rende 
difficile infine anche l'esi
stenza di una stabile coe-
sione interna e di una con-
sapevole disciplina. 

Alle dimcolta che incon-
tra un'ampia e articolata 
vita democratica corri-
sponde un centralismo di-
fettoso. che non riesce sem-
pre ad unificare l'orienta-
mento e l'azione. 

Proprio perche crediamo 
e vogliamo un assetto de
mocratico in una ricca, 
multiforme rete di centri 
autonomi a tutti i livelli 
della vita sociale, e solle-
citiamo per noi stessi ap-
porti sempre piu ricchi da 
tali aggregazioni democra
tiche. noi sentiamo profon-
damente l'esigenza di un 
partito forte, esso stesso 
autonomo nei propri linea-
menti ideotogici e nelle 
proprie finalita, il quale si 
sviluppi con i necessari ca-
ratteri dell'unita ideale. 
politica e organizzativa, 
con una forte coesione. di
sciplina e passione rivolu-
zionaria 

Gramsci ha scritto che 
Tunica disciplina possibile 
per il Partito e quella che 
sorge dalla responsabilita 
che si accompagna alia li
berta. E responsabilita 
vuol dire impegno, parteci-
pazione, sacrificio, capacita 
di innovare partendo dal 
pressupposto non dell'arbi-
trio individuale, ma della 
collegialita della liberta di 
partito. 

Ecco perche la democra
zia non deve significare che 
il diritto al dissenso si tra-
muti nel diritto di ignorare 
il livello cui sono giunte la 
azione e l'elaborazione uni-
taria del Partito, di rico-
minciare il discorso — co
me si dice — partendo dac-
capo. 

Quando indirizziamo le 
nostre critiche sia alle esa-
sperazioni, alle cristallizza-
zioni, sia al democraticismo 
piccolo borghese. vogliamo 
soprattutto affermare che 
1* ampliamento della vita 
democratica deve collegar-
si alia continua ricerca e 
costruzione di una volonta 
comune, una ricerca che 
pud giungere a risultato 
solo in quanto vi partecipi 
il numero piu largo di com
pagni. 

In tutti questi anni un 
largo settore del partito ha 
conseguito una maggiore 
maturita politica e cultura-
le, anche se non e sempre 
capace di tradursi piena-
mente nell'azione politica 
quntidiana Ora bisogna fa
re pieno tesoro di questo 
capitale Ancor piu di quan
to non si sia cominciato a 
fare per certi problemi del
la vita politica, occorre of-
frire a migliaia di compa
gni, ai vari livelli, la pos
sibilita di valutare e sce-
ghere sulla base di una 
presentazione di piu ampi 
element! di giudizio. tal-
volta prospettandone i ter
mini contraddittori. Ora se 
noi possiamo affermare di 
avere compiuto dei grandi 
passi avanti nella democra-
ticita del dibattito. nella 
intensita e scioltezza del
la circolazione delle idee 
e delle posizioni, nella li
berta della ricerca e della 
espressione sul terreno 
ideale politico, dobbiamo 
d'altra parte awertire co
me un problema da affron-
tare in modo piu organico 
e approfondito quello della 
democraticita delle decisio
ni. delle scelte politiche 

E" un problema que*to 
che inve«te tutto il Partito. 

.dalle ^ezioni al Comit.ito 
centrale. e la cut solu/io-
ne e elemento decisivo per 
la vitalita e l'efficienza del 
Partito. per lo sviluppo del-
I'attivismo. E* chiaro che 
la democrazia del Partito 
non pud esaurirsi in se 
stessa o solo in un com-
plesso di garanzie formali. 
Essa deve essere il terreno 
su cui non solo si forgiano 
e si confrontano le opinio-
ni, ma si determinano le 
deliberazioni piu giuste e 
la maggiore coeren7a nel-
l'a7ione 

CiA potra aversi nella 
misura in cui si realizzi un 
rapporto piu largo e co-
stante fra dirigenti e base, 

e 11 controllo, la verifica 
dal basso dlviene costume, 
metodo. Dobbiamo, in de-
finitiva, ricercare e agevo-
lare il formarsi di un pen-
siero collettivo capace di 
generalizzare ed elaborare 
a livello politico e teorico 
gli elementi reali, le istan-
ze che promanano dalla 
societa. 

Lo sviluppo della demo
crazia interna del Partito 
si incontra con 1'esigenza 
del decentramento politico 
e organizzativo 

II decentramento ci con-
sente, come dicono le tesi 
del X Congresso di « con-
trapporre in ogni campo e 
in ogni momento all'azione 
deH'avversario una nostra 
azione sulla quale ricreare 
quotidianamente, a livelli 
sempre piu alti, un nuovo 
tessuto unitario sino a giun
gere alia formazione di un 
nuovo blocco storico di for
ze sociali e politiche che 
apra all'Ital'a la via del so-
cialismo >. 

L'attuazione piu organi-
ca e avanzata della linea 
del decentramento spinge 
ad una espansione della vi
ta democratica del partito 
a partire dalla base.' dai 
luoghi di lavoro. a garan-
tire un collegamento unita-" 
rio e un coordinamento se-
condo piu ampie dimensio-
ni territoriali c secondo la 
organicita e inscindibilita 
dei grandi problemi o set-
tori. 

Si tratta quindi di far 
combaciare le nostre strut-
ture organizzative con l' is-
setto civile perche solo do
ve si e presenti si riesce a 
contare; abbiamo bisogno 
di una presenza capace di 
sviluppare un'iniziativa po
litica il che significa sapere 
aderire alia realta per tra-
sformarla. Da qui 1'esigen
za di costruire centri di 
elaborazione, di iniziativa 
e di direzione che corri-
spondano agli obiettivi del
la nostra lotta. 

E' questo il senso della 
formazione e valoriz/azio-
ne che fa il nostro docu-
mento dei Comitati regio-
nali. prima ancora che esi-
stano le Region! come or-
gani di decentramento sta-
tale: e questo il senso del 
formarsi dei Comitati di 
zona. 

Politica e organiz
zazione 

II coerente sviluppo di 
questa linea tende a risol-
vere le contraddizioni 
emerse in questi anni tra 
politica e organizzazione. 

II decentramento cioe ha 
una validita generale, che 
pud porta re ad una varie-
ta di forme di applicazione 
ed anche ad una loro di-
versa frequenza a seconda 
delle esigenze, ma mai ad 
una sua negazione. 

Non ci convince, pertan-
to, l'affermazione che In 
determinate federazioni o 
zone o regioni il decentra
mento non sia andato avan
ti perche vi si sarebbero 
opposte condizioni oggetti-
ve. Non neghiamo che l'in-
suflicienza di quadri e di 
mezzi possa aver obiettiva-
mente ostacolato misure di 
decentramento, pur ritenu-
te necessarie. Ma piu im
portante ci sembra verifi-
care se. al fondo di un 
certo andamento insoddi-
sfacente sulla linea del de
centramento, non vi siano 
problemi di orientamento e 
piii esattamente non vi sia 
un'insufficiente valutazione 
del significato di questa li
nea e del suo stretto rap
porto con i contenuti del-
l'iniziativa politica. 

L'applicazione della li
nea di decentramento e an
cora lenta e inadeguata an
che se non vogliamo sotto-
valutare i risultati sin qui 
ottenuti. Al 3 dicembre 
1963 i Comitati di zona era-
no 334 e abbracciavano 
4243 Sezioni e nuclei; i Co
mitati cittadini erano 87; 
i Comitati comunali 387 Si 
ha un totale di 808 organi
sm! decentrati che control-
lano il 60 per cento delle 
Sezioni. 

L'alto numero degli or-
ganismi decentrati e la 
percentuale di sezioni sotto 
il loro controllo potrebbe 
far supporre che il decen
tramento sia andato avanti 
abbastanza speditamente. 
Ma nnn e cosi. 

I Comitati comunali, in
fatti. sono per il 70 per cen
to nelle 4 * regioni rosse » e 
in particolare nell'Emilia e 
Toseana. II restante 30 per 
cento e sparso nel resto del 
paese- con una certa con
s i s t e n t nel Triangolo e nel 
Veneto. 

La gravita del ritardo 
che il decentramento reci-
stra in una vasta zona del 
Partito e «tata riconosciuta 
da tutto il dibattito prepa
ratorio della Conferenza. 
che ha sottolmeato con for
za la validita delle espe-
rienze fatte dai Comitati di 
Zona. Cittadini e Comuna
li finora costituiti. Essi, 
nella misura in cui sono 
stati costituiti correttamen-
te. hanno permesso di av-
vicinare la direzione pro-
vinciale alia base, elevan-
done il livello politico, di 
conoscere meglio i proble
mi dell<t realta italiana e di 
elaborare su questa base 
una piii efficiente iniziativa 
e azione politica. facendo
ne partecipi piii larghi 
gruppi di compagni, utib'z-
zando maggiormente le ca
pacita e le forze locali. II 

decentramento 6 divenuto 
cosi lo strumento di una 
piii larga parteclpazione 
democratica alia elabora
zione ed esecuzione della 
linea del partito. 

Le esperienze degli ulti
mi anni hanno condotto ad 
una sostanziale unita su cid 
che devono essere, come 
devono funzionare ed in 
base a quali poteri, i Comi
tati regionali. Chiaro e or
al a i che 1'esigenza di una 
elaborazione e direziane 
regionale discende diretta
mente dal modo come si 
prospetta e dagli obiettivi 
che postula la nostra azio
ne antimonopolistica, la 
lotta per la riforma dello 
Stato, per una programma-
zione democratica. 

Ma vi sono problemi che 
risultano ancora non risol-
ti e che riguardano anche 
i Comitati regionali di mi-
gliore funzionamento. Mi 
riferisco ad esempio, al 
rapporto fra grandi citta 
e regioni che e poi il rap
porto fra la linea politica, 
1'ordine dei problemi della 
federazione capoluogo e la 
linea e i problemi del Co-
mitato Regionale. 

In definltlva, sc la /ede-
razione del capoluogo, non 
fa essa una politica che 
guarda alia regione non 
pud esservi una politica re
gionale. 

Conseguentemente. con 
la visione, che siamo an-
dati definendo. dei Comita
ti regionali si pone la ne
cessity di perfe/.ionare al
cune forme dt investitura 
democratica. Pensiamo che 
debba essere deflnita una 
norma statutaria secondo 
la quale i Comitati regio
nali sono eletti da Confe-
renze regionali biennali, la 
cui composizione deve ri-
specchiare le proporzioni 
degli iscritti alle varie Fe
derazioni. 

II discorso sul decentra
mento deve completarsi 
considerando i problemi 
che esso pone dal punto 
di vista dell'unita del par
tito: dell'iinita politica e 
dell'unita operativa. E* 
chiaro che '1 decentramen
to non 6 solo un modo piii 
articolato di attuare la pre
senza e l'iniziativa politica 
del partito, ma e anche un 
modo di suscitare apporti 
piii numerosi e qualificati 
al formarsi della linea po
litica. Dobbiamo allora 
considerare come la plura
lita dei contributi raggiun-
ge il suo momento di sin
tesi. cioe diviene linea po
litica unitaria. 

Infatti, con la linea del 
decentramento intendiamo 
e vita re i pericoli di centra-
lizzazione e di restringi-
mento con conseguenti fe
nomeni di decadenza della 
capacita creativa e del
l'azione. ma nello stesso 
tempo dobbiamo evitare i 
pericoli delle spinte centri-
fughe, della tendenza dei 
vari centri a organizzarsi e 
a vivere separatamente, 
con pregiudizio dell'unita 
di indirizzo e di esecuzione. 

In definitiva col decen
tramento moltiplichiamo i 
centri di responsabilita, ma 
vogliamo rafforzato nello 
stesso tempo il ruolo di di
rezione unitaria degli or-
ganismi fondamentali: Co
mitati Federali, Comitato 
Centrale, Direzione. Di
scende in primo luogo da 
queste considerazioni la 
necessita del rafforzamento 
e deU'elevamento della ca
pacita di direzione delle fe
derazioni, in corrisponden-
za della provincia, la quale, 
come fatto storico e d'orga-
nizzazione dello Stato, 
mantiene la sua validita. 
A questo proposito e emer-
so con forza, nel corso del 
dibattito il problema della 
validita della esistenza di 
piu federazioni in una pro
vincia e delle loro forme di 
collegamento. 

Le varie soluzioni pro-
spettate potranno essere 
esaminate nella apposita 
Commissione di questa 
Conferenza. 

Una seconda questione, 
molto discussa in prepa-
razione della Conferenza. e 
quella che concerne gli or-
gani esecutivi dei Comita
ti federali e il numero. la 
composizione degli stessi 
Comitati federali. In pre-
parazione del X Congresso 
del Partito a questi proble
mi sono state date risposte 
diverse. Ma resperienza 
compiuta ci sembra che in-
dichi ormai con sufficiente 
chiarezza quale debba es
sere la linea giusta da se-
guire dappertulto. 

f Comitali diretlivi 
nelle federazioni 

I Comitati federali. per 
essere in grado di assicu-
rare un'efficiente. effetti.'a 
direzione politica, devono 
comprendere al proprio m-
terno il numero necessano 
di quadn per conoscere e 
operare con efficacia nella 
realta economica, sociale e 
politica del proprio territo-
no . Non possono quindi es
sere ristretti al punto ta
le da tagliare collegamen-
ti, da rinunciare a contri
buti che possono assicurare 
la capacita, il prestigio e la 
efficienza della direzione 
federale. 

Dall'esperienza compiuta 
risulta inoltre confermata 
Kutilita di avere in ogni 
Federazione, almeno nelle 
medie e grandi, nelle quali 
il numero dei membri dei 
Comitati e di oltre 30-40 
compagni, un Comitato di-

rettivo. Tra una riunione e 
l'altra del Comitato Fele-
rale si presentano conti-
nuamente problemi che esi-
gono decisioni rapide e 
tempestive, che lasciate al
ia sola segreteria finiscono 
con l'escludere dalla di
rezione effettiva quotidia-
na del Partito compagni 
che aH'opposto, per le re
sponsabilita che ricoprono 
al di fuori dell'apparato 
come dirigenti di grandi 
organizzazioni del partito o 
di massa o come rappre-
sentanti del partito negli 
organismi elettivi, possono 
e devono dare un contribu
te decisivo alia direzione 
federale. 

Un grande Interesse il 
Partito ha mostrato, nel pe-
riodo di preparazione della 
Conferenza, per i gruppi di 
lavoro per problemi, nel 
senso che se ne 6 rilevata 
ovunque la necessita e se 
ne sono definiti, in genere 
correttamente. le caratteri
stiche e i limiti. 

Tuttavia gia ci si misura 
con determinate difflcolta, 
che sono, non solo di dispo-
nibilita dei quadri, ma an
che di metodo. In partico
lare si trovano difflcolta a 
distinguere e a stabilire un 
giusto rapporto fra questi 
gruppi e le tradizionali 
commissioni di lavoro per 
una non chiara visione di 
cid che deve rimanere in 
piedi di attivita settoriale 
(commissioni) e di quanto 
invece debba essere enu-
cleato come problema a se 
(gruppi di lavoro) 

In genere deve dirsi che 
ristituzione di determinati 
gruppi. se rende superflua 
la sopravvivenza di talune 
commissioni, deve invece 
connettersi con l'attivita di 
commissioni la cui zona di 
lavoro contenga una plura
lita di problemi (ad esem
pio l'attivita femminile, 
quella sugli Enti Locali. ec-
cetera). 

Non possiamo, in propo
sito. non segnalare come 
un'esperienza da studiare. 
la soluzione proposta dai 
compagni di Milano. la 
quale si articola nella isti-
tuzione, a livello federale, 
di sette gruppi di lavoro a 
cui corrispondono gruppi 
ai livelli inferiori cui si col-
legano verticalmente. Que
sti gruppi federali — di cui 
i compagni di Milano han
no scritto sulla < Tribuna > 
dell'Unitd — danno luogo 
ad una generale revisione 
della divisione del lavoro 
nella federazione, avendo 
ciascun gruppo, nell'area 
del proprio problema, non 
solo incarichi di ricerca, ma 
di • elaborazione e di ese
cuzione, sia in rapporto al-
l'iniziativa di partito in 
senso stretto, sia in rap
porto al lavoro dei nostri 
rappresentanti nel movi
mento di massa e negli or
ganismi elettivi pubblici. 

La struttura federale si 
completa con le commissio
ni di organizzazione, fem
minile e per il bilancio, e 
con gli uffici di segreteria 
e per la propaganda. Altre 
commissioni sono integra
te a livello regionale alio 
scopo di concretizzare quel 
collegamento metropoli-re-
gione che e uno dei mo
menti nuovi e necessari del
la nostra concezione politi-
co-organizzativa (economi
ca, agraria, parlamentare, 
Enti locali). 

Queste decisioni della 
Federazione milanese sot-
tointendono una certa vi
sione del rapporto fra par
tito e realta, fra partito e 
iniziativa e si muovono su 
una linea che ha bisogno 
di essere attentamente ve-
rificata nell'esperienza. E' 
una linea che valorizza la 
competenza, la specializza-
zione. come essenziali per 
la capacita egemonica del 
Partito e per la quale, in 
potenza, tutti i quadri, gli 
attivisti, i compagni pos
sono trovare collocazione 
in un impegno definito. 

II rafforzamento dei 
momenti di direzione uni
taria che deve accompa-
gnare l'attuazione della li
nea di decentramento, pro
pone alia nostra attenzio
ne il funzionamento del 
Comitato centrale che de
ve essere investito di tutti 
i problemi di direzione po
litica. 

Non solo: con l'attuazio
ne della linea del decen
tramento il Comitato cen
trale e le sue sezioni di la
voro devono vedere in mo
do corrispondente a tale 
linea i propri rapporti con 
le organizzazioni federali 
e con i Comitati regionali. 

Cid comporta una rifles-
sione sulla struttura stes
sa delle sezioni di lavoro e 
degli uffici del Comitato 
centrale, con il duplice 
obiettivo di realizzare un 
rapporto piu stretto e or
ganico in tutti gli aspetti e 
momenti con i Comitati 
regionali e federali e di 
assicurare una piii ferma 
unita di direzione politica 
e operativa. 

• • • 

A questo punto resta da 
affrontare il problema 
centrale per lo sviluppo 
delle capacita politiche e 
della forza del Partito, e 
cioe quello delle strutture 
di base. Il carattere di 
massa e di lotta del Par
tito e collegato essenzial-
mente con la vita e lo 
sviluppo delle organizza
zioni di base, le cellule e 
le sezioni. 

Tutta la Hnea del decen
tramento, che deve a w i c i -
nare gli organismi dirigen

ti alia base e alle masse, 
mancherebbe al suo sco
po principale, s e non si 
traducesse in un maggior 
impulso politico e organiz
zativo delle strutture di 
base che sono quelle deci
sive, quelle che caratteriz-
zano il nostro Partito co
me partito di massa e di 
lotta, che ne assicurano il 
carattere democratico. 

Le Sezioni, nel dibattito 
preparatorio alia Confe
renza, sono state conferma-
te. in modo unanime, istan-
ze vitali del Partito. L'esi
stenza di 11.222 sezioni e 
nuclei in tutto il territorio 
del Paese, ne e una prova. 
Si avverte tuttavia una cer
ta difficolta. sia pure diver-
sa da regione a regione, ad 
una loro espansione e svi
luppo. Dal 1960 a oggi vi 
e stata una diminuzione del 
numero delle Sezioni nel 
Nord e nel Slid ed un no
tevole aumento nel Cen
tro, mentre il fenomeno in-
verso si veiifica per i nu
clei. 

Si 6 verificata anche una . 
diminuzione delle sezioni 
di fabbrica e categoria che 
passano dalle 79 del 1962 
alle 62 del 1963. Il discor
so sulle organizzazioni di 
fabbrica va collegato alle 
cose da noi dette sul nostro 
lavoro e sui nostri compiti 
in fabbrica. Per tutto il no
stro lavoro politico nelle 
fabbriche e i nessi con le 
strutture organi/zative se-
gnalinmo il documento del
la Federazione di Torino 
come un'csppnetiza su cui 
lavoraie. 

Sui problemi delle se
zioni di fabbrica le orga
nizzazioni hanno prospet-
tato soluzioni contrastanti 
e pareri discordi. Ritenia
mo sia giusto parlare di 
Sezioni di fabbrica, soprat
tutto in riferimento alle 
grandi fabbriche, ma rite
niamo. anche che non sia
no state valutnte a suffi-
cien7a le differenze di con-
tenuto politico fra le cel
lule. sia pure dirette da un 
Comitato di fabbrica e la 
se/.ione di fabbrica. Que
sta, proprio in quanto se-
zione. presenta un volto 
politico piii preciso e au
tonomo. perche fa il suo 
congresso , stnbilisce un 
contatto diretto con gli or-
gani dirigenti della Fede
razione sen7a bisogno di 
intermediazione e. in quan
to istan7a autonoma, pud 
piii facilmente svolgere il 
ruolo che le compete in 
rapporto alle altre forze 
politiche, non solo all'in-
terno, ma all'esterno del 
luogo di lavoro. In tal mo
do, con la sua presenza e 
iniziativa, pud sviluppare 
una piii efficace attivita 
che consente, ai comunisti 
uniti in questo organismo, 
di non essere ne i sostitu-
ti ne i supporti del sinda-
cato. 

A proposito delle sezio
ni territoriali mi sembra 
vada oggi ribadita la pie-
na validita di quanto di-
cevamo al X Congresso e 
cioe che l'attivita della 
Sezione. come centro di 
iniziativa politica genera
le deve mantenere — nel
le condizioni nuove — due 
caratteristiche essenziali. 
In primo luogo deve orien-
tare e coordinare l'attivita 
dei comunisti in tutti i cen
tri di vita produttiva. cul-
turale, associativa che esi-
stono nel suo ambito. Con-
temporaneamente deve riu-
scire ad articolare la po
litica comunale del parti
to a livello dei problemi 
che si pongono nel suo ter
ritorio anche se si presen
tano oggi in modo spesso 
dispersivo. La sezione. se 
non vuole ridursi a un pu-
ro aggregato di iscritti, de
ve mantenere questo suo 
carattere di centro di vi
ta popolare e locale e quin
di deve battersi per una 
articolazione democratica 
della vita cittadina, deve 
sollevare la questione di 
un'organizzazione di cen
tri urbani che non pre
senti i caratteri caotici, ir-
razionali, disgregatori che 
ha oggi. Lo sviluppo del
le nostre sezioni e stret-
tamente legato a questa 
battaglia. Esse perd po
tranno condurla con effi
cacia solo attraverso un 
grande sforzo di adegua-
mento e di aggiornamento 
della loro iniziativa politi
ca. propagandis t s e di 
massa, attraverso uno svi
luppo e un arricchimento 
delle loro attivita cultura-
li e associative, un ammo-
dernamento delle loro at-
trezzature materiali, una 
sistematica azione di allar-
gamento ed elevamento po
litico dei loro quadri. In 
qualcbe Federazione, Na-
poli ad esempio, si e po-
sto il problema di una ri-
dii7ione del numero delle 
sezioni territoriali. Un tale 
indirizzo deve essere va-
lutato in rapporto a 11'esi
genza di avere nei quar-
tieri delle grandi citta 
« almeno una sezione mo-
derna, politicamente forte, 
che sia in grado di assol-
vere una funzione pilo-
ta verso le altre sezioni del 
Partito *. 

Abbiamo oggi 33.646 ee l . 
lule, di cui 4.709 nei luoghi 
di lavoro. Queste ultime 
rappresentano una solida 
struttura che ha resistito a 
tutte le prove anche nei 
momenti piii difficili e ha 
dato la misura della sua ef
ficacia e validita nei mo
menti piii acuti delle gran
di battaglie politiche ed e 
stata parte importante ed 
in molte zone decisiva, del

la riscossa operaia sul pia
no rivendicativo. . , 

Da un'indagine che ri-
guarda 57 Federazioni, di 
cui 29 nel Nord, 12 nel 
Centro e 16 nel Sud, 6 ri
sultato che il Partito e 
presente in forma organiz
zata in 2000 fabbriche, un 
numero che e troppo lon
tano dalle esigenze e dalle 
possibilita. 11 divario tra 
le fabbriche esistenti • 
quelle in cui siamo pre
senti come organizzazione 
e particolarmente rilevan-
te nel Triangolo industria-
le, dove vi 6 stato un piii 
forte sviluppo economico 
e dove sono circa 600.000 
i lavoratori delle aziende 
industriali in cui non sia
mo presenti con l'organiz-
zazione del Partito. Per 
contro, nell'Italia centrale 
vi e la nostra solida pre-
sen/a in quasi tutte le 
principali fabbriche, men
tre nel Me77ogiorno, se ai 
tengono presenti le zone 
di sviluppo industriale, la 
creazione di cellule nei 
luoghi di lavoro non ha 
avuto quegli increment! 
che erano possibili e ne
cessari. Oggi in questo 
campo riscontriamo una 
positivn e accresciuta sen-
sibilita del Partito, che si 
manifesta: con un genera
le rafforzamento della ini
ziativa politica in direzio
ne delle fabbriche e della 
classe operaia: con scelte 
che tendono ad una con-
centia/ione di forze e di 
nuv/i per far funzionare le 
cellule esistenti e costruir-
le nelle nuove fabbriche; 
con una piii approfondita 
elaborazione che spinga a 
far funzionare questi or
ganismi in modo politico 
superando la concezione 
che li vuole come elementi 
di sollecitazione e di soste-
gno alia lotta sindacale. Ma 
nel contempo avvertiamo 
un ritardo. una lentezza 
in molte zone del Partito, 
che devono essere rapida-
mente superati. 

Diffusione organiz
zata dell'iinita 

Tutti i problemi che ri
guardano la struttura del 
Paitito a tutti i livelli po
tranno avere una positive 
soluzione solo se avremo 
un impegno generale e 
specifico per il lavoro di 
organizzazione. 

Bisogna ribadire che sen
za uno sviluppo del nume
ro degli iscritti e della pre
senza organizzata del Par
tito, della capillarita della 
nostra organizzazione non 
si pud nemmeno elaborare 
e attuare una giusta poli
tica. 

Credo che sia anche com
pito di questa Conferenza 
porsi il problema del mo
do con cui la nostra azio
ne di propaganda pud sta
bilire un giusto collega
mento fra i momenti e gli 
episodi specifici della no
stra lotta politica immedia-
ta, e le linee generali del
la nostra prospettiva socia
lista. Cid non solo perche 
noi rifiutiamo ogni separa-
zione tra propaganda e po
litica, ma anche in rappor
to all'esigenza oggi larga-
mente avvertita, di assicu
rare una piu organica e ap
profondita prospettiva uni
taria ai diversi momenti 
e ai diversi settori dalla 
battaglia politica in cui il 
Partito e impegnato. D'al-
tro canto il problema di 
una modificazione del no
stro modo di fare propa
ganda si pone anche in 
rapporto all'esigenza di 
adeguare sempre di piu le 
sue forme, i suoi contenu
ti, la sua stessa tecnica al
le modificazioni in atto nel
la coscienza pubblica delle 
masse e ai nuovi strumentl 
di formazione dell'opinione 
pubblica. 

Occorre quindi al riguar-
do superare i difetti di im-
prowisazione e di inizia
tiva frammentaria e quasi 
casuale per giungere a pro-
grammi piu organici, a 
scelte piu precise e tempe
stive, ad iniziative piii spe-
cifiche che riescano sem
pre a dare una visione ge
nerale al problema partico
lare che oggi e oggetto del
la nostra attivita di pro
paganda. 

Proprio per questo occor
re considerare la stampa 
come la spina dorsale di 
tutto il lavoro di formazio
ne e di orientamento. I dub-
bi sulla funzione della 
stampa e la teoria del suo 
inevitabile declino dinan-
zi alia crescente influen
za dei piu modemi mezzi 
di informazione come la 
TV, sono stati e dovreb
bero essere ormai cancel-
lati. E' vero che lo sviluppo 
dell'influenza dei nuovi 
mezzi di comunicazione 
crea problemi che noi dob
biamo valutare in tutta la 
loro ampiezza e complessi-
ta anche nelle loro riper-
cussioni sulla massa dei 
lettori della stampa quoti-
diana e periodica, ma tut
to cid ci pare che non di-
strugga . e neppure dimi-
nuisca. anzi sottolinei ed 
esalti il ruolo determinan-
te della stampa di partito, 
e soprattutto dell'I/niid, 
l'unico strumento che ogni 
giorno assolva una fun
zione di orientamento e di 
azione e che anche di fron-
te ad awenimenti eccezio-
nali si dimostra comt la 

(Segue m m 
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forma piu officace di pro
paganda. • Questo significa 
che VUnitd, organo di par-
t i to e di massa, giornale di 
informazione e di orienta-
mento, deve divenire sem-
pre d i p i i i lo strumento 
principale della nostra atti-
vita di propaganda e a que
sto compito deve eoncorre-
re tutto il Partita eliminan-
do nella diffusione punti 
di ristagno o di regres-
so e sopratlutto gli squi-
llhri tuttora fortissimi tra 
localita e localita. La diffu
sione organizzata e la con-
dizione e la garanzia prima 
della vita e dello sviluppo 
deWUnita. Sul metro della 
diffusione dcrd'Unita si mi-
sura il carattere di massa 
del Partito. 

La nostra politica e la 
stessa complessita della no
stra situazione richiednnn 
un generale elevamento del 
livello culturale e ideolo-
dico di tutto il partito. 

II X Congresso rilevava 
che permangono essenzial-
mente tre lacune: l'assenza 
di un giusto collegamento 
tra linea politica e prospet-
tiva socialista. la riconqui-
sta critica deiM coneezio-
ne marxista, l'analisi e la 
critica dell'odierna societa 
italiana e dell'attuale situa
zione del mondo secondo 
una visione non dogmatica 
della nostra ideologia. Pro-
prio perche- in queste tre 
grandi direzioni occorre 
migliorare tutto il nostro 
lavoro il rilievo che assu-
mono strumenti come < Ri-
nascita > e come « Critica 
Marxista > divepta decisi-
vo ai fini di un elevamento 
generale della formazione 
politica, del livello idenlo-
gico e culturale del Par
tito. 

Tn questa azione di pro
paganda cosl concepita un 
rotocalco come < Vie Nuo-
ve > malgrado le difficolta 
oggettive che ha dovuto 
incontrare finora ha una 
funzione che bisogna ac-
crescere. 

E qui vorrei richiamare 
l'attenzione dei compagni 
su un problema che credo 
avra un particolare rilievo 
nei lavori della Commissio-
ne propaganda di questa 
Conferenza. ossia quello 
della creazione di una va-
sta rete di giornali di fab-
brica. 

In generale credo che noi 
dobbiamo portare avanti 
quell'azione di rinnovamen-
to della nostra propagan
da scritta e orale che gia 
ha avuto un momento im-
portante neH'ultima cam-
pagna elettorale. e in cui si 
colloca anche la battaglia 
per il controllo democrati-
co della RAI-TV. 
; Dopo essersi preoccupa-
to dei problemi del finan-
ziamento del Partito, indi-
ca/idn quattro direzioni di : 
lavoro (raccolta di contri-
buti . tra le masse, quote-

tessera e sottoscrizione Uni
ta. corresponsabilita dpi Co-
mitati regionali. rendicon-
ti agli iscritti), Macaluso si 
avvia alia conclusione del 
suo rapporto. 
4 L'accresciuta complessita 
dei compiti e dellc nostre 
responsabilita sul piano na-
zionale e interna/ionale — 
egli afTerma — pone con 
acutezza il problema dei 
quadri del partito II docu-
mento del Comitato Centra-
.le sottolinea, come negli til-
timi anni la linea del rin-
novamento e del rafforza-
mento del Partito abbia sti-
molato 3 formazione e fat-
to avanzare nuovi dirigenti. 
Cio e evidente a livello pro-
vinciale e regionale, e in-
vece meno evidente nelle 
organizzazioni di base Que
sto perche proprio nelle or
ganizzazioni di base e piu 
marcata la divisione tra 
politica e organizazione. e 
il processo di partecipazio-
ne alia elaborazione e alia 
direzione non e pienamen-
te dispiegato. . 

Noi dobbiamo sapere che 
un piu elevato sviluppo di 
quadri . soprattutto dei qua
dri di base, e possibile so
lo Sf anche a quei livelli 
il partito avra una inizia-
tiva e una attivita conti-
nu i in tutle le direzioni. ' 

Un certo isterilimento del 
nostro quadro e legato al 
fatto che ci sono ancora 
compagni che non lavora-
no con una chiara visione 
deirat tuale nostra prospet-
tiva. mentre le tradiziona-
li s t rut ture non hanno as-
sicurato la efficace dispo-
sizione, l 'impegno. la qua-
lificazione. lo sviluppo del-
le forze del Partito sui ter-
reni nuovi e dechivi nei 
quali si svolge oggi lo scon-
t ro con le altre forze. Ec-
co perche colleghiamo lo 
sviluppo dei quadri ad un 
intenso lavoro ideolngico e 
politico per unire tut to il 
nos'.ro attivo attorno alle 
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prospettive generali e nei 
singoli campi della nostra 
lotta, al superamento della 
IratUira fra politica e orga-
niz/azione, •airampliamen-
to della vita demoeratiea, 
al decentramento della ini-
ziativa • politica. Questa 
d'altra parte e la strada 
perche il quadro dirigente 
si formi attraverso un pro
cesso dal basso, soprattut
to cialla fabbrica, con una 
selezione demoeratiea e 
non burocratica o «tecni-
cistica ». 

II ritardo che accusia-
mo nella formazione dei 
quadri e denunciato anche 
dall'eta media dei nostri 
funzionari che e di 36 an
ni con una anzianita d'iscri-
zione al partito che per il 
•18.1% data dal 1945 o pri
ma, per il 38,3% dal perio-
do che va dal 1946 al 1956 
e solo per il 13.6% da dopo 
il 1956. Ora non e'e chi non 
veda l'esigenza di at t irare 
nei nostri apparati compa
gni giovani, i quali mo-
strano oggi vivo interesse 
ideale e culturale ed han
no una notevole disposi-
zione a trovare un contatto 
con le nuove generazioni. 

II processo di avanzata e 
promozione dei quadri de
ve svilupparsi dal vivo, 
dalle lotte sociali e politi-
che, ed essere sostenuto da 
un piu intenso lavoro di 
preparazione politica. ideo-
logica e culturale. superan-" 
do ogni separazione tra po-
Is'ica e ideoloeja, tra ulco-
logia e cultura. 

Da qui l'esigenza di un 
« lavoro ideologico * e di 
formazione che non si fon-
di su un sistema codificato 
di principi da trasmettere 
scolasticamente ai quadri, 
ma su un patrimonio di 
pensiero che incessante-
mente si arricchisce nei 
corso della nostra lotta po
litica e culturale. Con que
sta ispira/.ione deve essere 
organizzato il sistema sco-
lasticn del Partito dalla ba
se alia scuola centrale e le 
iniziative tendenti a stimo-
lare, ahche nazionalmente, 
campagne dedicate alio stu
dio e alia collaborazione 
alia stampa del Partito. 

Compagni, 
la nostra costante preoc-

cupazione di adeguare il 
nostro quadro ai compiti 
nuovi, di avere alia dire
zione delle nostre organiz
zazioni compagni con un 
snldo orientamento politico 
e una conoscenza puntuale 
dei problemi nuovi che si 
p.mnono, deve sempre as-
sociarsi aU'esigenza di fare 
crcscere questo quadro con 
quo'.ia passione rivoluzio-
nnria. devo/ione alia causa 
dei lavr.ratori. disenteresse 
o tt'.sciplina che caratteriz-
z.uio : militanti di un par-
t i 'o rivoluzionario. 

Si vincono i dubbi e le 
ir.certe/ze sulla via demo-
cintica. se il quadro impe-
L'nato nelle organizzazioni 
di partito. di' massa, socia
li, negli Enti locali, nei Par-
lamento mantiene ben sal-
dc c;ucste caratteristiche. 

Tutti abbiamo coscienza 
dei compiti ardui che ci 
stanno innanzi ma anche 
della validita della lotta in 
cui siamo impegnati. Nei 
movimento operaio italiano 
e apcrto un dibattito e una 
lot'a politica sulle prospet-
tive da dare alia classe ope-
raia Con forze importanti 
del movimento cattolico e 
della iJemncrazia laica sia
mo impegnati in uno scon-
tro che e fatto anche di 
competizione e di ricerca di 
unit a Siamo impegnati ad 
apprendere da questo di
battito e a dare rispostc va-
lidc e convincenti ai pro
blemi nuovi che sorgono da 
una roalta messa in movi
mento dalla nostra lotta. 

P I qus discendono le po<^ 
sibih'a di allargare i nostri 
letja'ni con le masse e so-
praituUo con le nuo \e ge-
nrrazioni, le possibilila di 
avan/are verso il socia
lisms • • • 

. Nell'ambito del movi
mento comunista interna-
zionale siamo impegnati a 
portare avanti non solo una 
polemica politica e ideale, 
ma anche a confrontare le 
nostre scelte che potranno 
esprimere tutta la loro va
lidita solo se avanzeremo 
in direzione del socialismo, 
«.olo se ci faremo dare ra-
gione dai fatti. 

Gramsci diceva: « Vive-
re non e nbba»tan/a: biso-
pna avere una s tona, biso
gna muoversi e svilupparsi 
per poter affermare di es
sere un organismo politico 
che ha una base propria e 
l"avvenire" per se >. Ebbe-
ne, compagni, oggi affron-
tiamo i problemi di un ul-
teriore sviluppo del Parti
to. i problemi del nostro la
voro organizzativo. in que
sta situazione nuova, con la 
coscienza di avere una sto-
ria e con la fcrma volonta 
di voler fare della storia e 
quindi muoverci per cresce-
re armonicamente come un 
organismo il cui sviluppo 
stimola tutta la vita demo
eratiea del Paese e la avvia 
verso il socialismo. 

interventi 
Nei pomeriggio di ieri e 

iniziato il dibattito sulla 
relazione del compagno 
Macaluso. Presiedeva la se-
conda seduta della Confe
renza nazionale del PCI il 
compagno Cossutta, della 
direzione del partito. 

II compagno Cossutta ha 
letto i telegrammi dei com
pagni Lama. Turchi e Spa-
no, impossibilitati ad assi-
stere alPassemblea, e ha 
letto poi numerosi messag-
gi di sezioni e cellule di 
ogni parte d'ltalia che an-
nunziavano il superamento 
del 100% nei tesseramento. 
E' stato inoltre chiamato 
alia presidenza, fra gli ap-
plausi di tutti i delegati, 
il compagno Angelo De-
bettio, assessore al comu-
ne di Longarone. 11 dibat
tito e iniziato con l'inter-
vento del compagno Athos 
Guasso di Torino. 

Guasso 
Inizia sottolineando co

me al centro della Confe
renza sia il problema della 
organizzazione di partito 
sui luoghi di lavoro. Porta 
l'esperienza di Torino dove 
quest'anno si sono raccolte 
seicento nuove adesioni al 
partito nelle cellule di fab
brica e sono state costitui-
te nuove organizzazioni. 
Cio, peraltro, non deve far 
dimenticare i limiti e le 
debolezze riscontrati nei 
lavoro. Essenziale e svilup-
pare l'iniziativa e gli stru
menti organizzativi del par
tito nell'azienda tenendo 
conto dei contenuti nuovi 
— sul piano sociale, politico 
e sindacale — della azione 
operaia a partire dalle lot
te del '62-'63 che hanno 
aperto la fase della con-
trattazione integrale del 
rapporto di lavoro e messo 
in • luce lo stretto legame 
fra la condizione nelle fab-
briche e i gravi problemi 
della vita civile. 

Queste esperienze sotto-
lineano l'esigenza di con-
quistare un maggior potere 
dei lavoratori nella fabbri
ca e alia direzione della vi
ta del paese. In particolare 
la classe operaia chiede og
gi di pesare di piu nei pro
cesso produttivo e nella de-
terminazione del rapporto 
di lavoro e di essere orga-
nicamente inserita nella vi
ta civile e culturale della 
citta. Percio e particolar-
mente necessario oggi svi-
luppare il lavoro di partito 
nella fabbrica. Su questo 
tema i compagni torinesi 
hanno concentrato la loro 
attenzione in preparazione 
della Conferenza nazionale 
precisando, con l'esperien
za di 150 assemblee, l'esi
genza di costruire nella 
realta di tutti i giorni un 
grande fronte antimonopo-
listico partendo dalle lotte 
operaie e cementando il 
rapporto fra la fabbrica e 
tutto il paese. L'iniziativa 
unitaria delle organizzazio
ni operaie per il rinnova-
mento della citta e in ef-
fetti la prima valida espe-
rienza di una programma-
zione demoeratiea. 

11 compagno Guasso con
clude esprimendo 1'opinio-
ne che in questo quadro 
e necessario riconfermare 
e rafforzare l'esperienza 
delle sezioni di fabbrica 
come strumenti di iniziati-
va politica e di organizza
zione, sviluppare la rete dei 
giornali di fabbrica e dar 
vita ad alcuni gruppi di 
lavoro che portino avanti 
la iniziativa sulla condi
zione operaia. 

Reichlin 
Alfredo Reichlin. segre-

tario regionale delle Pu-
glie rileva che e difllcile 
dare un giudizio comples-
sivo della situazione del 
partito nei Mezzogiorno. 
Se giudicassimo soltanto 
dai processi interni del 
Partito noi potremmo es
sere abbastanza contenti 
di come vanno le cose: la 
preparazione della Confe
renza e stata. per esem-
pio, migliore Ji quella che 
ha preccduto il X Con-
yresso, che trovo impre-
parato il parti to. Ma un 
giudizio sullo stato del 
parti to non puo essere dis-
sociato dal giudizio fra il 
rapporto tra stato del par
tito e problemi che la si
tuazione politica ci pone 
fi la capacita nostra di 
sciogliere i nodi che dob
biamo affrontare. se vo-
gltamo andare efTettiva-
mente avanti. E" qui che 
sorgono una . serie di 
preoccupazioni. 

L'na forte spinta di clas
se si verifica tra i lavora
tori meridionali. fra j qua
li si fa strada la .coscien
za di esser di fronte ad 
una «st re t ta > non solo 
economica ma politica e 
sociale. il che vuol dire 
che si sente come non sia 
soltanto in giuoco il livel
lo dei salari. ma qualcosa 
di piu: i] rapporto di for-
za tra le classi sociali. la 
collocazione di regioni, 
settori. interj strati socia
li. Non si tratta di parole 
Pensiamo alia carica di 
certi scioperi recenti che 
non si ricordava da anni: 
una carica ritrovata nelle 
conferenze operaie (cosa 
nuovissima per il Sud) , 
dove vi e stato r incontro, 

spesso per la prima volta. 
fra nostre federazioni, fra 
il nostro quadro di origi-
ne e di mentalita ancora 
cosi contadine e i giovani 
operai. " '• 
' Eppure tutto cio non ba-
sta. Occorre dare uno 
sbocco politico positivo a 
questa carica. Quando di-
ciamo che siamo arrivati 
ad una «stret ta ». voglia-
mo dire questo: che fermi 
non si puo stare, che o noi 
siamo capaci di modificaie 
effettivamente il meccani-
smo di accumulazione mo-
nopolistica o non sara fa
cile impedire un conteni-
mento di fatto dei salari, 
un peggioramento del rap
porto Nord-Sud, citta e 
campagna. Il Partito non 
puo solo denunciare, m» 
deve riuscire a creare 
nuovi strumenti di lotta 
per meglio collegare la 
strategia alia tattica. per 
anticipare le scelte dell'av-
versario e non soltanto 
condizionarle o denunciar-
le. Noi, cioe, non possia-
mo accettare che il nostro 
discorso organizzativo si 
appiattisca nei sociologi-
smo; esso deve mantener? 
Integra la sua caratteriz-
zazione di classe. 

II compagno Reichlin 
sviluppa a questo punto 
una serie di argomentazio-
ni sulla formazione del 
nuovo tessuto urbano nei 
Mez/ogiorno e sui proble
mi che cio pone. 

Ecco perche il gruppo 
dirigente meridionale sen
te oggi il dovere di porre 
con maggiore forza di 
quanto non si sia fatto nei 
passato e di quanto non si 
faccia tuttora, la necessi
ty di collegare i problemi 
meridionali (e non soltan
to i problemi di questa o 
di quella regione. di que
sta o di quella federazio-
ne) ad un discorso orga-
nico c rcalistico sullo svi
luppo nazionale. sulla 
s trut tura della domanda e 
dell'olTerta. sugli investi-
menti. fino ad investire di-
rettamente j rapporti eco-
nomici internazionali. cioe 
il nodo della politica este-
ra. Cio che noi vogliamo 
sottolineare e non soltan
to l'esigenza di un colle
gamento piii stretto tra ri-
chieste immediate (sala-
riali e di ordine congiun-
turale) e riforme di strut
tura. ma anche la necessi-
ta di un coordinamento 
piu organico delle propo-
ste di riforma neirambito 
di alcune grandi scelte ge
nerali. politiche ed orga-
nizzative. che la linea del-
Tarticolazione regionale 
deve servire a sollecitare 
e non a far svanire. 

La prima di queste 
grandi scelte riguarda. la 
esigenza di una nuova col
locazione della economia 
italiana nei quadro del 
process? di integrazione 
economica internazionale. 
Una ripresa del ciclo eco-
nomico che sia ricercata 
fondamentalmente all ' in-
terno del vecchio modello 
di integrazione. e cioe nel
l'ambito delle aree svilup-
pate. rappresenta oggi la 
piii grave minaccia per il 
Mezzogiorno. Infatti un 
ulteriore sviluppo dell 'in-
dustria italiana sulla base 
del vecchio schema che ha 
c o m e presupposti una 
espansione ancora piii csa-
sperata dei beni di consu-
mo durevole. una crescen-
te aggregazione del «trian-
golo > industriale all'area 
centro-europea del MEC. e 
un consegucnte maggior 
squilibrio tra Nord e Sud, 
potrebbe rimettere in di-
scussione molte cose sia 
ncl Mezzogiorno sia nei 
Nord. dove la classe ope
raia potrebbe trovarsi iso-
lata e sottoposta a nuove 
suggestioni estremistiche o 
giolittiane. 

In questo quadro si 
comprende la necessita di 
sviluppare il dibattito che 
e in atto all ' interno dei 
gruppi dirigenti meridio
nali. dibattito che tende a 
ricercare un nuovo rap
porto piii organico e piii 
immediato tra Nord e Sud 
sia nella elaborazione de-
gli obiettivi sia. pero. an
che nc«li strumenti di di
rezione e di organizza
zione. 

Chinello 
Cesco Chinello. segreta-

rio della Fcdera/.ione di 
Venezia. parte dalle rapi-
de e tumultuose trasfor-
mazioni avvenute in questi 
anni nella regione veneta 
sul terreno economico c 
sociale c dalle contraddi-
zioni di uno sviluppo de
terminate dal capitalismo 
e dai monopoli. In questa 
regione, percio — forse 
piii ancora che in altre — 
le cause dell 'attuale. grave 
situazione economica ap-
paiono chiaramente deter
minate da fenomeni di 
s t rut tura e non « congiun-
turali >. 

Lo sviluppo industriale 
— assai largo nella regio
ne veneta in questi ultimi 
tempi — sta avvenendo se
condo la politica dei < po
ll > (vedi Porto Marghe-
ra) , che rifiuta di affron
tare il problema della ri-
forma agraria e di un or-
dinato e democratico svi
luppo economico. 

Oggi, pcrtanto, le condi-
zioni di sviluppo del par

tito comunista nei Veneto 
si incontrano nei filone del
la nuova e giovane classe 
operaia, nella battaglia per 
una reale egemonia della 
classe operaia nella societa. 

Gia le elezioni del 28 
aprile hanno messo in ri-
salto un netto progresso 
del partito proprio nelle 
zone operaie, comp «ten-
denza >. tuttavia, che in-
veste l 'inteia regione. Su 
questa strada occorre an
dare avanti, s trutturando 
nei fuoco delle trasforma-
zioni sociali e delle con-
traddizioni del sistema ca-
pitalistico il rapixirto (non 
solo organizzativo) tra par
tito e classe operaia, sulla 
base della grande spinta 
unitaria esistente cosi co
me si manifesta nei paese 
e che ha avuto un momen
to culminante nello seio-
pero generale " deH'indu-
stria e dei trasporti a Por
to Marghera e a Venezia. 

Nella attuale « stretta > 
che il , paese sta attraver-

.sando, i lavoratori veneti 
— anche quelli cattolici — 
avvertono che sono in gio-
co non solo rivendicazioni 
cconomiche, ma problemi 
strutturali e politici di fon-
do. Questo sbocco piii ge
nerale occorre dare a tutte 
le battaglie che partono 
dalla fabbrica. La linea del 
« decentramento » indicala 
come tema di questa as-
semblea va intesa — nei 
quadro di tali considera-
zioni — come linea di uni-
ta della direzione politica 
e di cstrcma articolazione 
dell'iniziativa e dell'orga-
nizzazione. 

Occhetto 
Achille Occhetto, segre-

tario nazionale della FGCI, 
rileva inizialmente che il 
problema che oggi ci si 
pone e quello di trovare il 
nesso tra forme organizza-
tive nuove e tipo di svilup
po della societa italiana. 
Questo rapporto non e na-
turalmente riducibile alia 
adesione empirica a tutte 
le forme della nuova realta 
sociale, ma deve rappre-
sentare la capacita di co-
gliere le caratteristiche 
originali della nostra stra
tegia rivoluzionaria alia lu
ce di queste modificazioni. 
Le nuove strut ture organiz-
zative debbono cioe cor-
rispondere: 1) alia conce-
zione nuova della battaglia 
per il potere; 2) alia nuo
va politica delle alleanze, 
intesa non solo come al
leanze sociali, ma come pro
blema del rapporto con al-
tri partiti nei processo di 
costruzione della societa 
socialista; 3) soluzioni nuo
ve nella gestione del pote
re e neH'articolazione del
la vita demoeratiea per 
quanto riguarda l'occiden-
te capitalistico. 

II coraggio delle scelte 
organizzative che noi dob
biamo compiere corrispon-
de infatti alle mutate con-
dizioni di lotta, di fronte al
le quali il movimento ope
raio si trova neli'occidente 
capitalistico: e in questo 
quadro che si colloca il 
problema del rapporto tra 
Parti to e nuove genera
zioni. 

Le trasformazioni Intei-
ne alia societa italiana han
no inciso in modo partico
lare nei rapporto giovani 
generazioni-societa. nei du-
plice aspetto del rapporto 
con il lavoro e con la vita 
associativa. La FGCI si e 
trovata di fronte ad una 
gioventii nuova. che e en-
trata in massa nelle fab-
briche e nelle sctiole. che 
si assumeva i primi impe-
gni sociali in un clima di 
profonda crisi delle tradi-
zionali concezioni conser-
vatrici della borghesia ita
liana e d'incipiente a^cesa 
delle dottrine del collabo-
ra7ionismo. 

I giovani entrati nella 
produzione non sono piu 
una massa informe ed 6 
per questo che. partendo 
dall'analisi del mutato rap
porto qiovani-societa, era 
necessario t ra r re delle con-
clusioni coraggiose per cio 
che riguarda i compiti e 
le funzioni della FGCI. Di 
qui la necessita di una rot-
tura con la vecehia conce-
zione della FGCI come or
ganizzazione di protesta po
litica e di organi77azione 
del tempo libero 

Questa rottura non e 
dunque avvenuta per 1'in-
tellettualismo del gruppo 
dirigente, ma per un'esi-
genz;i obiettiva. La funzio
ne della FGCI nelle nuove 
condizioni non poteva in
fatti essere che eminente-
mente politica. nei senso 
piu completo della parola: 
di^cussione, elaborazione, 
lotta e battaglia politica 
In questa situazione, il no
stro problema non era, co
me alcuni hanno potuto 
credere, di trasformare la 
FGCI da organizzazione di 
massa in organizzazione di 
opinione: si trattava in ef-
fetti di orientarsi in que
sta nuova realta in movi
mento. di abhandonare vec-
chi metodi organizzativi. di 
crearsi nuovi strumenti di 
intervento e di mobilitazio-
ne per avvicinare la gio
ventii dove essa lavorava e 
studiava. In questo quadro 

noi abbiamo compreso che 
i problemi della fabbrica 
e della scuola si compone-
vano in un'unica prospetti-
va di lotta anticapitalisti-
ca, facendoci individuare 
la via di nuove unita che 
trovavano nella denuncia 
del sistema di sfruttamen-
to il loro piii avanzato pun-
to di partenza. Se spesso il 
momento della discussione 
ha prevalso nella FGCI 
sul momento dell'iniziati
va politica e perche noi ci 
siamo trovati in deHnitiva 
partecipi di quel profondo 
processo di analisi critica 
delle nuove realta struttu
rali e politiche che investi-
va tutto il movimento co
munista. 

Tutto questo travaglio cl 
ha portato a comprendere 
che i compiti della FGCI 
vanno ricercati, al di fuo-
di di ogni concezione gio-
vanilistica, nei rapporto di-
retto che inlercorre tra i 
problemi sollevati dai gio
vani e quelli piu gene
rali della rivoluzione socia
lista. E' su questo terreno 
che senza scadere da un In
to nella partecipazione ac-
cademica al dibattito gene
rale, dall'altro nella valu-
tazione di una realta gio-
vanile vista isolatamentp. 
e possibile individuare la 
sneeifica fun7ione della 
FGCI. la condi/ione nerche 
essn sia in qratln di fornire 
al Partito un pre7ioso con-
tributo. 

Su questa linea va posto 
lo sroivo della FGCI di 
dar vita a nuove forme di 
unita: assemblee unitarie 
dei giovani lavoratori, 
estensione dei Consigli di 
istiluto quali centri di au-
togoverno e di educazione 
fattiva alia democrazia. la 
formazione di un forte e 
autonomo sindacalismo stu-
dentesco di massa 

Questa ricerca assume un 
valore politico generale. in 
quanto nuove forme d'uni-
ta e di partecipazione non 
assumono solo un valore di 
opposizione; per questa li
nea si deve prefigurare la 
nuova societa socialista, 
una vitale regolamentazio-
ne della democra7ia. Que
sto e il problema del con
tatto con le altre forze po
litiche. 

G. Tedesco 
Giglia Tedesco, del Co

mitato centrale, ha detto 
che la donna, oggi, vive in 
pieno la minaccia che il 
Paese sia arrestato nei suo 
sviluppo in nome delle 
preoccupazioni e dei con-
traccolpi delle tendenze in-
flazionistiche. Nessuno ne-
ga tali preoccupazioni: ma 
il problema e del come a 
queste tendenze si rispon-
de. Un equilibrio, infatti. la 
societa lo ritrova sempre; 
ma a che livello, e a quali 
prezzi? Di un processo di 
arresto dello sviluppo eco
nomico le donne sarebbe-
ro le prime a risentirne, 
per il tipo precario e subal-
terno del loro inserimento 
nella produzione. E il peso 
drammatico del < doppio 
lavoro >, determinate pro
prio dal c miracolo offusca-
to >, dalla espansione caoti-
ca e tumultuosa della socie
ta impone di non rinviare 
le istanze di una moderna 
organizzazione della vita 
domestica e sociale. 

Cio implica che i grandi 
consumi di base siano orga-
nizzati in modo diverso: 
dalle s trut ture scolastiche 
ed assistenziali ai trasporti, 
alia rete distributiva, alia 
sicurezza sociale. Per far 
questo, occorre superare la 
congiuntura. avviando un 
certo tipo di programma-
zione. Ma non sono queste 
le esigenze stesse che sca-
turiscono dalla autonoma 
spinta delle donne alia 
emancipazione? Quando, 
ad esempio. si chiede un 
piano nazionale di asili-
nido, non si reclama un 
c Iusso > che la societa non 
sarebbe oggi in grado di 
pagare. ma si prospetta una 
linea di effettivo risparmio, 
se si ha mente all'estremo e 
dispersivo costo umano e 
materiale oggi richiesto al
le famiglie per la custodia 
dei figli. 

Ecco perche le richieste 
delle masse femminili sono 
naturalmente in antitesi al
le soluzioni individualisti-
che; ecco perche la sordita 
a questi problemi e, oggi, 
sordita alle giuste soluzio
ni della situazione generale 
del Paese. 

NelTattuale fase congiun-
turale. appare dunque nella 
sua estrema importanza la 
azione e la organizzazione 
delle donne per la loro 
emancipazione. E la richie-
sta che le associazioni fem
minili siano riconosciute 
dai pubblici poteri come 
parte integrante del tessuto 
della nazione corrisponde 
ad una esigenza non solo 
delle donne. ma della de
mocrazia italiana 

Di qui la necessita di sot
tolineare le preoccupanti 
dimensioni del divario tra 
la potenzialita nnnova tnee 
insita nelle donne, e il bas
so livello della loro orga
nizzazione; Iimite che oc
corre superare, pena lo 
scadimento di tale poten
zialita. 

Per questo, oggi, e piu 
che mai pericolosa la falsa 
problematica politica che 

si sono poste le donne d.c. 
nei loro recente Convegno 
nazionale. Esse hanno ri-
dotto all'accordo di vert ice 
tra le forze del centro-sini-
stra il problema della colla
borazione unitaria nei mo
mento stesso in cui hanno 
riproposto false alternative 
quali la < libera scelta > e 
il « lavoro a tempo parzia-
le >: indirizzi, questi, che 
tendono — piii-che mai nel
la presente situazione eco
nomica — a ricacciare in-
dietro le donne, evitando 
che esse pesino per impor-
re scelte di riforma. 

Qui si apre il discorso 
sul valore delle autonomie 
che il nostro Partito, per il 
suo stesso carattere di for
za demoeratiea e insieme 
rivoluzionaria, e in grado 
di fare fino in fondo. Di-
versa 6 la nostra concezio
ne delle autonomic dalla 
visione pluralistica che e 
propria della dottrina so
ciale cattolica. Ammettere 
una pura e semplice plura-
lita di corpi sociali, in ter
mini di gruppi di pressio-
ne, e, quindi, al Iimite, sen
za distinzioni fra interessi 
corporativi e conservatori e 
istanze di rinnovamento, si-
gnifica alia fine lasciare ai 
soli gruppi dominant! la de-
terminazione delle scelte. 

Percio, nei limiti e nel
le contraddi/ioni del plura-
lismo cattolico — caratte
ristiche del suo interclassi-
smo e del suo ondeggiare 
tra la concezione liberale 
borghese e l'integralismo — 
e la radice della giustifica-
zione ideologica di una li
nea politica che degrada a 
sociologia le questioni di 
rinnovamento e a ricambio 
evoluzionistico di gruppi di 
direzione la questione del-
1'accesso delle classi lavora-
trici alia direzione del 
Paese. 

Affermare invece la ne
cessita di riconoscere e con-
sentire il pieno e libero 
manifestarsi di tut te le di
mensioni autonome della 
societa. signitica avere del
la sintesi politica una ben 
diversa concezione: proprio 
perche i Partiti non sono 
l'unico terreno di formazio
ne delle volonta e di deter-
minazione delle scelte poli
tiche. la sintesi che 6 pro
pria della dialettica dei par
titi avviene ad un livello 
tanto piii avanzato. quanto 
piii tutte le dimensioni del
la societa si esprimono e 
manifestano liberamente ed 
autonomamente le soluzio
ni di progresso confacenti 
agli interessi che esse rap-
presentano. 

Ventura 
II compagno Ventura, 

segietario della Federazio-
ne di Matera, osserva che 
alio sbandieramento del 
< miracolo economico > se
gue oggj l'invito al sacri-
ficio, come ogni volta che 
la classe dominante e co-
stretta a chiedere una t re -
gua per ricercare nuove 
fonti di profitto. Quali so
no i compiti che a noi de-
rivano da tutto questo? Lo 
esame dello stato del par
tito non puo limitarsi ad 
analizzare la forza orga-
nizzata ma deve conside-
rare anche la capacita di 
utili7zare e mettere in mo
vimento questa forza. 

Categorie intere e gente 
d'ogni ceto cominciano a 
criticare il passato e si av-
vicinano a noi per cono-
scercj e concordare il da 
farsi perche il peso della 
congiuntura sfavorevole 
non cada sulle spalle del 
piii debole. Non sempre le 
nostre sezioni sono capaci 
di accogliere q u e s t e 
energie. 

Il compagno Ventura 
esamina a questo punto la 
esperienza dello sciopero 
generale di un mese fa a 
Matera. sciopero di prote
sta contro la mancata in-
dustrializ7azione della re
gione e per la grave si tua
zione attuale che dovreb-
be sfociare, secondo dati 
governativi. nella espulsio-
ne di al tre duecentomila 
unita lavorative dalla Lu-
cania. Non solo lo sciope
ro ha avuto tin grande 
successo (isolando. fra I'al-
tro, i dirigenti dc anche 
daj lavoratori cattolici) 
ma le forze nuove che vi 
hanno partecipato non si 
sono poi disperse: esse 
partecipano infatti a nuo
ve iniziative unitarie per 
pre pa rare le basi della 
programmazione demoera
tiea che la Lucania con-
trappone ai piani del mi-
nistro Colombo. 

Qualcosa d- diverso dal 
passato e stato insomma 
creato dalla lotta: lo si 
puo riscontrare nelle ini
ziative unitarie e anche 
considerando quanto av
viene fra gli stessi gruppi 
dirigenti dei partiti della 
attuale coalizione di cen-
tro-smistra, (la DC. per 
esempio, h a dovuto acco
gliere la proposta unitaria 
per la creazione della 
«Unione delle province 
lucane>). Cio e dovuto ai 
nuovi rapporti di forza 
creati dallo sciopero ge
nerale; su questa strada 
ora si deve andare avanti 
sviluppando la lotta per la 
riforma agraria e per la 
industrializzazione. 

II compagno Ventura ha 
concluso esaminando lo 
stato del partito in Luca
nia, in particolare sottoli

neando la giustezza della 
linea del decentramento. 
Questo non significa che 
su certi problemi non sia 
necessario coordinare il 
dibattito e l'azione sul pia
no regionale o anche in-
terregionale. 

Scheda 
Rinaldo Scheda, della Di

rezione del Partito, dopo 
aver sottolineato l'impor-
tanza che assumono oggi i 
problemi della direzione 
del movimento unitario e 
di lotta delle masse lavo; 
ratrici italiane anche sotto 
il profilo dei rapporti del 
partito con queste masse, 
illustra brevemente gli 
sviluppi raggiunti in esten
sione e in qualita dai mo-
vimenti rivendicativi nei 
vari settori. 

Nuove possibilita oggi si 
affacciano per portare ad 
estensioni piii ampie. piii 
unitarie e piii avanzate le 
lotte rivendicntive e sociali. 
Tali possibilita debbono pe
rt) oggj essere inquadrate 
in una situazione che ha su-
bito negli ultimi tempi mo
dificazioni importanti. nella 
situazione economica con 
il processo inflazionistico in 
atto. sul piano dei rapporti 
sindacali in lelazione ad un 
evidente irrigidimento del 
fronte padronale che tende 
a colpire l'ini7iativa auto
noma e il potere contrat-
tuale dei sindacati, e in-
fine sul terreno politico 
con l'ingrcsso dei socialisti 
nei governo e con le scelte 
non positive che il governo 
Moro ha compiuto nei pri
mi atti della sua direzione 
in campo sociale ed eco
nomico. 

Senza sottovalutare i suc-
cessi importanti ottenuti 
con la lotta dei lavoratori 
nei contrastare in questi 
ultimi anni il tipo di svi
luppo imposto dai gruppi 
monopolistic! e dalle forze 
dirigenti della politica ita
liana. bisogna dire che le 
lotte dei lavoratori non so
no riuscite ad incidere nei 
profondo dei rapporti so
ciali e politici. Le solu/ioni 
di fondo — pur contenute. 
pur presenti nella pintta-
forma su cui hanno preso 
sviluppo le lotte della clas
se lavoratrice — non sono 
passate. 

Cio costituisce certo uno 
dei fattori per i quali non 
si e riusciti ad impedire 
che la societa italiana. sot-
to la direzione dei gruppi 
dirigenti capitalistici. ve-
desse esaurita la fase di 
espansione economica de-
gli anni scorsi. da cui poi 
scaturiscono le attuali dif
ficolta congiunturali e lo 
aggravarsi della situazione 
in generale. 
Questa costatazione non 

deve limitarsi ad una sem
plice registrazione; ma de
ve stimola re una ricerca 
autocritica. in parte gia 
avviata. che tocca in par
ticolare il campo delle lot
te per le riforme di strut
tura, per un rinnovamento 
dei rapporti econoim>i e 
politici a tutti i livelli. 

L'esistenza di queste 
nuove difTicolta non deve 
pero ofTuscare un al-
t ro aspetto della realta at
tuale. anch'esso incontcsta-
bile. rapprcsentato dal fat
to che lo stato attuale del 
movimento di lotta delle 
masse lavoratrici. la loro 
capacita di pressione non 
e in fase di riflusso ma si 
mantiene inalterata. anzi 
si va raffoivando. 

Dopo aver indicato le 
grandi categorie ogci im-
pegnate in apitazioni sin
dacali e sociali (dall'indu-
stria airaericoltura. aU'im 
piego pubblico). Scheda ha 
messo in rilievo le dimen
sioni nuove che vanno as-
sumendo i movimenti ri
vendicativi che partono 
dalle condizioni dei lavo
ratori fuori dei luoghi di 
lavoro che affrontano i 
problemi sociali dell'inse-
diamento. cioe i problemi 
dei trasporti . della casa. 
della scuola. della forma
zione professionale ed oggi 
in modo acuto quello dei 
prezzi. della lotta contro le 
cause reali del carovita. 

Grandi movimenti arti-
colati affrontano ouindi la 
resistenza irrigidita d e i 
gruppi dirigenti capitalisti
ci i quali. sotto l*ineal7are 
della nressione delle mas«e. 
introducono element i di 
manovra. aciscono <;niropi-
nione puhblica per deviare 
il cor^o delle lotte. per im-
brirl iarle. p e r condizio
narle. 

In una situazione come 
questa. in cui molti nodi 
vengono al pettine. il peri-
colo piii serio che si pre-
senta 6 che le oreanizzazio-
ni del movimento oneraio 
non si dimoMrino all'altez-
7a di raccogliere. di esnri-
mere ai livelli piii oualifi-
cati. la spinta rivendicati-
va delle masse Der affron
tare decisamente « oroble-
mi niii di fondo della ron-
di7inne dei lavoratori e 
nuelH la cui coluzione puo 
decidere delle future pro-
snettive della societa ita
liana. 

ATfermato di non attri-
buire a questa sua consido-
razione un sicnificato atti-
vistico, Scheda ha sostenu

to alcune tesi che investo-
no l 'oiientamento delle lot
te rivendicntive, il loro rap
porto con le riforme di 
struttura, la necessita di 
un'articolazione per dare 
un significato concreto agli 
obiettivi di riforma. 

Dopo aver sottolineato 
l'esigenza di dare contenu
ti concreti e obiettivi chia-
ri alia lotta per la program
mazione, l'oratore ha affer-
mato inoltre, circa il rap
porto fra sindacato e pro
grammazione, che oggi il 
presupposto decisivo per 
portare avanti la lotta e la 
piena autonomia delle scel
te rivendicntive e salarinli 
dei lavoratori. 

In una situazione- di 
avanzata vittoriosa e di rea-
lizzazione dei cardini fon-
damentnli di una program
mazione demoeratiea, le 
for/e lavoratrici e le loro 
organizzazioni saprebbero 
fare le necessario scelte ri
vendicntive su una via di 
consnlidamentn dei risultati 
ac(|iiisiti e per avanzare 
ultoriormente. 

Chiedere al partito un 
ruolo sempre piu impe-
gnato e preciso nella dire
zione delle lotte per le ri
forme di struttura e per 
linn programmazione de
moeratiea non puo lasciare 
intendere che cio deve av-
venire in relazione ad un 
minore ienpegno del movi
mento sindacale unitario 
su que.sti temi. 

L'impegno dei comuni-
sti e delle altre forze al-
r interno della CGIL. l'im
pegno cioe delle diverse 
correnti, jier portare avan
ti una concezione ed una 
prnticn autonoma del mo
vimento sindacale — an
che so determinano una 
inevitabile. ma in generale 
feconda. dialettica inter
na — non pu6 indebolire 
ma puo. deve invece rea-
liz/are le condi7ioni per lo 
sviluppo di un grande mo
vimento unitario impegna-
to a portare avanti insie
me nll'azione rivendicativa 
immediata una lotta conse-
guente per le necessario 
trasformazioni strutturali 
della societa italiana. II su
peramento delle correnti 
air interno della CGIL e un 
obiettivo valido se conce-
pito come un traguardo di 
lunga prospettiva. Esso pe
ro orientn oggi lo sfnrzo di 
tutte le correnti per una 
re->lo autonomia o per In 
svilupno della politica uni
taria da parte della CGIL 

Stefani 
Dante Stefani, di Bolo

gna, inizia rilevando che 
questa nostra Confeienza 
si apre in un momento ili 
particolare gravita per la 
situa/ioue italiana. Si av-
verte un foite disagio in 
qticgli strati di lavoratori 
che avevano creduto ncl 
centrosinistra come in un 
passo avanti verso un piii 
favorevole sviluppo della 
societa italiana. Situazio
ne di disagio anche perche 
si avverte, soprattutto nei 
posti di lavoro, che ripren-
de fiato una nuova mano
vra di destra. Molti gruppi 
hanno cosi compreso che 
una svolta politica reale 
non puo farsi con il con-
senso delle vecchie forze 
conservatrici. 

Da noi comunisti si at-
tende, dunque. iin'azione 
che faccia piii forte 1'unita 
del movimento operaio e 
che si concretizzi in nuove 
maggioranze democratiche 
capaci di condurre il paese 
oltre il centrosinistra. 

Nei quadro delle scelte 
che e necessario compiere 
un posto particolare occu-
pano le lotte per dare una 
strut tura demoeratiea alio 
Stato e per eonsentire la 
presenza autonoma, non 
subalterna, degli organi-
smi della societa civile: i 
sindacati. le associazioni 
nelle quali si organizzano 
i ceti medi. II rapporto fra 
i problemi organizzativi 
del partito e queste esi
genze e stato al centro del 
ta conferenza di organizza
zione di Bologna. II com
pagno Togliatti. rilevava. 
nei discorso tentito in que
sta occasione. due tenden
ze cr ra te : da un lato coloro 
che ancora non credono 
alia possibilita di giungere 
alia rea!iz7azione di nuove 
maggioranze e che riten-
gono. quindi. di avere la 
coscienza tranquilla una 
volta fatte alcune enun-
ciazioni di puro valore 
propagandistico; dall 'altro 
lato coloro che ritengono 
essere sufficiente un giusto 
programma per giungere 
ad una svolta politica. 

Le proposte avan7ate dal 
parti to per una avanzata 
demoeratiea nei paese co-
stituiscono la base per una 
discus«ione che consenta 
di individuare le forme di 
azione per giungere a 
nuove maggioranze e non, 
come taluni ritengono, il 
programma di tali maggio
ranze che deve essere in
vece il fmtto dell ' incontro 
fra i diversi partiti politici 
dj ispirazionc socialista e 
le forze autonome che 
compongono la societa ci
vile. 

• • • 
- La Conferenza riprende 
questa mattina alle ora 9 in 
•eduta plenaria. Nei pome
riggio avranno initio I lavori 
delle commiMionl. 
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Conclusa positivamente la lunga lotta dei dipendenti 

Ml: questo ii 
contratto 
di lavoro 

wmento dei minimi a partire dai 1° gen-
laio 1964 - Soddisfazione dei sindacati 

le prime 

ja lunga lotta del lavoratori 
la RAI 6 flnita alle ore 2 di 

ri mattlna, con la firma del 
avo contratto di lavoro, av-
luta presso il ministero del 

Ivoro. 
)a mercoledl, l'attivita degli 

ldl radlofonlcl e televisivi di 
Ita Italia era ripresa a pieno 

IO. Martedl sera, infatti. 
ipendo quella intransigenza 

|e durava da alcune settlma-
i dirigenti della RAI ave-

IO declso dl tomare al ta-
filo delle trattative, provocan-

a quanto cl risulta— una 
:ola Irattura all'interno del-

cienda. Settore amministratl-
e settore programml, lnfat-
erano ormal divisi sull'at-

Armstrong 
rkoverato 

\in ospedale 
NEW YORK. 12 

noto trombettista Louis 
itchmo) Armstrong e stato 

(overato la settimana Ecorsa 
l'ospedale Beth-Israel di 

^w York. leri sera un porta-
;e dell'ospedale ha dichiarato 

le condizioni di Armstrong 
no *» molto soddlsf acenti». 

stesso portavoce non ha 
to alcuna allusione alia ma
ils che ha costretto il noto 
Hiatore di Jazz al ricovero in 
jedale. ma secondo alcune vo-
Armstrong earebbe affetto 
una forma dl flebite. Secon-
altre vocl « Satchmo •» sof-
Bbbe di un'affezlone car-

ica. 
'ome si rlcordera durante 

la tournde in Italia, alcuni 
|ni fa, Louis Armstrong fu 
Ipito da un attacco cardiaco. 
..ouls Armstrong. U quale ri
le a New York assieme alia 
irta moglle. Lucille Wilson. 
dichiarato recentemente che 

intonde ancora ritirarsi 
l'attivita jazzlstica. Tuttavia 

isuo complesso Dixieland e 
ittivo da alcuni mesL 

[Tre film francesi 

prossimo Festival 

di Buenos Aires 
PARIGL 12. 

â Francla presentera al pros-
io Festival cinematograflco 
Buenos Aires tre film, uno 
quail fuori competizlone. I 
film in concorso sono: Les 

itos flingueurs (In famlglla 
fspara) di Georges Lautner e 
1 adorabile idlota dl Edouard 
kllnaro. Fuorl competizione 
rra presentato il film Les pa-
pluies de Cherbourg, di Jac-
is Demy (il regista di - L o -
•). che ha vinto Pultimo 
rix Delluc ». L'originalita del 

consiste nell"essere intera-
fcnte cantato. senza aver to 

atto, perd. dl una commedia 
sicale: non vi sono - a solo -, 
itti o scene di danza, ma gli 
srpreti cantano tutte le bat-

del dialogo, volutamente 
jtto e quasi banale. I prota 
listi sono Catherine Deneuve 
["italiano Nino Castelnuovo. II 

ha suscitato in Francla vi-
ti polemiche: e considerato 

leuni una delle migliori ope-
i clnematograflche degli ulti-

annl, da altri assolutamente 
simo. 

teggiamento da tenere nel con
front! delle organizzazioni sln-
dacall Gli uni volevano « resl-
stere», confortati, probabil-
mente, dal clima di austerita 
instaurato dal governo dopo i 
noti provvedimenti anticon-
giunturali: gli altri, invece, 
guardavano forse con tlmore 
l'assottigliarsi del matcriale gia 
reglstrato e lo stato di caos 
delle trasmlssloni che neppu-
re le piu spericolate acroba-
zie permettevano ormai di ce-
lare ai radioascoltatori e ai 
telespettatori. 

Negll ultlmi giorni, anche in 
seno alia compagine governa-
tiva si erano levate voci di pro-
testa per il prolungarsi dello 
sciopero e lo stesso quotidiano 
socialista pubblicava un corsi-
vo nel quale si chiedeva conto 
alia RAI del suo operato. Mar
tedl. poi, lo sciopero assumeva 
dimensioni clamorose con le 
grandi manifestazioni di Roma 
e Torino e il ministro Bosco 
non poteva pid esimersi dallo 
scendere in campo per tenta-
re di comporre la vertenza. 

I sindacati, dal canto loro. 
hanno ieri espresso — con un 
comunlcato — la loro soddisfa
zione per l'accordo raggiunto, 
accordo che accoglie per buo-
na parte le richieste dei lavo
ratori i quali hanno dimostrato 
in questa fase di lotta una de-
tcrminazione e una unita che 
la RAI probabilmente non si 
aspettava. 

II contratto (fir ma to dal tre 
sindacati FILS-CGIL. FULS-
CISL e UIL-Spettacolo e stato 
rinnovato nella parte normati-
va ed in quella economica. nel 
modo seguente: 

Minimt di stipendlo; 14% di 
aumento dal 1. gennaio 1964: 
2% di aumento sui minimi in 
vigore al 31 dicembre 1964; In 
effetti, al 1. gennaio 1965, l'au-
mento e del 16,30% rispetto ai 
minimi attuali. 

Parametri: la somma equiva-
lente al 3% dell'ammontare dei 
minimi di stipendio di tutti i 
lavoratori sara ridistribuito con 
i criteri gia indicati dalle Or-
ganizzazioni sindacali, alle va-
rie categorie. 

Validity del contratto: due 
anni dalla firma. 

Ferje: 25 giorni lavorativl 
dal 7. al 10. anno di anzianita. 

Afappiorozione lavoro dome-
nfcale: 10%. 

Premio campagna abbona-
menti: trasformato in quattor-
diceslma e corrisposto il 30 giu-
gno nella stessa entita della 
tredicesima. 

Diplomati: assunzione in ca-
tegoria C. 

IndennitA di guida: aumento 
del 50%. 

Indennita professional <Mi-
crofono e Tecnica): come solu-
zione compromissoria alia ri-
chiesta di validita a tutti gli ef
fetti contrattuali di tali inden
nita. 6 stato convenuto di con
s iderate valide ai fini della 
previdenza azlendale. Dette in
dennita sono ora cosl fissate: 
tecnica cat. A 25%: tecnica cat. 
B 25%; 1. operatore 22%; 2. 
operatore 19%; Indennita mi-
crofono: 1. scaglione 15%; 2. 
scaglione 18%; 3. scaglione 21 
per cento. 

Punto di contingenza 1. ope
ratore: e stato fissato un punto 
di contingenza intermedio fra 
quello della 2. e della 1. ca t 

Disagiata residenza: l'inden-
nita sara maggiorata degli stes-
si aumenti dei minimL 

Registrazioni: 1'equo comrjen-
«o e stato portato al 10%. 

Pernottamento: l'indennlta e 
stata fissata in L. 1.000. 

Cancne trasferitU I canon! in 
atto ai 31-12-1963 subiranno i 
soli aumenti dovuti all'incre-
mento dei minimL 

II nuovo contratto sara ap-
plicato, a tutti gli effetti eco
nomic!. a decorrere dal 1. gen
naio 1964. 

II 27 marzo sara corrisposto 
un anticipo sui miglioramenti 
pari al 40% dei minimi ed il 
conguaglio sara effettuato il 27 
aprile. 

Musica 

II Collegium 
di Ginevra 

alia Filarmonica 
£' fatale. quando sono di sce

ne gli svizzeri, tirare in ballo 
gli orolORl, i meccanismi, la 
precisione. Senonche. il Colle
gium musicum dl Ginevra su-
pera quest! elementi dl esterio-
re perfezione con un calore tut-
to particolare. con una vibrazio-
ne emotlva costantemente affer-
matl forse anche a scapito della 
irreprensibilita esecutiva. Sara 
anche perche in prevalenza il 
Collegium (complesso di stru-
mentl ad arco) 6 composto di 
rappresentanti del gentil sesso. 
ma e soprattutto perche il pur 
giovane direttore e fondatore, 
Robert Dunand, un bencmerito 
della culture musicale svizzera 
riesca ad amalgamare esemplar-
mente la giovinezza dei suoi 
strumentisti. Non per nulla il 
Collegium, fondato nel 1958. rac-
coglie professionistl e studenti 
dell' Orchcstre des Jeunesses 
Musicales istituita dallo stesso 
Dunand nel 1951. (Ma e'e un 
contrabassista. bianco - barbuto, 
che doveva gia essere qualcuno 

I DISCHI DEL C0R0 SOYIETICO 

quando Ansermet — e gli so-
miglia — aveva i calzoni cortl). 

Quest'nnsia di viviflcare la 
musica, escludendo ogni mecca-
nicita. e emersa nel corso del 
programma, ancor piu ravviva-
to dalla partecipazione di otti-
mi solisti: Angelo Stefanato 
(violinista) e Margaret Barton 
(pianlsta) interpreti di un Con
certo scritto da Mendelssohn a 
14 anni (e si sente); Francois 
Perret (flautista) e Bernard 
Schenkel protagonist! del Con
certo da camera per flauto, cor* 
no inple.se e archi, di Honegger. 

Hindemith (Cinque pezzi, op. 
44, n. 4) aveva aperto il pro
gramma, con spicco del violini
sta Kenneth Perkins; Schubert 
lo ha chluso con 1'-Adagio e 
rondb n. 438 (per violino e ar
chi). che ha nccresciuto il suc-
cesso dello Stefanato. 

Applausi, chiamate, consensl 
cordialissimi agli interpreti tut
ti; particolarmente festeggiato 
il maestro Dunand in blocco con 
gli strumentisti del Collegium. 

e. v. 
Cinema 

Liola 

Jacobbi 

parla di 

Rosso 

di San Secondo 
«I1 teatro di Rosso dl San 

Secondo >» fe stato il tema di 
una conferenza che Ruggero 
Jacobbi. critico, regista. stu-
dioso delle questioni dell'ar-
te drammatica, ha tenuto ieri 
sera a Palazzo Barberini. 
su invito del Centro ita-
liano femminile artisti e pro-
fessionisti. Jacobbi ha situato 
con acuteza la figura e l'opera 
di Rosso nel quadro della sto-
ria letteraria e civile del no-
stro secolo: facendo uso atten-
to e pertinente di un'ampia do-
cumentazione. non si 6 accon-
tentato di deflnire il buono e 
il meno buono, nella produzio-
ne narrativa dello scrittore si-
ciliano. cosl come in quella de-
stinata alle scene, ma ha cer-
cato una definizione esatta. in-
tellettuale e stilistica. del mon. 
do di Rosso. Egli ha potuto 
cosl sceverare, tra i moltepli-
ci influssi culturali presenti nel 
romanziere e nel commedio-
grafo, alcune linee costanti: in-
dividuando. soprattutto, il ca-
rattere fondamentalmente e-
spressionistico della sua pro
blematics e del suo linguag-
gio; carattere che, purtroppo. 
il teatro del tempo (attori, re-
gisti, critici) non fu pienamen-
te in grado di comprendere. 
accogliere, vagiiare. 

Una profonda rilettura del-
1'opera di Rosso e 1'esigenza 
che. in conclusione. Jacobbi ha 
posto alia cultura teatrale ita-
liana, dandovi e?li per primo 
un nuovo, intelligente contribu
te. Dopo la conferenza. che il 
folto pubblico ha salutato con 
assai calorost consensi. due" at
tori del Piccolo di MUano, Rel-
da Ridoni e Ottavio Fanfani. 
hanno Ietto, applauditissimi an-
ch'essi. pa^ine trascelte dai te
st! piii signiflcativi dell'autore 
di •> Marionette, che passione! - . 

|l Vostri viaggi 
per la Pasqua e 
per il 1° Maggio 

Pasqua a Praga 
fg. _ treno - 23-3 

fcnezla _ Praga -
41000 

Venezla 

Pasqua a Parigi 
7 tIC. - treno - 26-3 
Torino _ Parigi - Torino 
L. 44 000 

Maggio ad Algeri 1 Haggia a M«sca 
%t. - aereo . 30-4 
oma - Algeri - Roma 
99.000 

10 Kg. - treno - 27-4 
Vcnczia - Vienna - Budapest -
Mosca 
L. 82 000 

Magglo r Praga 1° Maggit a Praga 
ft . treno - 29-4 

Venctla - Vienna - Praga 
360CO 

5 gt- - aerco . 30-4 
Milano . Praga - MUano 
L. £9000 

Per ulterior! Information I rivolgersi a; 
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Sospesa I'ogifazione 

dei dipendenti 

dei cinemafografi 
II Ministro per il Turlsmo e 

lo spettacolo. on. Corona, ha ri-
jcevuto i rappresentanti delle 
| tre organizzazioni sindacali dei 
lavoratori dello spettacolo. 
FILS-CGIL. FULS-CISL e 
UIL-Speftacolo, i quali gli han
no esposto le loro preoccupa-
zioni, in ordine alia vertenza 
contrattuale in corso per il rin-
novo dei contratti collettivi di 
lavoro dei dipendenti degli »nti 
lirici e sinfonici. II ministro 
ha assicurato il suo interessa-
mento presso il ministero del 
Lavoro per la sollecita ripresa, 
in sede competente, delle trat
tative interrotte. 

Gli stessi rappresentanti del
le tre organizzazioni sindacali. 
in relazione alia rottura delle 
trattative per il nnnovo del 
contratto di lavoro per i dipen
denti degli csercizi cinemato-
graflci. hanno presentato la si-
tuazione del settore al mini
stro, il quale e intervenuto pres
so l'ANEC prospettando l'op-
portunita della ripresa deile 
trattative ai fini della soluzione 
della vertenza. In seguito al-
Tintervento dell'on. Corona, le 
parti hanno deciso di ripren-
dere i negoziati entro la gior-
nata di domani e di conseguen-
za i lavoratori hanno stabilito 
di sospendere la agitazione in 
corso. 

n ministro ha anche ricevuto 
una delegazione di artisti del-
I'Accademia di Santa Cecilia, 
la quale ha prospcttato la gra
ve situazione economica In cui 
si dibatte l'istituto. n ministro 
ha disposto un immediato in-
tervento per venire incontro al
le necessita piu urgenti dei la
voratori. 

Con la commedia di Luigi 
Pirandello, quusto adattamemo 
cinematogratico ha un rapporto 
abbastunza obliquo: e runasto 
il traliccio della vicenda, con 
la belTa, di sapore quasi nia-
chiavullico, giocata al ricco ed 
avaro Simone, che si strugge 
per avere un flglio dalla secon-
da moglie, Mita, e sarebbe an
che disposto (volendo acclarare 
pubblicamente la propria viri-
lita) a fingersi padre del futuro 
bambino di Tuzza, sua cuglna, 
una delle tante amanti del fe-
stoso Liola. E' rimasto, almeno 
sotto l'aspetto anagrafico, e de-
mografico. il personaggio di 
Liola, che se ne va in giro con 
la numerosa prole, innamo-
rando di se le donne e cornifi-
candone i mariti: ultimo della 
serie, appunto, il suddetto Si
mone. cui la consorte dara in-
fine l'erede sperato, ma grazie 
al contributo di Liola. Si son 
smarriti tuttavia, nel passaggio 
dalla scena alio schermo. quel 
forte profumo agreste. quella so-
lare sensuality, quel paganesi-
mo erotico, quella violenta e 
satirica rivendicazione dei di-
ritti della natura, che fanno di 
Liola uno dei frutti piu illu-
minanti del periodo - siciliano >-
dello scrittore di Agrigento. 

Alessandro Blasetti ha collo-
cato l'azione ai giorni nostri, 
ha fatto di Liola un paesano 
venditore di elettrodomesticl, di 
Tuzza un'operosa affarista, in 
spietata gara emulativa col cu-
gino Simone, circondato a sua 
volta di campieri. gabelloti, ma-
flosi. Ma la limpidezza del testo 
originario. piii che rinverdita in 
una moderna prospettiva. appa-
re soffocata da tanta abbon-
danza di riferimentl attuali, 
quasi che. all'antico, si fosse 
voluto sostituire un nuovo fol-
clore, intessuto di luoghi co-
muni e di forzose cadenze dia-
lettali: tanto piii awertibili In 
quanto il fittissimo dialogo 1m-
pegna attori, a cominciare da 
Ugo Tognazzi (qui in tono ml-
nore) e dalla simpatica Gio-
vanna Ralli, che hanno timbri e 
fisionomie di stampo diverso; 
per non dire di Pierre Brasseur 
e di Anouk Aimde, owiamente 
doppiati. Purtroppo, forse per 
difetto d'ispirazione. la stessa 
eccellenza del mestiere, che il 
regista non ha mai perduto 
neanche nelle occasioni meno 
felici, risulta qui sensibilmente 
attenuata. 

ag. sa. 

II treno 
del sabato 

Sulle ali di una squisita. quan
to spiritosa canzoncina le cui 
prime parole sono -Cornutl si 
nasce. cornuti si resta - . il film 
narra tre episodi dedicati ai co-
niugi traditi. Le vittime beffeg-
giatissime, secondo uno sconta-
tissimo uso, comune retaggio di 
un bigotto e sofferente morali-
smo. sono per la maggior parte 
i mariti ed in particolare quell! 
che inviano d'estate la moglie al 
mare, rimanendo nelle assolate 
citta a lavorare (morale: non 
mandate le mogli sole in vil-
leggiatura>. II colmo delle sven-
ture e raggiunto dal caso di un 
industrlale milanese tradito dal
la moglie. dail'amantc. dal figlio 
che ha una relazione con que-
st'ultima. ed infine dal segre-
tario di fiducia. 

Argomento come si vede assai 
poco originale. Ma e questo l'a
spetto meno negativo: quel che 
principalmente si rileva e 11 cor-
rotto spirito che tutto sostanzia, 
la comicita di basso prezzo, la 
volgarita delle siruazioni. R re
gista e Vittorio Sala. Numerosi 
gli attori impegnati. pochi si 
salvano: Claudio Gora. Valeria 
CiangottinL Umberto D'Orsi. 

Summer holiday 
(Vacanze d'estate) 

Musical cinematograflco. Quat-
tro giovanotti londinesi otten-
gono di poter usare gratuita-
mente un autobus con I'impe-
riale per compiere un viaggio 
sulla Costa Azzurra. Per strada 
incontrano prima quattro ragaz-
ze giovani cantanti di canzoni, 
quindi una compagnia di avan-
spettacolo. Insieme decidono di 
raggiungere Atene. meta che 
viene raggiunta tra una canzon
cina e 1'altra. con intermezzi 
ballettistici e di poco divertenti 
awenture La fantasia e scars*. 
le musichette. piuttosto scialbe. 
sfruttano temi risaputi. Fra fli 
attori cantanti e ballerini sono 
Cliff Richard. Lauri Peters. La 
regla e di Peter Yates. Colori. 
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Un momento dello spettacolo del Coro del-
I'Armata rossa di scena stasera a Roma do
po i trionfi di Torino, Milano e Bologna 

Una cascata 
di suoni 
e di voci 

Dai »Partigiani» a «Kalinka» e «Mosca 
di sera» - Un 45 giri a prezzo eccezionale 

La discogra/ia del Coro del-
VArmata sovietica e, contraria-
mente a quanto si potrebbe 
credere, assai ampia. Essa e 
stata realizzata dalla caja Jran-
cese Chant du Monde, specla-
lizzata nella raccolta dei reper
tory folkloristici, ed il suo ca-
talogo comprende una buona 
scelta di incisioni a 33 e a 45 
giri, nei diametri di 30,25 e 17 
centimetri (in Italia la diretta 
fillazione della casa transalpl-
na e la Voci dal Mondo). 

II debutto romano del coro 
(stasera, al Palazzo dello Sport), 
ci ha spinto a fornire al letto-
re un quadro della discografia 
in commercio, in modo da co-
stituire un orientamento nella 
scelta della incisione preferita. 

tl primo disco del quale vo-
gliamo parlare e intitolato II 
Coro dell'Armata sovietica a 
Parigi ed e la registrazione dal 
vivo del concerto tenuto al Pa
lazzo dello Sport di Pariol nel 
marzo del 1960. Era, quella. la 
seconda volta che la prestigioza 
formazione, fondata dal colon-
nello Alexandre Alexandrov, 
nel 1928, andava in terra di 
Francia (la terza tourn^e si i 
svolta nei mesi scorsi). L'ascol-
tatore pofra rendprsi conto dl 
persona dell'entusiaamo susci-
tafo dal Coro ad ogni esecuzio~ 
ne, sottolineata da applausi in' 
ferminabili e da Insistenti ri
chieste di bis. 

It disco e a 33 giri. diametro 
30 centimetri, copertina poli-
croma raffigurante una danza 
del complesso sovletico (LDX-S 
8260). 

Dopo la Chanson du Bouleau. 
ecco le spire del microsolco of-
frirci la prima grossa emoztone: 
Les partisans fricordate? In 
qualche regione ifaliana, duran
te e dopo la Resistenza, venlva 
cantata con queste parole: 
'Partigiani! Morte a Hitler / 
Viva la Rivoluzion!'). Qui tl 
coro inizia con un mormorio ap-
pena percettibile che trta cia si 
rafforza, sottolineato dal ritmo 
depli archi, fino a diventare, 
grazie all'apporto di ottonf e 
percussiont. una marcia pos-
sente. L'autore di questa musi
ca e Alexandrov, fondatore e 
direttore del complesso, cui e 
succeduto il figlio Boris .attuale 
direttore. Dopo Battus par les 
vagues froides. un canto di ma-
rinai. eseguito con sole voci e 
Voisine. canto popolare ucrai-
no. ecco En route (In marcia!). 
di Solorieo e Sedoi, i due au> 
tori di quella Mezzanotte a Mo
sca (in orfoine Sere dl Mosca) 
che i ormai un best-seller del
ta musica leggera mondiale. Ma 
En route e una marcia travol-
gente. accennata dalle balalaike 
e da una suggestiva voce mo-
dulante alle quali si aggiunge 
poi il rumore dei pawi. E" QTie-
sta stessa marcia che Blasetti 
insert nelle sequenze /malt di 
lo amo. tu ami. proprio quando 
il film mostrava i soldati di 
tutti t paeii in marcia. Quando 
la marcia 5embra dicentare 
troppo austera, ecco un fischio 
sibilante dare una nota di tno-
nelieria. qualcosa di popolare-
jco che ritroreremo In altri co-
n . Qulndt. solenne, la prima 
facciata termina con II Coro dei 
soldati dal Faust di Gounod. 

Seconda facciata: Le Chant 
du depart, noto tnno francese e 
poi unaltro capolavoro: Plaine. 
ma plaine. net quale il crejeen-
do prima ritmico, poi armonico. 
sembra quasi magico Difficile 
non pensare ai Partigiani di 
Moisseiev. (Ricordate? Una fi
gura nera a cavallo, percorre 
la scena, in wtenno; poi te fi
gure aumentano, si pongono in 
cerchlo, danno inizio alia bat-
taglia; quindi scompaiono cosl 
come «ono venutt). Ma d sia 
ceiucntito, *en*m veler Untare 

paragoni con la sinfonia di Pro
kofiev scritta per il film, pen
sare anche alia sequenza cnlmi-
nante del Nevski di Eisenstein; 
tale e la suggestione esercitata 
da questo Plaine. ma plaine. 
L'altro brano d'eccezione di 
questa facciata (ma gli altri 
sono tuttt d'un livello di primo 
ordine) e Vinno dei partigiani 
francesi, qui intitolato Les par
tisans fran<jais, musica di Mer-
ly e Kessel, parole di Maurice 
Druon. Di questo brano ricor-
diamo anche una toccante in-
terpretazione di Yves Montand, 
sullo sfondo del pesante passo 
delle truppe tedesche: *Ohi, 
partisan, ouvriert et paysans / 
e'est Valarme". Les partisans 
francais chiude mirabilmente. 
in una esecuzione entuslasman-
tc, che voile essere un omaggio 
alia terra che ospitava il Coro, 
tl disco della tourn£e parioina. 
Eiiste, di questa incisione, an
che la versione stereo: una vera 
cascata di voci e di suoni. 

II secondo disco di 30 cm 
(LDX-S 8274) e intitolato sem-
plicemente U Coro dell'Armata 
sovietica n. 2 e comprende 
quattordlct brani, molfi dei qua
li meno noti a noi. Kalinka, che 
apre la prima facciata, e tutta
via un succcsso intemazionale: 
questo brano popolare e trasci-
nante nella sua semplicita ar-
monica e melodica. si da at-
tecchire immediatamente anche 
presso Vorecchio meno musical-
mente dotato. Poi ci troviamo 
dl fronte a Soirs de Moscou 
(- Le temps du muguet -) di 
Matousopski-Soloi>iei?-Sedoi. Si 
tratta, dunque, di Mezzanotte 
a Mosca. per restore a questa 
dizione ormai intemazionale e 
sotto la quale si sono svolti gli 
esperimenti piii vari. il piu riu-
scito dei quali e forse quello 
dl sapore jazz reriralisfa. 

Tuttacia. riportata alle suet 
dimensioni * nazionali », Serate 
di Mosca acqufsta un sapore 
piu genuine grazie al tenue di-
segno armonico tessuto dalle 
balalaifce « dalle /isarmoniche. 
Git altri pezri sono quasi tutti 
affidati ai solisti e si intitolano: 
Souliko. Verstes. Les cavaliers, 
Le feux du cr£puscule. II est 
?emp£ de se mettre en route. 
Ciapa-ev a franchi l'Oural. Au 
bord de l'onde. La tempete de 
neige. Les eloiles. Valse des 
jours anciens, De la Volga au 
Don e Bon voyage. 

Ed eccoci ai 25 e ai 17 cm. 
Un 25 cm. (LD-S 4162) contiene 
Kalinka. Plaine. ma plaine, Les 
partisans. ' Belle-Mama. La 
chanson du Bouleau. Kalinou-
ska. Ecoute. Dublnuska. En sor-
tant de la foret e Chant fu-
nebre. M . 

Due sono I 45 giri extended-
playing, entrambi offerti ad un 
prezzo eccezionale (MOO lire) 
se si fien conto che conlengono 
quattro incisioni. II primo, nel
la dizione francese (EP 45 304S) 
contiene Kalinka, Bon voyage. 
II est temps de se mettre en 
route e Ciapaiev a franchi l'Ou
ral. 71 secondo, nella dizione ita-
liana (e stato infatti messo in 
ctrcolazione dalla Chant du 
Monde e dalla Italia canta e la 
copertina i stata stampata in 
Italia) contiene Kalinka. Plai
ne. ma plaine. In marcia e I 
partigiani. 

Dovendo scegliere quattro 
brani net vasto repertorio per 
riunirli in un 45 giri. ci pare 
che i selezionatori italiani flb-
biano fatto tl possfbite per of-
frire all'ascoltatore quattro tra 
i pezri piu enrusiasmanti Re-
stera qualche nmpianto per I 
partigiani francesi e per Sere 
di Mosca. Ma insomma, come 
si e risto, la scelta — tra 45 e 
33 giri — e ampia e soddisfa-
cente. 

ttt. 

raaiv!/ 
programmi contro 

canale 
TV - primo 

L'« oggetto » C.C. 8,30 Telescuola 
L'autoritratto di Vittorio 

De Sica, trasmesso sui se
condo canale, aurebbe do-
vuto essere la puntata 
inaugurale, secondo i pia-
nf orlpinari, dl una serie 
dl tncontri con rcpisti c 
attori, dal titolo II mondo 
di... Pol, inuecc, la TV de-
sistette dall'impresa e I'in-
confro con De SUa t flnal-
vxente apparso sui video 
a s«5 stante. 

71 eclcbre attorc e regi
sta si c trovato. natural-
tnenfe, a suo agio nelle 
resti di blografo di se 
stesso, ma la trasmhsione 
non e peraltro riuscita a 
trovare quel ritmo e quel
la vivacita che ci si sa
rebbe potuto aspettare. 11 
pretcsto autobiograflco e 
rimasto un po' flue a se 
stesso. mentre, per fare 
spettacolo. a^rebbe dovuto 
arricchir.si dl trovate e dl 
rievocazioni non soltanto 
basate sulle parole o sti 
spezzoni dei vari films di 
De Sica. Ci t parso. cioe, 
che I'attOTC non abbia sa-
puto o potuto ricostruirc 
daranfi al video il pro
prio personaggio, la pro
pria storia artistica, un ca-
pitolo della storia del ci
nema > italiano. Ilniifando-
si invece a intrattcnersi 
con i vari ospiti. fra cui 
Gina Lollobriqlda e So
phia Loren. Fra le due 
attrici non c'd stato ncs-
sun incontro a scnsazio-
Tic* ciascuna, infatti, e ap-
parsa separatamentc, e il 
loro contributo si e man-
tenuto negli sfrctfi limltt 
di qualche battuta dl cir-
costanza. 

Non vogliamo, con que
sto, dare un piudizio trop
po neyatiuo della trasmis-
sione; soltanto. con qual
che sforzo essa avrebbc 
potuto perdere quella fred-
dezza un po' cerimonialc 
contro la quale anche un 
abile e eonvincente matta-
tore quale De Sica non 
poter-a sempre avere la 
meglio per tutti i sessan-
ta minntl del programma. 

Mentre De Sica rlevo-
cava se stesso sui secondo. 
il nazionale ha presentato 
in Cinema d'oggi (ma per
che" la TV non euifa di 
far coincidere programml 
analoohi sui due canali?! 
un incontro con Claudia 
Cardinale. Naturalmente. 
Pintus non si e lasciato 
sfuggire I'occasione per ri-
cordare la nota intervista 
che Moravia ebbe qual
che tempo addletro con 
Vattrice: a sua volta la 
Cardinale ha colto I'occa
sione per cercare di smen-
tlre quanto Moravia scris-
se di lei, e cioe che C.C. 
sarebbe un * oggetto », un 
prodotto, uno schema, a 
cui essa ha accettato di 
ubbfdire. Ma, ancora una 
volta, la telecamera e Pin
tus hanno avuto la mano 
un po' pesante e la sma-
nia di smantellare un mi-
to per trovarne magari il 
rovescio, cioe il lato de-
bole. e quindi umano, ha 
finlto per irrigidire Vat
trice, ottenendo Veffetto 
opposto. 

Prima di Cinema d'oggi 
e stato trasmesso un rac-
conto sceneggiato ameri-
cano. La menzogna. inter-
pretato da Van Heftin, che 
poteva dare uno spunto 
interessante, il rapporto 
fra i valori morali del-
Vuomo e il 'slstema* del-
Vorganizzazione militare. 
In pochi minuti perd il 
tema e stato ridotto al so-
lito cliche dei buoni e dei 
cattivi: a questo punto ab-
biamo preferito voltarc 
canale e ascoltare De Sica. 
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16,45 La nuova scuola media 

17,30 La TV dei ragazzi a) Ragazzi canadeal: b) 
carton! anlmatl 

18,30 Corso dl lstrutlone popolare 

19,00 Telegiornale della sera (!• edlzione) 

19,15 Una risposta per voi Colloqul 
Cutolo 

dl Alessandro 

19,35 Concerto slnfonlco 

20,15 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale della sera (2* edition*) 

21,00 Edipo Re 

dl Sofocle. Con Tlno Car-
raro, Anna Mlserocchl, 
Manllo BuBonl, Ello Jotta. 
Muslcho di Katina Paxi. 
non. Regla dl Alexis Ml-
notls 

23,00 Telegiornale della notto 

TV - secondo 
21,00 Telegiornale e segnale orario 

21,15 La fiera dei sogni trasmlsslone a preml pre. 
sentata da M. Bonglomo 

22,40 Record Prlmatl e camplonl dello 
sport 

23,10 Notte sport 

••» •* ->•«*&v>> •. . * < w i 

Jacques Anquetil, piu volte vincitore del Tour, appare 
stasera in « Record » (secondo, ore 22.40). 

Radio - nazionale 
Giomale radio, ore: 7, 8, 

13, 15, 17, 20, 23; ore 6.35: 
Corso di lingua inglese; 8,25: 
II nostro buongiorno: 10,30: 
La Radio per le scuole; 11: 
Passeggiate nel tempo; 11.15: 
Musica e divagazioni twri-
stiche; 11.30: Torna caro 
ideal: 11,45: Musica di Biter; 
12: d i amici delle 12: 12,15: 
Arlecchino; 12.55: Chi vuol 
esser lieto...; 13,15: Carillon; 
13,25: Due voci e un micro-
fono; 14: Trasmissioni regio-
nali; 15,15: Le novita dl ve-

dere; 15,30: Carnet musical*: 
15.45: Quadrante economico; 
16: Programma per 1 ragaz
zi; 16,30: Conversazioni per 
la Quareslma; 16.45: Musi-
cbe di Durante; 17,25: n ma-
nuale del perfetto wagne-
riano; 18: Vaticano Secondo; 
18,10: H carrozzone; 19,10: 
La voce del lavoratori; 19.30: 
Motivi in glostra; 19,53: Una 
canzone al giorno; 20,20: Ap
plausi a...; 20,25: «Domini
que » di Eugenio Fromentin; 
21: Concerto sinfonico. 

Radio - secondo 
Giornale radio, ore: 8,30, 

9.30. 10.30. 11.30 13.30 14.30. 
15,30, 16,30, 17,30. 18,30, 19.30. 
20.30. 21,30. 22.30: ore 7.35: 
Musiche del mattino: 8,35: 
Canta Ugo Calise; 8.50: Uno 
strumento al giorno; 9: Pen-
tagramma italiano: 9.15: 
Ritmo-fantasia: 9,35: Un'ora 
a Roma; 10.35: Le nuove 
canzoni italiane; 11: Buonu-
more in musica; 11.35: Picco-
lissimo; 11,40: II portacanzo-
ni; 12: Colonna son ora; 12,20: 
Trasmissioni regionali; 13: 
appuntamento alle 13; 14: 

Vocl alia ribalta; 14,45: Per 
gli amid del disco: 15: Aria 
di casa nostra: 15,15: La 
rassegna del disco; 15,35: 
Concerto in miniatura; 16: 
Rapsodia; 16,35: Voci, suoni, 
personaggl: 17,35: Non tutto 
ma di tutto; 17,45: Un b#l 
mestiere: Radiocommedia di 
Roger Avermaete; 18.35: 
CJasse unica; 18.50: I vostri 
preferiti; 19,50: Tema In mi
crosolco; 20,35: La Trottola; 
21,35: II giornale delle scien-
ze; 22: Jazz sui Mississippi. 

Radio - ferzo 
Ore 18.30: La Rassegna; 

18.45: Musiche di De Pablo; 
18.55: Orientamenti critici; 
19.15: Panorama delle idee: 
19.30: Concerto dl ogni sera; 

20.30: Rivista delle riviste; 
20.40: Musiche di Chopin; 
21: n giornale del Terzo; 
21.20: «H calzolaio di M M -
s :j ia- , tre atti di A. De 
StefanL 

BRACCI0 Dl FERR0 « Bud Sage* 

CWlFUNA 
OONMA 

T0P0L1N0 di Watt Diŝ y 

OSCAR * km Let 
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I contadini democristiani 
non lo considerano 
piu « padre » 
ma « patrigno » 

Leggendo I 'Uni ta ' di * martedi 
3 marzo ho visto che la Usta della 
Alleanza contadina di Viterbo ha 
conquistato la maggioranza per la 
Mutua. Per not eld' e motlvo dl 
orgoglio e di felicita, U successo 
del contadini di Viterbo, e per la 
bonomiana una sconfitta. 

Sono partito da questo successo 
dell'Alleanza del contadini per far-
vi sapere che qui, a Sant'Arcangelo, 
dal 1958 non si fanno le elezioni 
per la Mutua. Perche? Perche" te~ 
mono di avere la peggio. . 

Quando discutiamo con i conta
dini ce lo dicono con franchezza e 
senza timore alcuno che cosa pen-
sano: Bonomi si fa chiamare il pa
dre del contadini ma invece e un 
patrigno. Sono parole testuali e dette 
da contadini che fino ad oggi hanno 
votato DC, I contadini comunisti, 
gia lo sapevano chi era Bonomi. 

I contadini chiedono cose molto 
piu sostanziall che non la tessera 
del Coltivatori diretti, le elezioni 
truccate e i giomali bonomiani 
gratuiti. Tra le cose piu urgenti 
una sicurezza sociale pari a quella 
di tutti gli altri lavoratori. 

G I O V A N N I COLELLA 
Sant 'Arcangelo (Potenza) 

Lo spirito della legge 
per gl i indennizzi 
ai deportati 
nei campi nazisti 
Carissimo compagno Alicata, 

mo l to si parla in questi giorni, 
degli indennizzi ai deportati nei 
campi di concentramento nazisti 
durante Vultima guerra, e molto 
poco si sa invece a chi questo inden-
nizzo spetti. 

E' vero che to non ho letto la 
legge 6-2-1963 n. 404 eel il succes-

lettere all'Unita 
sivo DPR 6-10-'63 n. 3043 ma ho 
seguito attentamente sui vari gior-
nali ed in particolare sul nostro 
giornale i quesiti che vengono posti 
e le risposte date in materia agli 
interessati ed ho trovato spesso tra 
una risposta e Valtra, aperte con-

• traddizioni. • - • 
Ora io chiedo: Spetta ai militari 

Vindennizzo? 
A parte la conslderazione che io 

come militare rastrellato in Grecia 
e deportato in Germania potrei 
cssere interessato, vorrei far rile-
vure che dopo 11'armistizio ed il 
conseguente sbandamento, specie 
per i militari operanti nelle varie 
zone di guerra e di occupazione, ne 
e derivato che ognuno, si e sentito 
libero di tornare al proprio paese 
o citta di residenza e questo tanto 
piu — sempre per i militari s'inten-
de — se si considera, le lacunose 
direttive del governo che si insedid 
e chiese 1'armistizio. 

Non si crede giusta la parita di 
diritti allindennizzo tra militari e 
civili internati quando si considera 
che i militari internati, nella quasi 
totalita, si sono rifiutati di combat-
tere a fianco dei nazifascisti sop-
portando, forse anche piu dei civili, 
il disagio dell'internamento essen-
do stati considerati traditori? 

Pcnso dunque che il nostro gior
nale dovrebbe dire, mettendolo 
bene in evidenza, se ai militari 
spetta o no Vindennizzo. 

TARCISIO T A M A G N I N I 
Pioraco (Macerata) 

* * * 
Caro direttore, 

intendo intervenire brevemen-
te in mcrito alia lettera apparsa 
nei numero di mercolcdi 4 u.s. 
riguardante Vindennizzo ai depor
tati nei campi nazisti, e firmata da 
Paolo Orlandini di Ancona. 

Intendo intervenire per chiarire 
il problema della ripartizionc della 

somma che spetterebbe ad ognuno 
degli aventi diritto, siano essi su-
perstiti, siano essi famlliari dei de-

• ceduti. -• -J 

Innanzi tutto e bene chiarire de-
finitivamente che all'indennizzo 
hanno soltanto diritto { deportat i 
(vivi e morti) dei campi di con
centramento nazisti, ossia, campi 
di sterminto o di eliminaztone, cio& 
deportati politici o ritenuti tall dai 
nazifascisti in Italia. > 

Sono esclusi da questi indennizzi 
i mil itari e { lavoratori non volon-
tari, a meno che questi, una volta 
in Germania, non abbiano compiu-
to atti di sabotaggio e di ribellione 
da essere trasferiti nei campi c na-
zionalsocialisti», vale a dire, cam
pi di sterminio. 

Perclo, a conti fatti, se pur in 
maniera approsslmativa, avranno 
diritto a questo indennizzo si e no 
30.000 persone, fra vivi e famlliari 
dei caduti. 

Pertanto il conto che fa Vamico 
Orlandini e un conto in cui vi sono 
compresi tutti i prigionieri di guer
ra e i deportati nei campi di lavoro. 
Sono pienamente d'accordo con lul 
sulla miseria di tale indennizzo, che 
non si potrebbe nemmeno chiamare 
tale di fronte alle sofferenze e alle 

» persecuzioni sitbite e di fronte ai 
morti. Perd, lo spirito della legge 
e quello che ho citato, cioe: i prov-
vedimenti sono stati promulgati 
esclusivamente per quelll deportati 
nei campi di sterminio; e allora il 
conto bisogna farlo diversamente. 

Dico queste cose poiche, come 
presidente della Federazione di 
La Spezia del deportati nei campi 
tedeschi, sono giornalmente alle 
prese con molti ex prigionieri di 
guerra e con deportati nei campi 
di lavoro, e devo faticare per con-
vincerli che non hanno diritto a 
questo indennizzo, salvo per quelli 

, (rarissimi) che si trovino nelle 

condizioni stabilite dal Decreto del 
• Presidente della Repubblica. 

LUP1 T O M M A S O 
' , , , ' , (La Spez ia ) 

La lettera di Lupi e indubbiiamente 
chiariflcatrice. Alio scopo di evitare 
ulteriori incertezze, pubblichiamo per 
intero 1'art. 1) del Decreto Presiden-
ziale pubblicato dalla «Gazzetta 

- Ufflciale-: 
- Art. 1) - La somma versata dal 

Governo della Repubblica Federale 
di Germania al Governo della Repub-

, blica Italiana in base all'accordo del 
2 giugno 1961 a titolo di riparazione 
morale a favore di cittadini italiani 
che furono vittime della deportazione 
per ragioni di razza. fede o ideologia, 
sara ripartita tra 1 beneflciari secondo 
le norme di cui al presente decreto. 

Hanno diritto alia suddetta ripara
zione coloro l quali, in qualunque cir-
costanza e ovunque si trovassero, an
che fuori del territorio dello Stato, 
furono deportati per le ragioni di 
cui al comma precedente nei campi 
di concentramento nazionalsocialisti 
per aver: 

a) compiuto atti relativi alia lotta 
di liberazione, ovvero, 

b) svolto attivita politica in con-
trasto con le direttive del regime fa-
scista e delle forze tedesche di occu
pazione, ovvero, 

c) appartenuto a partiti politici 
vietati dai regimi nazionalsocialista 
e fascista, o w e r o , 

d) compiuto manifestazioni o atti 
•dl protesta contro 11 regime fascista 
o contro le forze tedesche di occupa
zione, o w e r o , 

e ) partecipato a scioperl, o com
piuto atti in occasione degli stessi, 
ritenuti ostili alle forze germaniche 
di occupazione, ovvero. 

f) sublto cattura in occasione di 
rastrellamenti, di scioperi o di azioni 
di rappresaglia, ovvero 

g) sublto persecuzioni per ragioni 
razziali. 

Hanno ugualmente diritto alia sud
detta riparazione gli internati mili
tari e i lavoratori non volontari in 
Germania che, in seguito ad atto di 

resistenza o ritenuto tale o per atti 
considerati di sabotaggio alia* produ-
zione tedesoa, vennero trasferiti nei 
campi di concentramento nazional- . 
socialisti •*. 

Un salario 
e non un'elemosina 
Cara Unitd, 

vorrei porre in evidenza, dalle 
tue colonne, una piaga e una vcr-
gogna che da anni si trascina in 
Italia: la vergogna dei cosiddetti 
cantieri di lavoro, istituiti fin da 
quindici anni or sono dal Ministero 
del Lavoro. 

Va rllevato che questi cantieri, 
da quando sono stati istituiti (seb-
bene con altra funzione), hanno 
retribuito, e retribuiscono, i lavo
ratori con la incredibile paga di 
600 lire giornaliere per ,i ceiibi, e 
700 lire per i coniugati senza prole. 
Quelli che hanno figli a cartco mt-
nori di 14 anni ricevono 600 lire 
piu 60 lire per ogni figlio a carico 
(la moglie non conta piu). Net 
cantieri si distribuiscono anche dei 
€ viveri >: alcuni grammi di pasta, 
fagioli secchi, 10 grammi di lardo 
al giorno. Questi viveri sono quasi 
immanglabili e per mangiarli occor-
re una buona dose di coraggio, per 
non dire una fame da cani. 

Di questi cantieri, ne vengono 
istituiti qualche migliaio per ini-
ziativa del Ministero e delle am-
ministrazioni locali e vengono di-
stribuiti nelle zone sottosviluppate, 
per cui vengono a beneficiarne 
(dico a beneficiarne) decine e de-
cine di migliaia di poveri lavora
tori, costrettivi per fame. 

lo dico che questa e una piaqa 
da rivedere e da sanare, una ver
gogna che occorre cancellare al pin 
presto con < reali iniziative di la
voro > e dove il lavoratore potrd 

guadagnarsi veramente un salario 
e non un'elemosina. . . 

Di fronte a questa situazione che 
colpisce e umilia migliaia di fami-
glie, non saprei come definire I'ap-
pello lanciato dall'on. Moro che ha 
invitato tutti (comprese le famiglie 
di questi lavoratori) a volersi sa-
crificare, a stringere ancora la cin-
ghia per un domani migliore che, 
forse, non potremo vedere se non 
si rimedia al piii presto. 

S A L V A T O R E C H E S S A 
Ozieri (Sassari ) 

Si potevano 

almeno scusare 
Sono un patito di ciclismo. Nella 

settimana dall'l all'8 marzo, come 
c noto, era in programma il giro 
ciclistlco della Sardegna e la Sas-
sari-Cagliari. 

La TV aveva programmato una 
serie dl riprese televisive che, perd, 
non ha effettuato. Parte causa lo 
sciopero — credo giusto — dei loro 
dipendenti, parte — come domenica 
8 marzo — senza nessuna giustifi-
cazione, preferendo teletrasmettere 
per oltrc due ore e mezza un ser-
vizio sulle gare di nuoto svoltesi in 
Germania ed alle quali ha parteci
pato un solo italiano (Fossati). 

Al termine delle gare di nuoto 
la TV, confermando la sua ben nota 
sensibilita verso i telespettatori, ha 
messo in onda il programma dei 
ragazzi senza neppure scusarsi con 
i telespettatori per il mancato col-
leqamento con Sassari. E' questa la 
considerazione che hanno i diri-
genti della TV per i telespettatori? 
Non si scomodino: da essi non c 
nccessaria nessuna risposta. 

GIULIO F O N T A N A 
La Spez ia) 

Un giovane iugoslavo -
• Carissimo redattore, 

per cortesia, pubblicate questo 
mio avviso: ho 20 anni e sono uno 
studente di sociologia. Vorrei cor-
rispondere con coetanei di •< tutta 
Italia, lo colleziono cartoline posta-

1 It (immagini di cittd) e collaboro 
• in un programma per giovani di 

Radio Belgrado. Cordiali saluti. 
VITOMIR S T E F A N O V I C 

Via Dragoslava Popovic ia , 7 
Belgrado (Jugos lav ia) 

Come si chiama 

quel deportato 

che lavor6 

con un estone 

sulla nave Castor? 
Spettabi le redazione, 

sono un estone che abita a Tallin. 
Ebbi un amico italiano dal cognome 
(mi pare) di « FICCO > (che disgra-
zia non poter stavolta ricordarmi 
il cognome!). 

La sua fedclta alia gramle causa 
dei lavoratori c rnnasta sempre im-
pressa nella mm memoria e nei mio 
cuore. Lo conobbi come uomo pro-
fondamente oncsto. I tedeschi ci 
presero come schiavi del lavoro e ci 
trascinarono in Germania. a me dal-
VEstonia c al compagno < FiCCO > 
dall'ltaha. Ci imbnrcarono come 
fuochisti (negli anni 1942-'43) nella 
nave di 6000 tonn. < Castor >. 

Del compagno « FICCO > ricordo 
questi pochi particolari: abitava a 
Milano e aveva lavorato alia FIAT 
come fabbro. Oggi potrebbe averc 
circa 60 anni. Sarei molto obbli-
gato aH'Unita se potessi riuscire 
ad ottenere qualche informazione 
di questo compagno del quale, pur-
troppo, non rtesco a ricordare con 
prectstonc il cognome. 

ARTURO T A L V A N D 
Fuurdeveo 8-4 

TALLIN ( U R S S ) 

Ultima di « Boris » 
e diurna 

di «cBoheme» 
D o m a n i , a l l e 20,30. u l t i m a re 

p l i c a d e l « B o r i s G o t l u n o v » d i 
P. M u s s o r g s k i j ( o t t a v a rec i ta p e r 
i C B A L A z i e n d a l i . rappr. n. 40) . 
d l r e t t a dal m a e s t r o L o v r o v o n 
M a t n c i c e I n t e r p r e t a t a da B o r i s 
Chr i s tofT ( p r o t u g o n i s t a ) . L i n d a 
K i r i a n , A n n a M a r i a Cnnnl i . R i n a 
Corel , A n n a M a r i a Frat i . S t e f n -
n l a M a l a g a , F r a n c o T a g l i a v i n i . 
S e r g i o T e d e s c o . P l i n i o Clabass i 
V i t o D e T a r a n t o e S i l v i o M a l o -
n l c a . M a e s t r o d e l c o r o G i a n n i 
Lazzari . 

D o m e n i c a 15, a l l e o r e 17, r e p l i 
c a d l « B o h e m e » d i G. P u c c i n i 
( n o n a r e c i t a in a b b . d i u m o ) , d i -
re t ta da l m a e s t r o O l i v i e r o D c 
F a b r i t l l s . 

CONCERT/ 
AUDITORIO ' 

O g g i . a l l e 17,30 p e r la s t a g i o n e 
d i M u s i c a d a C a m e r a d e l l a 
A c c a d e m i a d i S. C e c i l i a c o n 
c e r t o d e l Q u i n t e t t o di V a r s a v i a 
c o n B r o n i s l a v G i m p e l p r i m o 
v i o l i n o c h e e s e g u i r a m u s i c h e di 
B l o c k e B r a h m s . 

AULA MAGNA 
D o m a n i a l l e 21 ( i n a b b o n a m e n -
t o n . 17) c o n c e r t o d e « I m u s i -
ct » c o n la p a r t e c i p a z i o n e de l 
flnutista S c v e r i n o Gazze l lon i 
I n p r o g r a m m a m u s i c h e d i B a c h 
e V i v a l d i . 

TEATRI 
A R L E C C H I N O 

L u n e d l a n t e p r i m a a l l e 22: « P a s -
s t o n e d l u n o q u a l s i a s i > d i 
F r a n c e s c o Aluffl e I g n a z i o L i -
d o n n i . R e g i a R o b e r t o Va ler i 
c o n M a r i a C a t t a n i , L u i g i M e z -
z a n o t t e , M a n l l o N e v a s t r i . A n n a 
S a l e r n o . Y v o n n e T a y l o r . R o 
b e r t o Valer i . N o v i t a a s s o l u t a . 

A R T I S T I C O O P E R A I A 
D o m e n i c a a l l e 17,15 r e p l i c a d i 
• A n g e l i n a m l a » 3 at t i d i P a o -
l a R i c c o r a . 

A T E N E O 
P r o s s i m a m e n t e la C la de l C e n 
t r o U n i v e r s i t a r i o T e a t r a l e d l 
r e t t a d a G i a n c a r l o D i F o n z o 
p r e s e n t a : « L a c o r t l e l a n a » di 
P i e t r o A r e t l n o . r i d u z i o n e e r e 
g i a d i G. B a n d i n i . S c e n e e c o -
s t u m l d i S. F a l l e n ! . M u s i c h e di 

' M. P a n n i . 
BORGO S. SPIRITO (Via dei 

Penitenzieri n, 11) 
D o m e n i c a a l l e 16.30 l a C la 
D ' O r i g l i a - P a l m i p r e s e n t a : « U n 
s a n t o a l l ' i so la d i C u b a > 2 t e m 
p i in 14 q u a d r i d i P . L e b r u n 
P r e z z i f a m i l i a r ! 

D E L L A C O M E T A ( T e l . 6 7 3 7 6 3 ) 
A l l e 21,15: « O h p a p a , p o v r r o 
p a p a l a m a m m a t l h a a p p e s o 
n c U ' a n n a d l o e d l o m l s e n t o 
c o s l t r i s t e > d i A . K o p i t . R e g i a 
Mis s l ro l i . 

DELLE MUSE (Via Forll 48 -
Tel. 682948) 
A l l e o r e 21.30 C a r m e l o B e n e e 
F r a n c o Citt l I n : • S a l o m e - di 
O s c a r W i l d e c o n R o s a b i a n c a 
S c e r r i n o . M i c h e l e F r a n c i s . A l -
flero V i n c e n t ! . A l f r e d o L e g g i . 
E d o a r d o F l o r i o . R e g i a C . B e n e 
U l t i m o g i o m o . 

DEI SERVI (Via del Mortaro 
n. 22) 
Mercolcdi alle 21 la Stabile 
dei Servi presenta il grande 
auccesso italiano • Procrsso a 
Grsu» di Diego Fabbri: rrgia di 
Franco Ambroglini con S. Al 

tieri. A. Barchl. P. Bazzlchelll. 
P Caracciolo, A. Cltrarco, G, 
Girnelli. A. Lippl, M. Novella 
S Sardone. 

DELLE ARTI 
Riposo 

ELISEO 
A l l e o r e 20.30 p r e c i s e : « Vi ta dl 
G a l i l e o > di B e r t o l t B r e c h t c o n 
T i n o Buazze l l i R e g i a G i o r g i o 
S t r e h l e r . 

GOLDONI (Piazza Navona) 
R i p o s o 

PALAZZO D E L L O SPORT 
Q u e s t a s e r a a l l e 21,15: Canti 
e d a n z e d e l P E s e r c i t o S o v i e t i c o 
200 e s e c u t o r i tra so l i s t i , b a l l e r i -
n i , s u o n a t o r i e acrobat ! . 

PALAZZO 8 I S T I N A 
A l l e 21,15 E r r e p ! e L a r s S c h m i d t 
p r e s e n t a n o D e l i a S c a l a , G i a n r i -
c o T e d e s c h i , M a r i o C a r o t e n u t o 
i n « M y F a i r L a d y » d a P i g m a -
l i o n e d i G. B . S h a w . R i d u z i o n e 
e c a n z o n e d ! A . L e r n e r M u s i 
c h e d ! F r e d e r i c Lov'we. V e r s i o -
n e i t a l i a n a d i S u s o C e c c h i e 
F e d e l e D ' A m i c o . S c e n a S m i t h 

P A R I O L I 
Alle 21,15 « Tlritincola > nuova 
rivista di D'Ottavl e Lionello 
con Isa Dl Marzio. F. Mule, M. 
Traversl. O Lionello. F. Latin!. 
M. Glovanriinl. Dirige I'orche-
stra Armando Del Cupola 

PICCOLO TEATRO Dl VIA 
PIACENZA 
Alle 22 la C.ia del buonumore 
di Marina Lando e S. Spaccesi 
con Manllo Guardabassi: «II 
naso > 2 temp! brillanti di Lu
ciano Raffaele da Gogol. Regia 
Lino Procacci. Ultima setti
mana 

QUIRINO 
Alle 21.30: « La bugiarda > di 
Diego Fabbri con la C.ia Gior
gio De Lullo, Rossella Falk. 
Romolo Valli, Elsa Adami. Re
gia De Lullo. 

RIDOTTO ELISEO 
Alle 21,30 la C ia di spettacoll 
gialli in: « La tela del ragno » 
di A. Christie con A. Mican-
toni. M. Quattrini. G. Platone. 
F. Sabani. G. Liuzzi. G. Ber-
tacchi, E. Eco Regia Mauri. 

TEATRO ARLECCHINO 
Lunedl alle 22 ANTEPRIMA 

PASSIONE Dl UN UOMO 
QUALSIASI 

Novita assoluta di 
Francesco Aluffl 
e Ignazio Lidonnl 

ROSSINI 
Alle 21.15 la C.ia del Teatro d! 
R o m a d i C h e c c o D u r a n t e , A n i 
ta D u r a n t e e Le i la D u c c i i n : 

. « I o i i e i car! bura t t i n l » 3 att i 
b r i l l a n t i s s i m ! d i V. Fa in i . R e 
g i a C. D u r a n t e . > 

S A T I R I ( l e i . 5 6 5 . 3 2 5 ) 
D a l 21 m a r z o . a l l e 21.30: C o m p a -
g n i a T e a t r o d i O g g i c o n « L a 
c u r v a » e • La g r a n d e i n v e t t l -
v a > d i T a n k r e d D o r s t c o n D i e 
g o M i c h c l o t t i . G i u l i o D o n n i n i . 
N e l l o R i v i e . A n n a Le l lo . R e g i a 
L u i g i Pascu'tt i . N o v i t a a s s o l u t a 

TEATRO PANTHEON (Via 
Beato Angelico. 32 • ColJe-
gio Romano) 
D o m a n i a l l e 16.30 l e m a r i o n e t t e 
d ! M a r i a A c c e t t e l l a p r c s e n t a n o 
« C a p p n c c e t t o r o s s o • d i A c c e t 
t e l l a e S t e . R e g i a I A c c e t t e l l a 

V A L L E 
A l l e o r e 21.15 M a r i s a De l F r a -
t e e Raf fae le P i s u n e l l o s p e t t a 
c o l o m u s i c a l e : « T r e c e n t o * * * 

Am AZIONI 
MUSEO DELLE CERE 

Emulo di Madame Toussand di 
Londra e Grenvin di Parigi 

INTERNATIONA L. PARK 
Ingresso contmuato dalle 10 al
le 22 (Pza Vlttorio) Attrazioni -
Ristorante - Bar . Parcheggio 

VARIETA 
A M B R A J O V I N E L L I ( 7 1 3 306) 

I r e d e l so le , c o n Y. B r y n n e r 
e r i v i s t a Lo la G r e c i - A u r e l l 

S M • • 
A L C E ( T e l . 6 3 2 . 6 4 8 ) 

La s t o r l a de l g e n e r a t e C u s t e r e 
v a r i e t a A • 

A R A L D O ( T e l . 2 5 0 156) 
D u e n o t t i c o n C l e o p a t r a , c o n 
S L o r e n e r i v i s t a V i c ! D e Rol l 

S M + 
D E L L E T E R R A Z Z E 

C a c c i a al m a r i t o , c o n W. Chiar i 
e r i v i s t a C • 

L A F E N I C E ( V i a S a l a r i a 3 5 ) 
I r m a l a d o l c e , c o n S M c L a i n e 
e r i v i s t a J o e S e n t i e r i 

( V M 18) S A • • 
VOLTURNO (Via Volturno) 

Caccia R.B. e rivista Vanni 

CINEMA 
Prime visioni 

A D R I A N O ( T e l . 3 5 2 . 1 5 3 ) 
I n t r i g o a S t o c c o l m a ( p r i m a ) 
( a l l e 15-17.35-20,05-22,50) 

A L H A M B R A ( l e i IKS /92> 
V i t a c o n l u g a l c , c o n J . C h a r r i e r 
(Ult . 22.50> ( V M 14) D R • 

A M B A S C l A T O R l d e l 4 « l .T7(J> 
L a p a n t e r a rosa , c o n D . N i v e n 

S A + + 
A M E R I C A ( T e l 5 8 6 . 1 6 8 ) 

D o v e v a l s o n o g u a l , c o n J . L e -
- w i s (u l t . 22,50) C • • 

A N T A R E S ( T e l . 8 9 0 . 9 4 7 ) 
I v i o l e n t ! , c o n C. H e s t o n ( a l l e 
15,45-18-20 20-22,50) D R 

A P P I O ( l e i . 7 7 9 . 6 3 8 ) 
T o m J o n e s , c o n A . F i n n e y 

( V M 14) S A • + + 
A R C H I M E D E ( T e l 8 7 5 5 6 7 ) 

W h o ' s B e e n S l e e p i n g i n M y B e d 
( a l l e 16-18-20-22) 

A R I S T O N ( T e l . 3 5 3 . 2 3 0 ) 
L e c i n q u e m o g l i d e l l o s c a p o l o 

' c o n D . M a r t i n S A 4 
A R L E C C H I N O ( T e l . 3 5 8 6 5 4 ) 

S c i a r a d a . c o n C. G r a n t ( a l l e 
15.45-18-20.20-23) G + + + 

A S T O R I A ( T e l 8 7 0 2 4 5 ) 
L a v l s i t a . c o n S M i l o 

( V M 14) S 4 ^ 4 
A V E N T I N O ("lei 5 7 2 137) 

T o m J o n e s , c o n A F i n n e y ( a p 
15.30. u l t . 22.40) 

(VM 14) S A + + + 
B A L D U I N A ( l e . 347 5 9 2 ) 

L a p a n t e r a rosa . c o n D N i v e n 
S A 4 4 

B A R B E R I N I ( T e l 471 7(17) 
S o t t o I 'albero y u m y u m , c o n J 
L e m m o n (a l l e 15.30-18-20.15-23) 

( V M 18) S A + « 
B O L O G N A ( T e l 426 7 0 0 ) 

T e n t a z l o n l p r o i b l t e ( u l t . 22.50) 
( V M 18) D O * 

B R A N C A C C I O ( l e i 735 .255) 
T e n t a z l o n l p r o l b i t e 

( V M 13) D O 4 
C A P R A N I C A ( T e l 6 7 2 . 4 6 5 ) 

S u m m e r H o l i d a y ( V a c a n z e 
. d ' e s t a t e ) . c o n C R i c h a r d ( a p 

15.30. u l t 22.45) M • 
C A H R A N i C H E T T A ( 6 7 2 4 b o i 

schermi 
e ribalte 

santaclnane » di Terzoli e Zap- I vlncliort. con J. Moreau (alle 
p o n i D R • • 

OGGI UNA «SPETTACOLOSA» PRIMA 
Ai cinema ADRIANO - REALE 
NEW YORK - RADIO CITY 

PER IL FILM PIU* IMPORTMTE BELL* STMIME 
£OREDlAMOm« 
SENZA INIBIZK5NE . 
EDI S U S P E N S E 
SENZA 
MTERRUZIONE 

KmOlIWVNIWIR 

STDBCOLMA 
HIE 
DUM B«Ol • M O Q K PREOE 
G£H*BO0URr*»&0FM<TCH 
W KZVM MtOUtTHT 

COLA Dl RIENZO (350.584) 
T o m J o n e s , c o n A F i n n e y ( a l l e 
15.15-17.25-20-22 50) 

( V M 14) S A 4 . 4 . 4 . 
CORSO (Tel. 671.691) 

F r e n e s l a d e l l ' e s t a t e , c o n V l t t o 
r io G a s s m a n ( a l l e 16-18-20,10-
22,40) L . 1200 C • 

EDEN (Tel. 380.0188) 
Dove val sono gual, con Jerry 
Lewis C 4 4 

EMPIRE (Viale Regina Mar-
gherita - teL 847.719) 
La calda vita, con C. Spaak 
( a l l e 15.30-18-20,20-22,50) 

( V M 14) D R + 4 
EURCINE (Palazzo Italia al-

1'EUR - Tel. 5910.986) 
S c i a r a d a , c o n C G r a n t ( a l l e 
15.30-17.30-19.50-22,45) G 4 4 4 

E U R O P A ( T e l . 8 6 5 . 7 3 6 ) 
S e d o t t a e a b b a n d o n a t a , c o n S 
S a n d r e l U ( a l l e 15,30-17.45-20.10-
22.50) S A 4 4 4 

P I A M M A ( T e l . 4 7 1 . 1 0 0 ) 
I t a b u ( a l l e 15.15-17.10-19-20.50-
22.50) D O 

F I A M M E T T A ( T e l . 4 7 0 . 4 6 4 ) 
U n d e r t h e Y u m Y u m T r e e (a l l e 
15.30-17.30-19.45-22) 

G A L L E R I A (Tel . 673.267) 
I m a l a m o n d o ( a p 15, u l t . 22,50) 

( V M 18) D O 4 4 
G A R D E N ( T e l . 5 8 2 . 8 4 8 ) 

T o m J o n e s , c o n A . F i n n e y 
( V M 14) S A 4 4 4 

G I A R D I N O ( T e l 8 9 4 . 9 4 6 ) 
T e n t a z l o n l p r o i b l t e 

( V M 18) D O 4 
M A E S T O S O ( T e l 786 0 8 6 ) 

U n a d o m e n i c a a N e w Y o r k , c o n 
J. F o n d a S A 4 4 4 

M A J E S 1 I C (Tel 674.9U8) 
E d g a r d W a l l a c e a S c o t l a n d 
Yard, , c o n I L a n g e n ( a p . 15. 
u l t . 22.50) G 4 

M A Z Z I N I ( T e l 3 5 1 . 9 4 2 ) 
I d u e maflos i , c o n F r a n c h i e 
I n g r a s s i a C 4 

M E T R O D R I V E - I N ( 6 0 . 5 0 . 1 5 1 ) 
R i a p e r t u r a 17 m a r z o . 

M E T R O P O L I T A N ( 6 8 9 4 0 0 ) 
L lo la , c o n U. T o g n a z z i ( a l l e 16-
18.30-20.40-23) ( V M 14) S A 4 

M I G N O N CI e l 8 6 9 . 4 9 3 ) 
I v i o l e n t ! , c o n C. H e s t o n ( a l l e 
15.30-17.50-20.10-22.50) D R 4 

MODERNISSIMO (Uallena S 
MarceUo • Tel 640 445) 
S a l a A : II c a r d i n a l e . c o n T o m 
T r y o n D R 4 4 4 
S a l a B : L a v i s i t a, c o n S M i l o 

( V M 14) S 4 4 4 
M O D E R N O ( T e l 4fi" 285> 

A l t a I n f e d e l t a . c o n N M a n f r e d ! 
( V M 18) S A 4 4 

M O D E R N O S A L E T T A 
I v i n c i t o r i . c o n J M o r e a u 

D R ^^ 
M O N D I A L ( T e L 8 3 4 . 8 7 6 ) 

T o m J o n e s , c o n A F i n n e y 
( V M 14) S A 4 4 4 

N E W Y O R K ( T e l 780 2 7 1 ) 
I n t r i g o a S t o c c o l m a ( p r i m a ) 
( a l l e 15-17.35-20.05-22.50) 

N U O V O G O L D E N ( 7 5 5 0 0 2 ) 
L a w r e n c e d 'Arab la , c o n P e t e r 
O T o o l e ( a l l e 14JO-18JO-22J0) 

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

L o s p o r t p r e f e r i t o dall* u o m o 
( p r i m a ) (a l l e 15-18-20.25-22.50) 

P L A Z A ( T e L 6 8 1 . 1 9 3 ) 
I v i o l e n t ! , c o n C H e s t o n D R 4 

QUATTRO FONTANE (Telefo-
no 470.265) 
Lo s p o r t p r e f e r i t o da l l ' u o m o 
( p r i m a ) (a l l e 15-18-20,25-22.50) 

Q U I R I N A L E ( T e l . 4 6 2 . 6 5 3 ) 
S u m m e r H o l i d a y ( V a c a n z e 
d ' e s t a t e ) M 4 

Q U l R i N E T T A ( T e l . 6 7 0 0 1 2 ) 
S u m m e r H o l i d a y ( V a c a n z e 
d ' e s t a t e ) , c o n C. R i c h a r d ( a p . 
15.30, u l t . 22,45) M 4 

R A D I O C I T Y ( T e l . 4 6 4 . 1 0 3 ) 
I n t r i g o a S t o c c o l m a ( p r i m a ) 
(a l l e 15-17,35-20,05-22,50) 

R E A L E ( T e l . 5 8 0 . 2 3 4 ) 
I n t r i g o a S t o c c o l m a ( p r i m a ) 
(a l l e 15-17,35-20,05-22,50) 

R E X ( T e l . 8 6 4 . 1 6 5 ) 
L a p a n t e r a rosa , c o n D . N i v e n 

S A 4 4 
R I T Z ( T e l . 8 3 7 . 4 8 1 ) 

V i t a c o n i u g a l e , c o n J . C h a r r i e r 
( a p . 15, Ult . 22,50) 

( V M 14) D R 
R I V O L I ( T e l . 4 6 0 . 8 8 3 ) 

II d e m o n i o , c o n D . L a v ! ( a l l e 
16-18,10-20.15-22.50) 

( V M 18) D R 4 4 
R O X Y ( T e l . 8 7 0 S04) 

II t r e n o de l s a b a t o , c o n G. M. 
C a n a l e ( a l l e 16-18,40-20.50-22.50) 

S A 4 
ROYAL (Tel. 770.549) 

La conquista del West (in cine 
rama) (alle 15-18.30-22,15) 

DR 4 

ROYAL. 
C I N E R A M A 

ma amaniMM W w l * 

LA CONQUISTA DEL WEST 
OGGI VALIDITA' ENAL 

L. 800 

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

(VM 18) DR +++ 
SMERALDO (Tel. 351.581) 

It cardinale. con T. Tryon (ult 
22.10) DR 4 4 4 

SUPERCINEMA (Tel. 485.498) 
leri. oggi e domani. con S. Lo
ren (alle 15.30-17.40-20.10-23) 

SA * 4 4 
TREVl (Tel 689 619) 

Alta infedelta. con N Manfred! 
(a l l e 15 20-17.40-20.10-22.50) 

( V M 18) S A 4 4 
VIGNA CLARA (TeL 320.359) 

Sedotta e abbandonata. con S 
Sandrelli (alle 15.15-17.50-20.10-
22.45) SA 4 4 4 

Srroiifle visioni 

lm atgl* • * • « p — j » — a*. • 
• o u t * ml t lt*ll «*i U n • 

e t r r t t f i l t n 
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ALLE S1GNORE CHE INTERVERRANNO ALLTJLTIMO SPETTACOLO DEL CINEMA 
ADRIANO VERRANNO OFFERTI ALCUNI DISCHI DELLA COMF. GEN. DEL DISCO 
CON IL TEMA MUSICALE DEL TTLM ' SPEtTACOLI OEE: 15 - 17,35 - » .»5 - XZfi* 
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A F R I C A (Tel . 83.80.718) 
C a r t o u c h e , c o n J P. B e l m o n d o 

( V M 16) A 4 4 
A I R O N E ( T e l . 727 193) 

L ' u o m o c h e v l n s e l a m o r t e , c o n 
P . V a n E y c k ( V M 14> A 4 

A L A S K A 
E il v e n t o d i s p e r s e la n e b b l a , 
c o n E. M. S a i n t ( V M 14) D R 4 

A L C Y O N E ( T e L 8 3 . 8 0 . 9 3 0 ) 
D a \ i d e L i sa , c o n J M a r g o l i n 

DR 4 4 4 
A L F I E R I ( T e l 2 9 0 2 5 1 ) 

C a s a b l a n c a , c o n I B e r g m a n 
D R 4 + 4 

A R G O ( T e l 434 0 5 0 ) 
La d o n n a c h e I n i r n t O Io s t r i p 
t e a s e . c o n N W o o d M 4 

A R I E L H e ! 5 3 0 5-21) 
S p i o n a g g l o a T o k l o , c o n J o a n 
C o l l i n s G 4 

A S T O R ( T e l . 6 2 2 0 4 0 9 ) 
•La p a n t e r a rosa c o n D N i v e n 

S A 4 ^ 
A S T R A ( T e l 8 4 8 . 3 2 6 ) 

A g e n t e f e d e r a l e L e m m y C a u 
t i o n , c o n E. C o s t a n t i n e G 4 

A T L A N T I C ( l e i . 76 10 6 5 6 ) 
La p o r t a d e i s o g n l , c o n D e a n 
M a r t i n ( V M 18) D R ^^ 

A U G U S T U S ( T e l . 6 5 5 4 6 5 ) 
Q u e l c e r t o n o n s o c h e , c o n D . 
D a y S 4 * 

A U H E O ( T e l 8 8 0 6 0 6 ) 
D l c i o t t e n n i al s o l e , c o n C a t h e 
r ine S p a a k C 4 

A U S O N i A ( T e l 426 160) 
G i n l l a t u s e l m e r a v i g l i o s a . c o n 
L. P a l m e r S 4 

A V A N A « T e l 5 1 5 5 9 7 ) 
Canzon l n e i m o n d o M 4 

B E L S I T O ( l e i J 4 U 8 8 7 ) 
II m i o a m o r e c o n S a m a n t h a , 
c o n P . N e w m a n S A 4 4 

B O I T O ( T e l 831 0 1 9 8 ) 
C a n - c a n . c o n F S i n a t r a M 4 

B R A S I L ( T e l . 5 5 2 . 3 5 0 ) ' 
P i a c e r l p r o l M U ( V M 14) D R 4 

BRISTOL (Tel. 76.15.424) 
E r c o l e e l a r e g i n a d l LIdia, c o n 
S. K o s c i n a SM 4 

B R O A D W A Y ( T e l . 215.74U) 
L a m a j a d e s n u d a , c o n A v a 
G a r d n e r D R 4 4 

C A L I F O R N I A ( T e l . 2 1 5 . 2 6 6 ) 
L a m a n o sul f u c i l e D R 4 

C I N E S T A R ( T e l 789 .242) 
R a p i n a a l c a m p o t re , c o n S. 
B a k e r A 4 4 

C L O D I O ( T e l . 3 5 5 . 6 5 7 ) 
I r e d e l so l e , c o n Y. B r y n n e r 

SM 4 4 
C O L O R A D O ( T e L 6 2 . 7 4 . 2 0 7 ) 

A w e n t u r e dl M a r y R e a d , c o n 
L. G a s t o n ! A 4 

C O R A L L O ( T e l . 2 5 . 7 7 . 2 9 7 ) 
II c o m p l i c e s e g r e t o , c o n S t e 
w a r t G r a n g e r G 4 

C R I S T A L L O ( T e l 481 3 3 6 ) 
L ' i n f e m o ft p e r g l i ero l , c o n B 
D a r i n A 4 4 

D E L V A S C E L L O ( T e l 588 4a4 1 
L a m a g n i f i e s o s s e s s l o n e , c o n R 
H u d s o n A 4 

D I A M A N T E ( T e l 295 25(1) 
M a r e c a l d o , c o n C. G a b l e 

D I A N A ( T e l . 7 8 0 . 1 4 6 ) * * 
F r a ' M e n l s c o c e r c a g u a l , c o n 
C. C r o c c o l o C 4 

D U E A L L O R I ( T e l . 2 7 8 8 4 7 ) 
I r i n n e g a t l di c a p i t a n K i d . c o n 
H. F r a n k A 4 

E S P E R I A ( T e l . 5 8 2 . 8 8 4 ) 
U n i v e r s o p r o l b l t o D O 4 

E S P E R O ( T e l . 8 9 3 9 0 6 ) 
La v a l l e de l t e r r o r e A 4 

F O G L I A N O ( T e l 8 3 1 9 5 4 1 ) 
Que l c e r t o n o n s o c h e , c o n 
D a y , S 

G I U L I O C E S A R E ( 3 5 3 3 6 0 ) 
I r m a l a d o l c e c o n S M c L a i n c 

( V M 18) SA 4 4 
H A R L E M ( T e l 6 9 1 . 0 8 4 4 ) 

R i p o s o 
H O L L Y W O O D ( T e l 290 8 5 1 ) 

L ' a n g r l o del r i n g D R 4 
I M P E R O ( T e L 2 9 5 . 7 2 0 ) 

B o r i s I r g g e n d a r i o m a c c d o n e , 
c o n A G a v r i g A 4 

I N D U N O ( T e L 5 8 2 . 4 9 5 ) 
I r m a la d o l c e . c o n S M c L a i n e 

( V M 18) SA 4 4 
I T A L I A ( T e L 8 4 6 . 0 3 0 ) 

D l c i o t t o c o n il n o n n o , c o n J 
I b e r t C 4 

J O L L Y 
S e x y c h e s c o t t a 

( V M 18) DO 4 
J O N I O ( T e l . 8 8 0 2 0 3 ) 

V i n c i t o r i a l ia s b a r r a D O 4 4 4 
L E B L O N ( T e l 5 5 2 3 4 4 ) 

T o t d dl n o t t e n . I C 4 
M A S S I M O ( T e l 751 2 7 7 ) 

U n a s p a d a n e t r o m b r a , c o n 
L e e s A 

N I A G A R A ( T e l 6 2 7 3 . 2 4 7 ) 
L'na s p a d a neH'ombra , c o n 
L e e s A 

N U O V O 
Gli a r c a n g r l i ( V M 18) D R 4 4 

N U O V O O L I M P I A 
C i n e m a s e l e z i o n e : V i v a T l t a 
l i a . c o n P. S t o p p a D R 4 4 

D . 
4 

T 
4 

OLIMPICO (TeL 303.639) 
Fra' M e n l s c o c e r c a gual , c o n 
C C r o c c o l o C 4 

P A L A Z Z O ( T e l . 4 9 1 . 4 3 1 ) 
O b l e t t l v o ragazze C 4 

P A L L A D I U M ( T e l 5 5 5 . 1 3 1 ) 
S i l v e s t r o il g a t t o t a r d o DA 4 4 

P R I N C I P E ( l e l 3 5 2 3 3 7 ) 
C a s a b l a n c a , c o n I B e r g m a n 

D K 4 4 4 
RI A L T O ( T e l 6 7 0 7 6 3 ) 

R a s s e g n a : Lo stranleVo 
S A V O I A ( T e l . 865 0 2 3 ) 

T e n t a z l o n l p r o i b l t e 
( V M 18) DO 4 

S P L E N D I D ( T e i . 6 2 0 2 0 5 ) 
Gil i n c e n s u r a t l , c o n P . D e F i -
Hppo C 4 

S T A D I U M ( T e l . 3 9 3 . 2 8 0 ) 
O m b r e s u l p a l c o s c e n l c o , c o n 
J. G a r l a n d S 4 

SULTANO (P.za Clemente XI) 
II flglio dl F r a n k e n s t e i n , c o n 
J. A s h l e y G 4 

T I R R E N O ( T e l . 5 7 3 0 9 1 ) 
M a r e m a t t o , c o n G L o l l o b r l -
g i d a ( V M 18) S A 4 

T U S C O L O ( T e l . 7 7 7 . 8 3 4 ) 
II c o l l a r e dl f e r r o , c o n A u d l e 
M u r p h y A 4 4 

U L I S S E ( T e l . 4 3 3 . 7 4 4 ) 
I 4 p l s t o l e r o s , c o n B . D o n l e v y 

V E N T U N O A P R I L E ( T e l e n > 
n o 8 6 . 4 4 . 5 7 7 ) 
Fra ' M e n l s c o c e r c a gual , c o n 
C. C r o c c o l o C 4 

V E R B A N O ( T e L 8 4 1 . 1 9 5 ) 
U n o s g u a r d o dal p o n t e , c o n R. 
V a l l o n e ( V M 16) D R 4 4 

V I T T O R I A ( T e l . 5 7 8 . 7 3 6 ) 
P a n t e r a rosa, c o n D N i v e n 

SA 44V 

Terze visioni 
A C I L I A ( d i A c i l l a ) 

C a c c l a t o r l d i d o n n e , c o n M 
S p i l l a n e G 4 

A D R I A C I N E ( T e l 3 3 0 2 1 2 ) 
R o b i n H o o d d e l l a c o n t e a n e r a , 
c o n K. M i t c h e l l A 4 

A L B A ( T e l . 5 7 0 . 8 5 5 ) 
O m b r e sul p a l c o s c e n l c o , c o n J 
G a r l a n d s 4 

A N I E N E ( T e l . 8 9 0 . 8 1 7 ) 
P a l l o t t o l a s e n z a n o m e , c o n A 
M u r p h y A 4 

A P O L L O ( T e L 7 1 3 . 3 0 0 ) 
L ' i n d o m a b l l e , c o n G. R i v i e r e 

A Q U I L A ( T e L 7 5 4 . 9 5 1 ) A * * * 
R i p o s o 

A R E N U L A ( T e L 6 5 3 . 3 6 0 ) 
I s a n g u i n a r i A 4 

A R I Z O N A 
Riposo 

AURELIO (Via Bentivoglio) 
F e r d i n a n d o I re di Napo l i A 4 

A U R O R A ( T e L 3 9 3 . 2 6 9 ; 
La b e l l a a w e n t u r a A 4 

A V O R I O ( T e l . 7 5 5 . 4 1 6 ) 
La s m a n i a a d d o s s o , c o n A n n e t 
t e S t r o y b e r g SA 4 4 

B O S T O N ( T e L 4 3 0 . 2 6 8 ) 
R i p o s o 

C A P A N N E L L E 
R i p o s o 

C A S S I O 
R i p o s o 

CASTELLO (Tel . 561.767) 
II l e o n e di C a s t l g l i a A 4 

CENTRALE (Via Celsa. 6) 
M a d e m o i s e l l e S t r i p - t e a s e , c o n 
A. L a u r e n t C 4 

COLOSSEO (Tel. 736 255) 
S h e r l o c k H o l m e s c o n C L e e 

G 4 4 
DEI PICCOLI 

Riposo 
OELLE MIMOSE (Via Cassia) 

A l b a di f u o c o . c o n R C a l h o u n 
D E L L E R O N D I N I * 

R i p o s o 
D O R I A ( T e l . 3 1 7 . 4 0 0 ) • 

Magni f l co a v \ e n t u r i e r o , c o n B 
H a l s e v A 4 

E D E L W E I S S ( T e l 334 9 0 5 ) 
La sf lda de i f u o r i l e g g e A 4 

E L D O R A D O 
La m a j a d e s n u d a , c o n A v a 
G a r d n e r DR 4 4 

F A R N E S E ( T e l . 5 6 4 . 3 9 5 ) 
U o m i n l v l o l c n t l , c o n G Ford 

F A R O ( T e l 5 2 0 . 7 9 0 ) * * 
L'urlo de l ta fures ta A 4 

I R I S ( T e l 8tt5o3t>) 
11 c u c c i o l o . c o n G. P e c k S 

M A R C O N I ( l e i . 740 .796 ) 
1 miMeri dl P a r i g i , c o n J e a n 

SALA U R B E 
Riposo 

SALA V I G N O L I 
R i p o s o 

S. F E L I C E 
R i p o s o 

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

DH 4 

SAVIO 
• R i p o s o 

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

T R I O N F A L E 
V i a col v e n t o , c o n C Gable 

DR 4 4 
V I R T U S 

Riposo 
C I N E M A CHE C O N C E D O N O 

OGGI I.A R I D U Z I O N R A G I S -
K N A L : A l a s k a . A i l r i a c i n e , A n i e 
nt', Arli-1, l i r a n c a c c l o . Br i s to l , 
Centr . i lo , Cristnl lo , D i l l e U o n d l -
nl . G l a r d i u o . J o n i o . I.a F e n i c e , 
N i a g a r a , N u o v o O l i m p i a , OHm-
p l c o , Or lcnte , Or lonr . Palazzo , 
P l a n c t j r l o , P l a t i n o , P laza . P r i 
m a Por ta , RcRlIln. R e n o , Roma, 
I t o j a l , It i i l i ino, Sa la U m b r r t o , 
S a l o n e M a r g h r r l t a , S u l l a n o , T u -
s c o l o . T r a l a n o dl F l u m i c i n o U l i s -
se , X X I A p r i l e . T E A T R I : D e l l e 
M u s e , Par io l l , P i c c o l o di V i a P l a -
c e n z a , R l d o t t o E l l s r o , Ross in i , 
Sat ir i . 

QUESTA SERA, ORE 21,15 
al PALAZZO DELLO SPORT - E. 0. R. 

« P R I M A » RAPPRESENTAZIONE 

del C0MPIESS0 01 CANTI e DANZE 
dell'ESERCITO SOVIETICO 

P R E Z Z I 
Platea centrale L 3 500 
Tribuna s U n p i » 3 5O0 
Platea laterale . . . » 3OO0 
Tribuna centrale numerata > 2 500 
Tribnna numerata specials • 2 000 
Tribuna laterale > i j e o 
Galleiia • S M 

CENTKI Dl VENDITA DEI BfGLIETTl 
BIGLIETTERIA CENTRALE BAR QUlRiNETTA (Teatro 

Quirino) Telefoni: 68 33 44 - 68 33 61 • 6833 89 
E preaso: 
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 DELLE MUSE - Via Forll 43 - Te-

lefono 86 29 48 

Bar Feirucd. Pzza Re dl Roma - Bar Samarelli. Pzza 
Bologna - Bar Pelliccioni. Pzza Risorglmento - 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. 
Al teralne dello spettacolo aerrlzl •peclall ATAC 

NUOVO CIN0DR0M0 
A PONTE MARCONI 

(Viale Marconi) 
Oggi alle ore 16 riuniona dl 

corse di levrieri. 

AVVIS! ECONOMICI 
4 ) A U T O - M O T O - C I C L I L . 5 0 

A L F A R O M E O V E N T U R E L A 
C O M M I S S I O N A R I A p i u a n t l c a 
d i R o m a • C o n s c g n c I m m e d i a 
t e . C a m b l v a n t a g g l o s l . F a c l l i -
t a z l o n i - V i a B i s s o l a t l 2 4 . 

5) VARII L. 50 
MAGO egiziano fama mondia-
le premiato medaglia d'oro, re-
sponsi sbalorditivi. Metapsichi-
ca razionale al servizio di ogni 
vostro desiderto Consigha, 
orienta amon, afTari, sofferen
ze. Pignasecca 63. Napoli. 

7) O C C A S I O N ! L . 5 0 

M a r a i s 
N A S C E ' 

Riposo 
NOVOCINE (TeL 586.235) 

Riposo 
ODEON (Piazza Esedra. 6) 

II d i a v o l o u c c l d e cos ! , c o n M 
A d o r f DR 4 

O R I E N T E 
A g e n t e f e d e r a l e , c o n C M i t c h e l l 

« 4 
O T T A V I A N O ( T e l . 3 5 8 . 0 5 9 ) 

S l n f o n l a p e r u n m a s s a c r o , c o n 
M A u c i a i r G 4 4 

P E R L A 
F r o n t i e r a i n d o m i t a A 4 

P L A N E T A R I O ( T e l . 4 8 9 . 7 5 8 ) 
S o l o p e r o g g i : A s t r o n o m i a 

P L A T I N O ( l e i 215 3 1 4 ) 
L'eroe dl Spar ta , c o n R E g a n 

SM 4 
P R I M A P O R T A ( T . 7 6 . 1 0 . 1 3 6 ) 

L'oro dl N a p o l i , c o n S L o r c n 
S A 4 4 4 

R E G I L L A ( T e l . 7 9 . 9 0 . 1 7 9 ) 
F a c c i a di b r o n z o , c o n Robert 
M i t c h u m SA 4 

R E N O ( g i a L E O ) 
G u e r r l g l l e r ! n e l l a g l u n g l a , c o n 
J. I r e l a n d A 4 

R O M A ( T e l . 7 3 3 . 8 6 8 ) 
F l u m e rosso , c o n M. Cl i f t 

A 4 4 4 
R U B I N O ( T e l . 5 7 0 . 8 2 7 ) 

I 300 dl f o r t e C a m b y A 4 
S A L A U M B E R T O ( 6 7 4 . 7 5 3 ) 

U n p i z z i c o dl fo l l la , c o n D a n n y 
K a y e c 4 4 

S I L V E R C I N E 
R i p o s o 

T R 4 A N O N ( T e L 7 8 0 . 3 0 2 ) 
V i n c i t o r i a l i a s b a r r a D O 4 4 4 

Sale parrocchiali 
ALESSANDRINO 

R i p o s o 
A V I L A 

R i p o s o 
B E L L A R M I N O 

M i o z i o , c o n J . T a t i S A 4 « « 
B E L L E A R T I 

R i p o s o 
C O L O M B O 

R i p o s o 
C O L U M B U S 

U n a m a n c i a t a d 'od lo , c o n Rod 
C a m e r o n , \ ^ 

C R I S O G O N O 
II re d e i re , c o n J . H u n t e r 

SM 4 
D E G L I S C I P I O N I 

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

Sflda n e l l a c i t t a d e l P o r o , c o n 
B . C o r e y A 4 

D O N B O S C O 
R i p o s o 

D U E M A C E L L I 
R i p o s o 

E U C L I D E 
R i p o s o 

G I O V A N E T R A S T E V E R E 
R i p o s o 

L I B I A 
R i p o s o 

L I V O R N O 
II r a n c h d e l l e t re c a m p a n e . c o n 
J M c Crca A 4 

M E D A G L I E D ' O R O 
R i p o s o 

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

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

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

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

O R I O N E 
II n o n o c e r c h l o . c o n D Z c g a v a k 

DR 4 
O T T A V I L L A 

RiDOSO 
P A X 

R i p o s o 
P I O X 

G r o s s o r i s ch io , c o n J G r e c o 
DR 4 

Q U I R I T I 
R i p o s o 

R A D I O 
R E D E N T O R E 

Ripo«o 
Rlpn<o 

R I P O S O 
T a m b u r i l o n t a n l . c o n G. Cooper 

A 4 4 
S A L A S . S P I R I T O 

S p e t t a c n l i t ea tra l i 
t l t t l M I M I I I I I I M I M M M M t l l M I M t l l l 

R i M i t M di GlMMfogi 

Oggi 13 marzo alle ore 1530. 
alia Clinica Ostetrica e Gineco-
logica dell'Unjversita di Roma.' Cur» wtfr.~^i.tr iHmi>ui^tortal« 
sotto la presidenza del prof. Eu-! «^nra »prmai.n«) dHle 
genio Mauriwo. avra luogo una EHORRCHDI e YEME VARICOSE 
riunione di ginecologi e urologr.' r * W R " w , u l c , u w > »** R I V W J t 

dedicata al problema delle fi-
stole urogemtali. Dopo 1'intro-
duzione del prof. Maurizio par-
leranno il prof. Bracci ed i pro-
fessori Gusso. Marziale, Mala-
gamba, Polito, Carenza. Quat-
trocchi, Cattaneo, Guglielmi ed 
altri. 

A MACCHINfc SCKIVEKE, 
calcolalnci d occasione; Piave 3 
1 Ventisettembre) Noleggi. ri-
paraziom espresse (465.662). 
Uma MONTICCIOLO. 
A VIA PALERMO 65 - AFFA-
RONI! ! ! VlslUtecl.'! MOBILI 
ogni stile - LAMPADARI Bron
zo - Boerala - TAPPETI - AR-
GENTERIA - SOPRAMOBIU. 
altri mllle ogget t i ! ! ! 
OBO acquisto lire cinquecento 
grammo Vendo bracciali, col-
lane. e c c , occasione 550. Fac-
cio cambi SCHIAVONE - Sede 
unica MONTEBELLO, 88 (te-
lefono 480 370). 

II) LEZIONI COLLEGI L. 50 
STENODATTILOGRAFIA, Ste-
nografia. DattilograHa 1000 
mensili. Via Sangennaro al 
Vomero. 29 - Napoli. 

241 K4.PPR E PIA7.7.ISTI L. 50 
RAPPRESENTANTI cartoleria 
cercasi ogni zona. Scrivere c«s-
setta 3038 SPI Torino. 

AVVISI SANITARI 

ENDOCRINE 
s t u d i o m e d i c o p e r la c u r a d e l l e 
x s o l e » d i s f u n z i o n i e d e b o l e z z e 
* e s s u a l ! d i o r i g i n e n e r v o s a , p s i -
c h l c a . e n d o c r i n a ( n e u r a s t e n i a , 
d e f l c i e n z e c-d a n o m a l l e s r s s u a l i ) . 
V i«ite p r c m a t r i m o n i a l i DotU p . 
M O V A C O R o m a . Via V i m i n a l e . 
18 ( S t a z i o n c T e r m i n i ) - S c a l a »!-
nl« ira - p i a n o s e c o n d o Int . 4 . 
O r a n o 9-12, Ifi-18 e p e r a p p u n t a -
m e n t o c s c l u s o il s a b a t o p o m e r i g -
g i o e i f e s t i v i F u o r i o r a n o . n e i 
« a b a t o p o m e r i g g i o e n e i f l o m i 
f e s t i v i s i r i c e v e s o l o p e r a p p u n -
t a m e n t o T e l . 471 110 <Aut C o m . 
R o m a Ifi019 d e l 25 o t t o b r e 1956) 

MnVctt apm^annta a » n n a t a i u g » 
DOTTOK 

DAVID STROM 

Cur* d r i i r o m i p l l c a a n n t - m g a d L 
fWiHL M * m l . Hirers varfena* 

D I 5 r U N Z I O N l HESSUALI 
V I N I R t l . P I L L I 

VIA C O U Dl RimZO •. 1 5 2 
TeL SM J I I . On 9-f; fet t lTt S - U 

( A u L M . S a n . n . 7 7 9 / 2 » l » 
l t M ) 
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Davanti alia Commissione giudicante della Lega 

• : • • » • 

i'l GGIIL PROCESSO AL BOLOGNA 
Un documento UISP 

i 
i 
i 
I 

Sotto accusa 
lo sport 

proffessionistico 
L'Uffldo stampa dell'UIBP cl ha Jnvlato lerl II seguente 

comunlcato In merlto all'uitlmu scandalo scoppiato nel monilo 
del calclo professtunistlco, 

« La Glunia Nazionale deiruiBP, nel conslderare I pro-
bleml sollevatl tlall'ultlnio "caso" dl dopiiiR. sottollnea la 
opportunity di un discorso plu generale da cui nun appare 
poBsllille sfugglre oltre. . . . 

L'lntervento drlla Maglstratura, a segulto dello scandalo 
del • doping », pone sotto accusa 1'lntera organtzzazlnne dello 
•port professlonlstlco, che svlluppatasl come una vera e 
propria imlustriu I cul luleresst privatl vannu al ill la della 
organlzzazlone dello spettacolo sportlvo. soffoca dl futto lo 
sport clllfttuutlstlco, ne comprlme le possibility dl espanslone. 

Negll iiltitnl d ied aiuil essa ha assorblto grande parte 
della spesa publillca tlcstlnata agll spettacoll In genere: dal 
3 mlllnrdl spesl nel 1950 per le sole partite dl serle A e It. 
st e gluntl nello scorso anno ail una spesa superlore agll 
11 mlllardl. (ill stessl Entl Local! si niuovono quasi ovun-
que sullu Hnea dl coutrlbutl dlretti e Imllrettl alle societa 
professlonlstlche. 

A iiuestn costante Incremento degll Introitl fa rlscontro 
un anilamento dellcitarlo del blluncl dellc societa proles-
•lonistlclie che Indicu spesso Incapacity anche amnilnlstra-
tlve In un settore certamente favorlto ilulla polltlca del 
consunii 

Questa linpostazloiie tlplcumente Industrlale delle societa 
professlonlstlche inclde negatlvanicnte su tutta l'organlzza-
zlone sportlva Itallana sin dal punto dl vista delle illsponl-
bllita che da quello Iglenlco-educatlvo. 

Lo sport cost mm contrlbulsce al niiglioramento della 
salute perchi1 rlsente dell'esasperazlone flnalistlca linposta 
dal professlonlsmo. Prima di ognt altra cosa gli Industrial! 
del calclo chleilono II rlsultato e questa mentalita Influlsce 
dlrettamente anche nel settori dllettantistlci 1 quail subl-
scono tuttl | pertcoli c le dlstorsionl che questo tipo dl 
assurdo rapporto sportlvo produce. II corollario 6 dato -dal 
doping, dalle invaslonl dl campo. dal varl lllecttl sportlvl. 
dalla condlzione schlavlstica nella quale venguno a trovarsi 
1 calclatorl o I cli-listl professloiilsll ed Itiflne dagll « alleva-
mentl • selettlvl del giovanl. 

Lo sport Itallano si trova oggl dl fronte ad un blvlo: 
sogglacere ull'iiii|iostazloiie professlonlstica, o portare avantl 
una polltlcn sportlva nuova che consider! lo sport un ser-
vizlo soclale capace dt formare uon del "drogati". ma degll 
iiomin! che, In libera scrlta. esercltlno la pratica sportlva 
come occusiiiiie attraverso la quale esprimere ed affermare 
la propria Indlvldiiallta. 

L'UISP, neU'lndlcare I pericoll tlplcl deU'lndustrla spor
tlva cost rome essa oggl si coiittgura. rill cue opportune! giun-
gere rapldanieute ad una serle di provvedlmenti anche dl 
carattere leglslativo, cnpacl dl rlsolvere complessivamente 
I prnhleml dello sport Itallano. 

Intanto. per quauto rlguarda I'industria professlonlstica, 
occorre: 

— un adeguamento leglslativo capace di controllare 1'attl-
vlta net suoi Ulversl aspettl (economlco. iglenlco, sindacale, 
sanltarlo); 

— un agglornamcnto della legge del 28 dlcembre 1950 che 
obbllga alia vlslta medlca preventlva tuttl gli atletl; 

— una revlsione radlcale del compltl degll organtsml spor
tlvl che oggl vivono di fatto In poslzlone subordlnata al 
professlonlsmo; 

— la spesa pubbllca, compresl 1 contrlbutl degll Entl 
Locnll, deve essere destlnata totalmente alio sport formatlvo 
e dllettantlstlco e non all'Industrla del professlonlsmo spor
tlvo. 

Su questa strada e posslblle affermare lo sport come 
dirltto del clttadlni, verso 11 quale lo Stato ha 11 dovere dl 
garantlre tin plu dlretto Intervento afflnche tuttl possano 
librramente esercltarlo ». . . . - . -

I 

J 
Per le multe 

edro e Orlando 

La Corte Federale si era dichiarata incom-
petente a risolvere il problema: e allora 
la decisione di fare il processo e stata 
presa direttamente dalla Lega - Intanto il 
Bologna ha gia avanzato un'altra richiesta. 

Punizioni 
sospese. ? 

ncorrono 
? alia Lega2 

Manfredlni e Orlando, con molta probability. avanzeranno 
icorso alia Lega In segulto alia multa comminata loro da Marinl 
le t t lna. Le sanzlonl decUe dal commlssario straordinario sono 

lortl: conslstono nella riduzione del 75<> dello st ipendio e della 
Vats mens l le d'ingaggio, cosi che I due giocatorl vedrebbero 
ridotte le loro entrate da 120.000 lire a 33.000 lire per quanto 
rlguarda lo s t ipendio e da 625.000 lire a 187.000 lire per quanto 
toncerne la rata d'ingagglo. con una perdlta mensl le di oltre 
Mezzo mll ionc. Pedro, soprattutto. appare declso a presentare 
flcorso. II gincatore ha efTettivamente buone ragionl e non e 

nprohablle che la Lega gl le le rlconosca. Intanto Cudlclnl si 
prodotto. durante I'allenamento di lerl, uno st iramento alia 

rgione dorsale e di conseguenza 
Jon parti ra alia volt a di Milano. 

-irmanl invece provera questa 
lattina. ma la sua prcsenza in 

tampo contro l'lnter e data per 
^orta anche se Miro ha lascinto 

itendere rhe prendera una de-
isione drflnitiv.i solo oggi. 
Sul fronte biancoazzurro. da 

rgnalare che al tcrmine dell'al-
snamento odierno Lorenzo ha 
nnvocato 15 uomini nel ritiro <li 

>stia. Si tratta di Cei. Hecchia. 
tanetti. Garbuglia. Mazzia. Ca-

%i, Govemato. Pagni. Giisperi. 
laraschi. Landoni. Rozzoni. 
lorrone, Giaromini e Galli. La 
>rmazione anti-Messina e anoo-

« top-sectvt ». anche se si fa 
pmpre piu consistent^ 1'ipoteni 

| | un rientro clj Carosi nolla mr-
liana la lui sarebbe aflldato il 
»mpito di sorvegliare stretta-
sente Benitez). 

Benvenuti 
il 10 oprile 
a Roma? 

Griffith * ripartito ieri dichia-
ido che non \i»ole piu tor-

tre a Roma, dopo la gazzarra 
peU'altra sora al Palasp»>n. In-
»nto i patron » Tommati ha res*> 

fcolo che la p n w l m a riunionel 
|ella ITOS (f.irso il 10 aprile) 
»ra impomiata su Benvenuti. 
• ino in preccdenza (il 18 marzo) 
ira impegnato a Bolojrna contro 

france*e Diouf. . 

Parigi-Nizza 

Janssen 
ancora 

«leader » 

t 

Johansson 
voole incontrare 

Cassias Clay 
In 

kale 

GOTEBORG. 12. 
un' inter \ i s ta ad un gior-
della sera. Ingemar J o 

hansson ha dichiarato di essere 
pronto ad incontrare il nuovo 

tmpione mondiale dei pesi 
lassimi. Cassius Clay, a Gote-
jrg in autunno. - C l a y — ha 
<gitinto Johansson — e c a m -

sione del mondo soltanto per-
thi List on e rimasto seduto 
Ilia sc t t ima ripresa. Una tale 
UtorU 4 priva di v«lore». 

. — » J ; ^ ^ L ^ 1 * - ' . ! . - > _ „ •JL.^A 
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II' processo sportivo al Bolo
gna si fara: lo ha annuneiato 
ieri la Lega. La decisione e 
stata presa ieri pomeriggio dopo 
un'altra giornata piena di ineer-
tezze e di colpi di scena e dopo 
che la Federcalcio aveva an
nuneiato che la Corte Federale 
di giustizia non aveva preso al-
cuna decisione in merito .il <iue-
sito sulla giusta interpietazione 
dell'art. 22 postole dalla Lega 
(L'organizzazione delle sucietii 
professionidtiehe voleva sapere 
se il non aver potuto il Bologna 
eifettuare le controprove sulle 
urine dei caleiatori incriminati 
costituiva oppure no un impe-
dimento giuridico all'apertura 
del procesdo ma la Corte Fede
rale ha bril lai itemente evitato 
lo scogl io dichiarandosi estra-
nea alia quetitione dato che per 
regolamento e chiamata sola-
mente a risolvere eventual! 
conflitti di eoinpetenza tTa di-
versi enti della Federcalcio che-
in cpiesto caso non ci sono 
stati) . 

Dopo tale eomunicazione il 
•• caso - e ritornato alia Lega che 
ha deciso per l'inizio del pro
cesso senza tuttavia spiegare i 
motivi che rtianno indotta alia 
decisione dopo le incertezze ri-
velate dal quesito posto alia 
Corte Federale . II comunicato 
emesso ieri dalla Lega dice te-
stualmente: 

• La commissione giudicante 
della Lepa Nazionale si rinnira 
domani 13 marzo per ezaminare 
la denuncia pervenuta dalla 
commissione viedico sportiva a 
seyuito della partita Bolof/na-
Torino del 2 febbraio scorso. 

• Sono convocati per le ore 
15,30 di domani i diriyenti re-
sponsabili del Bologna F.C., I'al-
lenatore dottor Bernardini, il 
medico sociale dottor Poayiali, 
% giocatori: Fogli, Pascntti, Pa-
vinato, Perani, Tumburus, il 
massaggiatore Bortolotti. 

' Per le ore 18 dello stesso 
giorno, sono convocati i compo
nent! la commissione antidoping 
della federazione medico spor
tiva: dottori Borchi, Ottani, Ma-
rena e Fini». 

Come si v e d e la Lega calcio 
non sta davvero facendo una 
bella flgura in questo caso: in-
nanzitutto ha brillato per l'as-
setiza dei suoi dirigenti recatisi 
tutti in vacanza ali'estero men-
tre scoppiava il « caso Bologna », 
poi ha sbagliato ad investire la 
Corte federale per una questio-
ne che e estranea alia compe-
tenza dell'Ente stesso. inline 
non ha avuto nemmeno il c o -
raggio di fare un comunicato 
chiaro e preciso sul lo svolg imen-
to del processo e sui motivi che 
hanno indotto Perlasca e com-
pagni a sorvolare sui dubbi pre-
cedenti e a fare il processo al 
Bologna pur non avendo avuto 
la societa rossoblu la possibili
ty di effettuare la controprova 
ed essendo in eorso un'inehie-
sta della • Magistratura le cui 
conclusioni la Lega non ha al-
cun diritto di antiripare. 

Comunque ormai il dado e 
tratto: il processo si fara e se 
non verra accolta la richiesta 
d'emergenza de i difensori del 
Bologna (sospendere il prores-
s o o i n via subordinata gli even-
tuali provvedimenti punitivi si-
no alia conclusione della inchie-
sta del la Procura della Repub-
blica bolognese) la Lega rischia 
di eommettere una grossa in-
giustizia. 

Poniamo infatti il caso che il 
Bologna venga penalizzato e 
che i c inque giocatori vengano 
squalificati al termine del pro
cesso sportivo, dando cosl un 
colpo grave ad una squadra gia 
punita con le squalihche a Pa-
scutti e Bulgarelli per gli inci-
denti a w e n u t i domenica: lutto 
sara regolare e giusto si capi-
sce. se anche la Magistratura ri-
conoscera la colpevolczza del 
Bologna. 

Ma se Fihchiesta giudiziaria 
potra provare con dati di fatto 
inoppugnabili che il Bologna ed 
i c inque giocatori sono inno-
centi . come si potra riparare 
all'errore compiuto? •. 

L'interrogativo come si v e d e 
e grave ed investe praticamente 
la regolarita di tutto il cam-
piouato: ed e anche un interro-
g.itivo legitt imo perche secon-
uo le ultiine r.otizie da Bologna 
i'mdagine giudiziaria avreobe 
l-ortato alia luce e lement! fav->-
revoli ai giocatori rossoblu. E 
poi non si pu6 dimenticare che 
il Bologna non ha avuto la fa-
colta di esercitare la contropro
va prevUta dal regolamento di 
giustizia: non si pu6 dimentiea-
re inoltre che con il seques'.ro 
di tutto il materiale sul - do
ping - (completato a Milano dal 
maggiore Carpinacci che ha 

BOLOGNA 

Proseguono gli 
interrogator! 

revole Pirastu (il quale non ha 
partecipato alia riunione di ie
ri) ci ha dichiarato: -Chi gi 
sorprende e incna scandalo og-
gi per la v icenda dei giocatori 
del Bologna si sorprende in ri-
tardo e spreca l' indignazione 
che ben piu giustamente deve 
essere concent rata nel le cause 
di questi fatti: quando ci si ra.s-
segna al inercato. al commercio 
di giocatori come cavalli al 
prezzo di centinaia di mil ioni . 
quando lo sport spettacolo di-
venta industria al l ivel lo piu 
basso e fatale che si giunga a 
questi fatti ed e inutile voler 
fare da giudici solomonici sul
la tale o tale altra squadra o 
anche entrare nel merito del 
s ingolo episodio per accertare 
s ingole responsabilita o presun-
U» ver i t i . Compito di noi parla-
mentari di fronte a questo epi-
sodio nop e e non deve essere 
quel lo di "parteeipare" all'ana-
lis: del le urine, ne di tentare 
di capire s e dietro l'episodio 
^te\iso e'e la culpa di una squa
dra o la uiauovra di una su:: 
concorrente per dar ragione a 
questa o quel la . bens! - quel lo 
assai piu importante di partire 
dal marcio che l'episodio rivela 
per intervenire ser iamente sul 
giano legis lat ivo alio scopo di 
porre fine alia degenerazione 
che abbassa lo sport a »n mer-
cato. a un'industria, a un'in-
treccio di speculazioni predi-
sponendo gli s trumenti l eg is la-
tivi atti a risanare l 'ambiente 
sportivo. Dopo questo ennes imo 
episodio di malcostume sporti
vo. a prescindere dalle s ingole 
responsabilita, appare sempre 
piu chiaro che lo sport e uno. 
dei settori da' 6ottoporre a una 
profonda riforma ». 

B E R N A R D I N I , d o p o e s s e r e 
s t a t o i n t e r r o g a t o d a l m a 
g i s t r a t e , v e r r a s e n t i t o o g g i 
d a l l a L e g a . 

La nota giuridica 

Bisogna rivedere 
le leggi sportive 

SAINT ETIENNF 
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cesso sportivo si svolgera in 
modo completamente irregola-
re. Intanto ieri a Montecitorio 
il - caso - e s tato esaminato da 
alcuni parlamentari della con-
sulta del la Federcalcio i quali 
— non si comprende bene se 
a t itolo personale o s e a n o m e 
del la Consulta — avrebbero 
- confermato sul la «corta del 
comunicato de l CONL l'autono-
mia dei poteri sportivi - . Circa 
Fintervento de i parlamentari 
nel la vicenda, i l compagno ono-

11 seiiuestro delle Hale drll'opr-
razlone anti-cloplng e drlle ana-
lis! relative eliettuate presso II 
Centra Tecnlco di Coverclano su 
urine prelevate da alcuni gio-
:=tori della situadra del Bolo
gna II i febbraio 1961. e stato 
disposto dal magistrato bologne
se sulla base dell'art. 33? del 
cotlice di procedura penale, ed e 
un sequestro dlstlnto da quello 
« conservativo » preveduto dal-
1'art. 617. 

II prlmo, Infatti. si effettua su 
cose « pertinent! at reato » che 
il giuilice ritenga utili u lieces-
sarie ai flni del coinpimento del-
ristruttoria, II secondo. vicever-
sa. s | etfettua per costitiilre una 
garanzia patrinioniale in lavore 
dello Stato od in favore della 
persona danneggiata dal reato. 

II sequestro per il procedimen-
to penale quale e quello esr-
guito sulle Male relative all'ope-
razione anti-doping pub essere 
eseguito anche dagll ufflciali od 
agenti della polizla giudiziaria 
( a n . 222) di loro inlziativa allor-
chr la situazione sla caratteriz-
zata dall'urgenza di provvedere 
alle I ml .-i gin I che sono chiamati 
a compierr. 

Fuort da questa espressa con
dlzione II sequestro e disposto 
dal giudlce con decreto tnoti-
vato (come * avvenuto nel caso 
in esanie). 

II giudice pu6 proccdeni per-
sonalmente ed « occorrendo con 
I'as'sistriiza della forza pubbllca • 
e piio procedervi delegando « con 
10 stesso decreto un uffiriale di 
polizla giudiziaria ». 

Aggiungiamo — per comple-
tezza — che una delega simile 
non e consentita se per rintrac-
ciare le cose da sequestrare pres
so banrhe od istituti puhhllci o 
piivali occorra esaminare la cor-

rtspondenza o altrt atti o do
cument! della bancs o dell'lsti-
tuto. 

II suceesslvo art.' 341 dispone 
circa la • custodia delle cose se
questrate >. 

Queste d | norma sono date In 
custodia al cancelllere ma se il 
giudice • riconosce che non e 
possibllr o non convlene ctisto-
dirle nella cancellerle. purt ordi
nary che la custodia avvenga In 
luogo diverso. determinandone II 
modo e nominando an altra cu-
stode... * che non sla tra le per-
sone incapacj d| intervenire co
me testimoni ad atti processuall 
(minor! degll annl quattordiri. 
persone palesemente affette da 
Infermlta di mente o In Istato 
dl manlfesta ubriachezza. perso-
ne sottoposte a misura d| slcn-
rezza detentlva). 

Poiche le Hale In effetti non 
potevano esser conservate prrs 
so la cancellerla senza rlschiare 
che II eontennto se ne alterasse 
11 giudice ne ha disposto la cu
stodia presso I'lstltuto Superlore 
di Sanita di Roma mentre ha 
disposto che | document! e le 
anallsl slann custoditl presto la 
cancellerla del Tribunate bolo 
gnrse. 

SI *• Inlzlata. cosi. su denuncia 
della sqoadra petronlana I'azlo 
ne penale a carico dl • Ignotl • 
che — se le Informazlonl sono 
esatte — avrebbero o alterato le 
Hale o « drogato » furtlvamentc 
I gluocatori. 

lie amfetamlne o amine pslco 
tonlche sono prodottl sintetlcl 
utlllziatl dalla medlclna da nna 
^nlndlclna tf| annl a questa par 

te per II loro potere energetico 
che « dal punto di vista flsico 
si traduce In un accrescimento 
dell'attivita neiiro-muscolare con 
aumento della pressione arterlo-
sa e ilell'amplezza del resplro; 
i!al punto di vista psichico si 
traduce In una netta esaltazione 
dell'attivita intellettuale: lo spl-
rito che si fa piu vivace e piu 
pronto sente meno la fatica e 
il soggrttu ha I'impressione dl 
avere iin'energia, per cosi dire. 
rinforzata, un'attenzione ed una 
potenza di lavoro accresciute ». 

Sono prodotti vendiiti libera-
mente. lion compresl. qulndi. ne 
nelle convenzioni Internazlonali 
sugli stupefacenti (Aja 1912, Gi-
nevra 192s. 1931. 1936. Lake-Suc
cess 1946. Farigi 1948) ne nel-
I'Clenco delle sustanze e delle 
preparazionl soggette alle dispo
sition! di legge sugli stupefa
centi del 9 gennaio 1957. 

I.a soluzione d| questo glallo. 
fonte. non sara sempllce ne pri
va di « suspense • o di colpi di 
scena. ma il caso * valldo per 
riportare alia ribalta le polemi-
che attorno alio stato dello sport 
in Italia considerato nel suo 
complesso ed imporne II risana-
menln. 

Un allro aspetto che * oppor-
tun« rilevare In que>to momenta 
e quello della cosi delta « Giusti
zia della Federazione italiana 
g. c. » che — postasi su di un 
piano di parita ran gli organi 
della giustizia dello Stato — crea 
una situazione che ronsente. ad 
esempio. ad esponentl sportlvl dl 
affermare che oggl — evidente-
mente per l'inlervento del ma
gistral o bolognese e per le mlsu-
re che ha adottate — • lo sport 
si sente profondamente ofleso nel
la sua Integrita. neli'antonomia 
delle sue regole democratiche ac . 
cettate ». 

Qualunque ordinamento disci-
pllnare — sportivo o no — non 
pud creare conflitti o determl-
nare attritl con I'ordinamento 
giuridlco dello Stato. 

C!6 che si verifies — ad esem
pio — altorch^ il regolamento 
della F.I.G.C. impedisce — me-
diante la sanzlone d| • preclusio-
ne alia permanenzs in qualslasi 
rango o categoria della Federa
zione » — che, dirigenti. societa 
ed afflliati <l rivolgano ad • au-
torita diverts • da quells fede
rale — non solo per la soluzione 
di probleml tecnlri e disclpll-
nart che polrehbe esser giusto — 
ma anche « per vertenze penal! 
sportive ed cconomlche »! 

Da quests clansola che fn de 
flnlta « fondata so patio lllerlto. 
contrsrlo aU'interesse generale • 
dertva che I cos) detti « Tribn 
nail sportlvl • operano e glndl 
cano Indlpendentemente e mal-
grado l lntervento della magi 
si ratura. 

Un caso del genere si verified 
— se non ricorrilamo male — 
allorche 1'espnlsione del ginora 
tore Cappello fn mantennta da 
gli organi federal! malgrado II 
glnoralore stesso fosse stato *s-
colto dalla maglstratura. 

Questa e tntta una parte rag-
guardevole della nostra orcanlr-
zatlnne sportlva che va rlvedu-
ta perch* sla adrgnata al prin-
elpil costltazlonall, non Ignart o 
si dlscostl dall'ordlnamento giu
ridlco vlgente. 

Giuseppe Berlingieri 

II P.M. ha sentito ieri lo 
accompagnatore, il me
dico e il massaggiatore 
della squadra rossoblu 

Dalla nostra redazione 
BOLOGNA, 12. — Cou chi ce 

1'ha la Magistratura? E' il se-
Sreto che tutti i giornalieti e 
ifosi vorrebbero scoprire. Se 

il decreto di sequestro dei re-
perti di Covereiano parla di 
•- ragionevoli sospetti » circa fat
ti iLleciti che potrebbero essere 
stati perpetrati ai datini del Bo
logna, succede. invece, che fino 
a cpiesto momento il sostituto 
procuratore della Repubblica. 
dott. Fel legrino Jannacone ha 
< itiquisito - soltanto il clan ros

soblu. Sabato Bernardini . lunedl 
i c inque giocatori accusati di 
doping e o«gi pomeriggio il dot-
tor Antonio Bovina. il dott. Igi-
no Poggial i e il sig. Ulisse Bor
tolotti. r ispett ivamente accom
pagnatore, medico e massaggia-
torp della squadra bo logmve . 
Finora. cioe. non sono compar-
si dinanzi al magistrato perso-
ne estranee o concorrenti dei 
rossoblu. 

Il dott. Bovina ha eublto un 
uiterrogatorio di un'ora e mez-
/a e ha dovuto fare il diario 
completo e minuzioso della fa-
mosa domenica 2 febbraio; il 
dott. Poggiali e etato interroga
to sui - ricostituenti » che ven-
gono prescritti agli atleti e il 
medico avrebbe consegnato al 
P. M. dott. Jannacone l'elenco 
delle specialita permesse dalla 
Lega: il massaggiatore ha rife-
rito cose inerenti alia sua ope
ra prima e durante ogni par
tita. 

Mentre era in corso l ' interro-
gatorio del dott. Bovina , e com-
parso il maggiore dei carabj-
nieri. Vittorio Carpinacci . che 
ha consegnato al Procuratore 
Bonflglio i diagrammi -< gascro-
matograflci •• sequestrati in mat-
tinata a Milano presso la Lega. 
II dott. Bonfiglio H ha esami-
nati e quindi li ha affidati al 
dottor Jannacone. 

Quale sara la prossima mossa 
della Magistratura? E' difficile 
dirlo. Dopo la panoramica com-
piuta in casa della societa . e 
naturale attendersi uno sconfl-
namento fuori... regione. Per in
tanto s i e appreso solo che il 
dott. Jannacone avrebbe gia co-
st ituito il col legio dei periti 
incaricati di pronunciarsi sui 
reperti sequestrati . I nomi dei 
- tecnici - non eono, per6, per 
il momento stati resi noti. 

Domani il processo. ma quel 
lo sportivo. si trasferisce in Le
ga: ci saranno Fogli . Tumburus . 
Pavinato . Pascutti e Perani ol
tre a Bernardini . Bortolotti e il 
dott. Poggiali . 

• • • 
Intanto per la squadra del B o 

logna la serie d**lle contrariety 
continua. Oggi durante I'allena
mento dei rossoblu si sono in-
fortunati Tumburus (risenti-
mento di un vecehio infortu-
nio a un ginocchio> e Corradi 
<strappo a una enscia) che ave
va sostituito Perani. 

Ora. considerando che Nie l 
sen sosterra soltanto sabato 
mattina il provino definitivo e 
che Bulgarell i e Pascutti sono 
bloccati da provvedimenti di
sciplinary Bernardini mettera 
in campo contro lo Spal una 
formazione che dovrebbe essere 
cosl composta: Negri: Capra. 
P a \ i n a t o : Furlanis. Janich . Fo
gli; Perani , Franzini . Nie lsen 
( D e Marco) . Haller, Renna. 

Stando alia prova odierna. la 
squadra pare trovarsi in buo
ne condizioni morali . Tutti I 
giocatori schierati si sono bat-
tuti con impegno e s!anc:o su 
un campo dal fondo pesante 

Per concludere e'e da regi-
strare una dichiarazione di 
Bernardini il quale ha definito 
giusta la decis ione della Corte 
Federale . si e dichiarato con-
tento di andare domani alia Le
ga per il processo sportivo e si 
e augurato che in caso di giu-
dizio negativo sui giocatori i 
provvedimenti punitivi non cn-
trino in v igore immediatamen-
te ma a lmeno nella sett imana 
successiva. 

f. V. 

Angelini indago 
a Firenze 

Prosoguendo la sua inchiesta 
relativa alia fuga di notizie sui 
nomi dei caleiatori da sottoporrc 
a controllo antidoping. l ' a w . An
gelini si e rccato a Firenze ove 
st e intrattcnuto per oltre un'ora 
a colloquio con il dr. Fino Fini. 
uno dei segretari del eentro me
dico sportivo di Firenze che ha 
anche la mansione di designare 
i medici sportivi che ogni do
menica. dopo le partite, si re-
cano negli spogliatoi per effettua
re i preltevi. E questa mattina. 
I 'awoeato Angelini si * inrontra-
to con i | dr Fini per eonoseere il 
sistema di t ->signazione. 

In serata il dr. Fint, In com-
pagni a dei medici Giuliano Ma
n n a e Ciulio Cesare Borchi. ha 
lasciato Firenze per raggiungere 
Milano dove, domani. al'.e 18. so
no convocati tutti c tre preaso 
la Lega nazionale. 

• 
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UN RITORNO ALLE ORIGINI DELLA CIVILTA 

In tutte le edicole il 1° numero di 

museo dell uomo 
usf, costum! e tradizionf df futt! f 
popoli della terra 

un viaggio meraviglioso e av-
vincente 

una straordinaria avventura alia 
scoperta delle culture primitive 
che ancora soprawivono e delle 
tradizioni dei popoli 

II testo, scfentificamente rigoroso e aggiorna-
to sugli studi piu recenti, $ presentato da 
Mons. Enrico Galbiati dell'Universita di Mi
lano e dal Prof. Giuseppe Tucci deirUniver-
sita di Roma,. 

La documentazione iconografica, in gran par
te inedita, e stata raccolta e scelta sotto la 
direzlone del Prof. Jacques Millot, Accade-
mico di Francia. 
Essa e costituita da oltre 5000 riproduzionl 
a colori e per la sua mole e importanza non 
ha precedent! nell'editoria mondiale. 

con il fascicolo n. 1 O M A G G I O 
del 1* numero di una serie di 
fascicoli dedicati all'antropologia 

120 fascicoli a colori su carta 
patinata da raccogliere in ma* 
gnifici volumi 

FRATELLI FABBRI EDITORI 
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rassegna 
internazionale 

Le « primarie » 
negli Stati Unit} 

Maooano otto meal alle ele-
aioni presidenziali ma il cli-
ma politico degli Stati Uniti 
e gia diventato tlpicamente 

' pre-elettorale. Le primarie del 
New-Hampshire, con quel tan-
to di aorpresa che hanno ri-
aervato nella indicaaione dei 
personaggi piu a papabili » dei 
due partiti, hanno notevol-
mente contribuito ad aecende-
re l'interesse del puhblico in-

• torno alle possibilila che fii 
aprono davanti a questo o 

' quel candidalo. Cio ri guard a 
' in primo luogo il partito re-

pubblicano, ma anche, sebbe-
ne in misura minore, il par 
tito democratico, nel quale la 

• candidature del fratello del 
" presidente Kennedy alia cari-
" ca di vice-presidente ha acce-
' so la euriosita del puhblico 

dentro e fuori gli Stati Uniti. 
In campo repubblicano, il 

• miccesso ottenuto da Cabot 
Lodge ha costituito la sorpre* 
sa del giorno. Sebbene si sa-

' pesse che il figlio dell'attuale 
ambasciatore a Saigon, che fu 

. gia awersario sconfilto del 
' minore dei fratelli Kenne<ly 

nelle elezioni senatoriali del 
< Massachusetts, avesse brigato 

in favore di suo padre, il nu-
mero dei sufTragi otienuto da 
Cabot Lodge ha crcato una 
situazione del tutto imprevi-
sta, ponendo 1'ex capo della 
delegazione americana aU'Oiiu 

' di fronte ad una scelta non 
facile. Egli deve, infatti, nel 
easo decida di condurre la 
battaglia per ottenere la a no* 
mination», dimettersi subito 
dalla carica di ambasciatore 
e tornare negli Stati Uniti. Cio 
lo esporrebbe, pero, alia accu-
sa di abbandonare un a po
tto di combattimento D, il che 
potrebbe porlo in cattiva lu
ce preeso gli elettori. Ma se 
egli non si dimettesse, d'altra 
parte, rischierebbe Timpopola-
xita tra gli elettori repubbli-
cani per aver a«ociato fino al-
l'ultimo il proprio nome alia 
politica dell'attuale ammini-
strazione democratica nel set-
tore piii delicato e dramma-
tico del momento. 

Delia difficolta di scelta di 

Cabot Lodge approfitteranno 
probabilmente i suoi princi-
pali aweraari, Goldwater e 
Rockefeller, per far cadere nel 
vuoto l'indicaiione venuta dal
le primarie. Indirettamente ne 
approfitterebbe anche l'ex vi
ce-presidente Nixon, il quale 
ha tutti i vantaggi da ricavare 
da una Iotta senza quartiere 
tra il senatore dell'Arizona e 
il governatore di New York. 
Cio significa, in jostanza, che 
la situazione aU'interno del 
Partito repubblicano e anco-
ra aperta. A meno che Ca
bot Lodge non accetti di esse-
re comunque un candidato di 
ripiego, destinato, cioe, ad es
se re scon fit to e a farsi subito 
da parte senza compromettcre, 
data la sua eta, la posizione 
del partito nelle elezioni suc-

; cessive. 
In campo democratico, e 

impressione diffusa che una 
- Iotta sorda sia in corso tra 
l'attuale presidente, che do-
vrebbe ottenere senza difficol
ta la a nomination», e Ro
bert Kennedy, che aspira vi-
sibtlmente alia candidatura di 
vice - presidente. II risultato 
delle primarie, nelle quali il 
ministro della Giustizia ha 
ottenuto solo pochi voti in 
meno del presidente, giuoca 
a suo favore e costituisce una 
importanto indieazione del fa-
scino che esercita sull'opinio. 
ne pubblica americana il ri-
chiamo alia politica della 
a nuova frontiera ». 

Tra Johnson e Robert Ken
nedy i rapporti sono tutt'altro 
che buoni, tanto che a piu 
riprose s'e parlato di dimis-
sioni del ministro delta Giu
stizia. II fatto e, pero, che a 
un uomo come Johnson non 
puo sfuggire il vantaggio rhe 
deriverebbe dallo avere a Ban
co Robert Kennedy nella com-
petizione elettorale. Di qui 
1'impressione che l'attuale pre
sidente finira con 1'essere co-
stretto a subire la candida
tura del ministro della Giu
stizia alia vice-presidenza. In 
queste condizioni, e data l'in-
certezza in campo repubblica
no, e assai difficile che le ele
zioni di antunno possano ri-
serbare sorprese. 

a. j . 

Brioni 

Tito e Ben Bella 
impegno comune 

per pace e disarmo 
Lotto contro il colonialismo - Pubblicato 

il comunicato ufficiale - II presidente 

jugoslavo visitera .'Algeria 

Cipro 

Superati gli ostacoli per 

la forza 

dell'ONU 
Allarme per gli 
sviluppi a Cipro 

Dal noitro inviato 
BRIONI, 12 

Alia -«Villa Bianca- di 
Brioni si sono candusi oggi 
t coHoqui tra la delegazione 
elgerina e quella jugoslava. 
colloqui che entrambi i Presi
denti. nella conferenza stampa 
tfi stasera, hanno nuovamerrte 

'defLnito molto amichevolL -Bi-
sogna precisare — ha detto 
Tito — che le nostre conver-
Bazioni sono state differenti da 
quelle che intratteniamo con 
i rappresentanti di certi altri 
paesi con i quali pure abbia-
mo rapporti amichevoli »• ^ A 

La conferenza stampa e stata 
aperta da Ben Bella fl quale 
ha aifermato che le cooversa-
zioni hanno toccato tutti i temi 
d'interesse comune dei due 
paesi ed ha sottolineato che 
Jugoslavia e Algeria sono im-
pegnate in un'esperienza iden-
tica che, per quanto riguaxda 
I'Algeria. si e svolta con delle 
deboiezze ma anche con moitd 
soddisfacenti successi. 

n frutto degli incontri ser-
vira a migliorare queste espe-
rienze e a rafforzare i risul-
tati positivi gia ottenuti, oltre 
a migliorare le relazioni, gia 
EOiide. tra i due paesi. Cosl 
— ha precisato Ben Bella — 
potremo dare ancora magglor 
cftnamismo a queste relazioni 
Nei campo della politica este-
ra »ono stati affrontati — ha 
proseguito Ben Bella — i gros-
si proHemi deirAlrica, deUa 
eeooomia dei paesi sottosv*-
luppati e. piu in generale, del
ta pace. - I punti di vista sono 
stati. identici». egli ha preci-
sato. dicendosi convinto che 
queste conversazioni facilite-
ranno la realizzazfone deUa 
conferenza dei paesi non impe-
gnati e serviranno la causa 
della pace. 

Ben Bella ha concluso di-
cendo che la delegazione si-
eerina conserpera un profondo 
ricordo deUa Jugoslavia e so-
prattutto dell'affetto manife-
statogli dalla popolazione e — 
ha afttiunto — «dal presidente 
e frateflo T i t o - (il termine 
mfratello-, che i patrioti arabi 
rfeervano ai loro compagni dt 
Iotta. Ben Bella lo ha usato 
fino dall'anivo airaeroporto 
e con tale appellativo ha an
che rivolto fl suo primo saluto 
•1 popoio jugoslavo). 

Tito ha detto a sua volta che 
la visita della delegazione al-rna deve essere considerata 

grande importanza per lo 
sviluppo delle relazioni tra i 
due paesi. Nel ribadire l'atten-
%ione dedicata al problemi del 
la pace, Tito ha sottolineato 
ehe la prossima conferenza dei 
- n o n impegnati- sara piu lar-
ga di quella di Belgrado. in 

o saranno invitati ad essa 
patsl, specidmente quel-, 

li che hanno sostenuto ferma-
mente la politica di neutrality, 
di pace e di collaboraZiOne in
ternazionale. Tito ha poi reso 
noto di essere stato invitato 
in Algeria e d' avere accettato 
con piacere di fare tale visita 
al paese e al popoio che sono 
sempre stati ammirati fcn Ju
goslavia per la loro Iotta di 
liberazdone. 

Sui colloqui tra Ben Bella 
e Tito e stato diramato. a tarda 
sera, un comunicato ufficiale 
nel quale le affermazioni fatte 
alia conferenza dai due Pre-
sidenti vengono ribadite e vie-
ne sottolineato il carattere «sin-
cero e amichevole- dei collo
qui I due President! si dice 
nel comunicato. -hanno con-
statato che un numero sempre 
piu grande di paesi opera e 
slmpegna risolutamente per 
una politica che tende a ri-
solvere le questioni controver-
se per via pacifica-; Tito e 
Ben Bella si pronunciano qtrin-
di in favore di •»misure ener-
giche in vista di una liquida-
zione completa. e la piu rapi-
da possibile. di tutte le forme 
di colonialismo e di neocolo-
nialismo-. I due Presidenti con-
fermano a loro pieno appog-
gio ai popoli deH'Angola. del 
Mozambico e della Guuiea por-
toghese. come a tutti gli altri 
popoli che lottano per la libe-
razione nazionale e il conso-
rldamento della loro indipen-
denza. I due Presidenti con-
dannano nel contempo. in ma-
niera energica, la poKtica di 
discriminazione razziale, parti-
colarmente nell'Africa del sud. 
Questa azione fa parte inte-
grante della Iotta per la coe-
sistenza pacifica c in favore 
della pace. 

n comunicato dice ancora: 
- I due Presidenti hanno e-
spresso la loro soddisfaztone 
per quanto conceme la soJu-
zione pacifica del recente con-
flitto algero-maroocbino. rea-
lizzatosi suUa base dei prin-
clpi deU'organizzazione della 
unita africana e deUa dichia 
razione di Belgrado del 1961. 
I due Presidenti si felicitano 
anche dei risultati ottenuti nel 
la recente conferenza dei capi 
di Stato arabi tenutasi al 
Cairo-. 

n comunicato prosegue sot-
tolineando runportanza del di 
sarmo completo e dello svilup
po economico dei paesi insuf-
fkrientemente sviluppati e con
clude con raffermazione che. 
espricnendo la determinazione 
di promuovere le relazioni re-
ciproche in tutti i campi. i due 
Presidenti sono persuasi di 
fornire cosl il loro migliore 
apporto al consoiidamento del 
la cooperazione pacifica nel 
mondo. 

Ftrdinando Mautine 

Piu contenuta la 
tensione nell'isola 
Le truppe britan-
niche contrastano 
I'azione della poli-

zia cipriota 

NICOSIA, 12 
La tensione nell'isola perdu-

ra ma e oggi assai piu conte
nuta che negli ultimi giorni. 
A Ktima, dove circa quattro-
mtla turco-ciprioti sono circon-
dati dalle forze di polizia gre-
co-cipriote, e stata raggiunta 
una tregua, in base alia quale 1 
turchi conserveranno le armi 
ma devono smantellare imme-
diatamente le barricate e le po-
stazioni di artiglieria, lo stesso 
faranno i greet, ma successiva-
mente; la polizia, che e tutta 
greco-cipriota, continuera a 
pattugliare la zona di confine 
fra le due comunita. I combat-
timenti in questa citta. durati 
cinque giorni, sono costati 25 
vittime, di cui 14 turchi e 11 
greci. 

Nella giornata di oggi non si 
segnalano scontri: solo un cer-
to nervosismo da parte del 
contingente militare turco 
(della Turchia). che si e a w i -
cinato fino a tre chilometri 
dalla capitale. Inoltre tre ostag-
gi greco-ciprioti — membri 
della polizia — liberati dai tur
co-ciprioti hanno dichiarato di 
essere stati torturati; un quar
to ostaggio infatti e stato ri-
coverato in ospedale in con
dizioni assai gravi. 

Sembra d'altra parte che lo 
arrivo dei «Caschi blu», fino 
a ieri problematico, possa in 
effetti aver luogo nei prossimi 
giorni, perche le difficolta fi-
nanziarie sono state in parte 
superate. Gli Stati Uniti han
no offerto di coprire un terzo 
della spesa prevista di sei mi-
lioni di dollar! cioe due milio-
ni, e la Gran Bretagna si e 
impegnata a versare un altro 
milione. Rimane dunque da 
trovare la seconda meta della 
somma indicata, ma anche que
sta meta graverebbe solo in 
parte sui paesi che sono stati 
invitati a fornire i contingent 
militari, e che sono: Austria, 
Brasile, Canada, Finlandia, Ir-
landa e Svezia. Infatti il se-
gretario generale dell'ONU, 
U Thant, ha rivolto a tutti i 
governi la richiesta di contri-
buti volontari, che gia alcuni 
sarebbero disposti a dare. Si 
indicano in tal senso la Ger-
mania occidentale. la Svizzera 
e la Norvegia. 

Tuttavia. le difficolta incon-
trate nei giorni scorsi per la 
formazione del corpo delle Na-
zioni Unite di settemila uo-
mini per Cipro non sono solo 
finanziarie ma anche inerenti 
alio statuto e ai compiti di tale 
forza internazionale. U Thant 
ha redatto ora un documento, 
secondo il quale la forza inter
nazionale sara impiegata solo 
per il mantenimento dell'or-
dine. e i suoi membri potranno 
tore uso delle armi solo per 
Iegittitna difesa. 

Naturalmente e difficile pre-
vedere quale potra essere l*u-
tilita e l'efficacia della forza 
internazionale per ristabilire a 
Cipro le condizioni della paci
fica convivenza fra le due co
munita etniche. In ogni ca=o 
la tensione degli ultimi giorni 
ha subito alimentato in alcuni 
circoli politici occidental! par-
ticolarmente britannici. una ri-
presa della campagna a favore 
della spartizione. sostenuta fra 
I'altro dai noto pubblicista Ar
nold Toynbee. il quale sugge-
risce che i turchi abbandonino 
Cipro ai greci. e ricevano in 
cambio una striscia di territo-
rio continentale greco, nella 
Tracia. 

A parte queste amenita, e 
evidente la tendenza del go-
verno di sir Alec Douglas Ho
me all'irrigidimento nei con
front dell*arcivescovo Maka-
rios e delle autorita greche di 
Cipro. Nell'isola intanto le 
truppe britanniche considerano 
d'altra parte loro compito es-
senziale contrastare a ogni pas-
so I'azione delle forze di poli
zia. Un giornale cipriota pub
blica oggi la foto di un can-
none inglese puntato sull'edi-
ficio che ospita un comando 
della polizia. 

ULTIM' ORA 

I f unerali 
di re Paolo 

II signif icato delle dimo-
strazioni antinglesi a 
Nicosia - L'azione bri-
tannica favorevole 

turchi 
ai 

U n m o m e n t o dei funerali di re Paolo , svoltisi ieri ad 
Atene . II feretro v i ene scortato dagli « e u z o n e s » e dai 
marinai (Telefoto A N S A all'Unita) 

Ginevra 

II rapporto per 

la Conferenza 

sui commercio 
Criticlte al GATT che non e servito ai 
paesi in via di sviluppo - Occorre sosti-
tuirlo con una diverse organizzazione 

Soldati 
turchi 
verso 
Cipro? 
ANKARA, 13 mattina 

Quest* notte. in segaito a rre-
netid preparativi militari tur
chi che sembrano prelndere ad 
• n tenUtlvo di enlpo di forxa 
del governo di Ankara a Cipro, 
la altmzlone si e fatta dram-
aaatica nell 'area tnediterranea 
•rientale. Nel porto di Alessan 
dretta reparti militari tarchi In 
pieno assetto di ftaerra vengono 
Imbarcatl in fretta sa anita na-
vail. Contemporaneamente II 
governe Inona ha mandato • an 
awertimento* a Makarlos. 11 
meaaaggi* esatto non & n«to, 
ma si sa per certo che esso con-
tlene aperta miaacce tatarvea-
tlste. 

GINEVRA, 12. 
n Comitato preparatorio per 

la Conferenza internazionale 
per il Commercio e lo Sviluppo 
— che si terra nella sede delle 
Nazioni Unite a Ginevra dai 23 
marzo al 15 giugno — ha ulti-
mato la stesura del rapporto che 
sara proposto per la discussio-
ne. II documento si annuncia 
come un tentativo coraggioso di 
affrontare e porre in modo uni-
tario 1 complessi problemi de
gli scambi internazionali, supe-
rando la divergenza — che in 
questi ultimi anni ha continua-
to ad accentuarsi — fra le ten-
denze relative rispettivamente 
ai paesi sviluppati e ai paesi 
in via di sviluppo. 

E" ben noto infatti che fra il 
1950 e il 1960 la frazione del 
commercio mondiale inerente 
ai paesi poco sviluppati si e n -
dotta dai 30 al 20 per cento 
mentre la parte dei paesi avan-
zati si e accresciuta dai 60 at 
66 per cento. Cosl anche il va-
lore delle esportazioni det pae
si poco sviluppati e aumentato 
solo del 3,6*%> all'anno. mentre 
il valore delle importazioni de
gli stessi paesi e salito del 4.6 
per cento l'anno. 

La Conferenza che sta per 
aprirsi a Ginevra si propone di 
arrestare il moto divergente di 
queste - forbici», e a tal fine U 
rapporto fa propria e sviluppa 
quella linea di pensiero econo
mico. maturata negli ultimi 
anni. che considera interdi-
pendenti i problemi dello svi
luppo economico dei paesi 
avanzati e quelli dei paesi me
no avanzati, quindi sollecita che 
l'intero assieme di tali proble
mi sia affrontato secondo una 
linea di programmazione con-
cordata su base unitaria: * I 
paesi in via di sviluppo — dice 
d documento — non devono es
sere costrctti a una sorta dt 
sviluppo chiuso. E" invece indi-
spensabile una aperta politics 
di cooperazione internazionale 
in campo commerciale, per le 
risorse finanziarie e per la dif-
fusione della tecnica-. 

Pertanto il rapporto del Co
mitato preparatorio svolge una 
vasta argomentazione critics 
nei confronti del GATT (Ge
neral Agreement on Tariffs and 
Trade - accordo generale per le 
tariffe e il commercio), che e 
l'organo in cui si risolvono i 
problemi commercial! fra i pae
si a sviluppo avanzato. II rap

porto afferma che il GATT e 
inadeguato, soprattutto per la 
sua incapacity di incontrare le 
esigeuze dei paesi in via di svi
luppo. Esso esprime un caso 
particolare: gli scambi fra pae
si industrial izzati, a mezzo di 
un sistema tariffario. Non e in 
alcun modo adatto ad affron
tare i problemi inerenti agli 
scambi rra gli stati, che costi-
tuiscono la prassi normale sia 
per i paesi socialisti sia per 
quelli in via di sviluppo. 11 
GATT dunque - n o n ha servito 
i paesi in via di sviluppo ma 
bd servito quelli progrediti». e 
deve essere superato se si vuo-
le porre fine aU'aggravamento 
progressivo della distanza fra 
paesi r.cchi e paesi poveri. 

II rapporto raccomanda per-
cio, e pone all'ordine del gior
no della Conferenza, la costitu-
zione di una nuova Organizza
zione internazionale per il com
mercio, con caratteri e fini che 
riflettano le diverse realta ed 
esigenze, componendole in una 
concezione unitaria dei proble
mi dello sviluppo economico. 

Dal nostro corrispondente 
LONDRA, 12. 

Le dimostrazioni popolari 
di ieri contro la permanenza 
degli anglo-americam a Ci
pro (nelle quali e rimasto 
coinvolto VAlto Commissa-
rio britannico nell'isola) han
no dato a Londra la misura 
dell'ostilita che le truppe in-
glesi si sono procurata. La 
loro azione, teortcamente in-
tesa a separare turchi da gre
ci e formalmente conjtnata 
ad una dubbia neutralitd, e 
andata obiettivamente a van-
taggio dei turchi tanto che 
le forze di sicurezza greco-ci-
priote non accettano ormai 
piu gli € armistizi > parziali 
imposti dai reparti inglesi. 

II governo inglese sino ad 
oggi ha cercato solo di ritar-
dare Vunica soluzione possi
bile, il riconoscimento, cioe, 
della indipendenza e sovra-
nitd dt Cipro, e in questo 
si e trovato di jatto alleato 
con gli estremisti turchi la 
cui unica prospettiva e quel
la della divisione dell'isola. 
La posizione del governo le
gale cipriota & invece piu 
realistica, prevede infatti lo 
assorbimento delle due co
munita in uno stato unita-
rio, indipendente e sovrano. 
Frattanto si torna a parlare 
del futuro delle basi milita
ri britanniche a Cipro. 

I giornali conservatori non 
nascondono la loro preoccu-
pazione soprattutto perche la 
campagna della stampa ci
priota contro le basi segue 
immediatamente una richie
sta analoga della Libia che 
e intenzionata a liquidare 
ogni presenza militare ingle
se sui suo territorio. Gli in
glesi mantengono a Cipro for-
mazioni di bombardieri <V>, 
cioe di aerei dotati di bom-
be atomiche, e le r.ipetute af
fermazioni del Primo mini
stro Home sui valore del de-
terrente < indipendente > na
zionale chiariscono Vimpor-
tanza che il governo britan
nico annette alle proprie ba
si sull'isola. 

Se esse — come sembra lo-
gico — sono destinate a scom-
parire, la posizione inglese 
nel Medio Oriente soffrira un 
altro duro colpo e Vattenzio-
ne dei circoli responsabili a 
Londra e concentrata ora sul-
la posstbtlttd che, dopo Ci
pro e la Libia, sia Aden a 
rivelarsi come una nuova zo
na critica e gli inglesi siano 
costretti ad abbandonare an
cora un altro importante no-
do strategico del vecchio si
stema militare < imperiale *. 

Cipro e appunto la dimo-
strazione del- erotic di una 
politica e di una strategia su-
perata dagli eventi. jyaltro 
lata Vostinazione inglese nel 
richiamarsi ai vecchi trattati 
di garanzia (che non posso-
no piu costituire una base per 
una soluzione del problema) 
rivela I'incapacita diplomati-
ca del governo britannico 
che ha patito una sconfitta 
tanto piu cocente perche ha 
permesso Viniziativa di Oe 
Gaulle sulfa quale si sono sta 
gnati in questi giorni veccht 
e nuovi motivi di risentimen 
to da parte inglese. 

Leo Vestri 

Aspre accuse 

degli USA 

alia Cambogia 
WASHINGTON, 12 

L'addetto stampa del Dipar-
timento di Stato Richard Phil
lips, ba accusato oggi il gover
no cambogiano di aver inco-
raggiatd e forse organizzato le 
dimostrazioni anti-americane 
svoltesi ieri a Phnom Penh. 
Phillips ha detto che - funzio-
nari cambogiani di ran go non 
inferiore» avrebbero preso 
parte alia mamfestazione e che 
il governo amenenno - sta esa-
minando la situazione-. 

Intanto. <fri Phnom Penh si 
apprende che il primo mini
stro Sihanuk ha annunciato che 
tra breve una delegazione cam-
bogiana si rechera ad Hanoi per 
negoziare un accordo di confi
ne col Viet Nam del nord. II 
principe ha aggiunto che se le 
trattative avranno successo, la 
Cambogia stabilira relazioni di-
plomatiche e negoziera un pat-
to di non aggressione con Ha
noi. 

Berlino 

• * 

Parlamentari 
italiani 
rfcevufi 

da Ulbrkht 
Dal nostro corrispondente 

BERLINO, 12. 
Una delegazione di parla-

mentari italiani. che sta sog-
giornando nella RDT. per una 
settimana. e stata ricevuta ieri 
dai Presidente del Consiglio di 
Stato, Walter Ulbricht e dai 
Ministro per il Commercio 
estero Balkow. Nell'ineontro 
sono stati trattati \ problemi 
dei rapporti commercial tra 
l'ltalia e la Repubblica demo
cratica tedesca. La delegaziono 
— che non aveva funzioni uffl-
ciali, ma era stata invitata nel
la RDT attraverso il centro 
italiano «Thomas Mann •• — 
era composta dai parlamentari 
Vidali. Zoboli (PCI): Bonacina 
e Asaro (PSD: sen. Schiavetti 
(PSIUP). Zuccalli (PSDI) e 
Mingozzi ( d p ) , nonche dai 
compagno Polano. vice Presi
dente del centro «Thomas 
Mann •*. 

Nell'ineontro di ieri, • parla
mentari italiani e dirigenti del
la RDT sono stati concordi nel 
rilevare che lo stato attuale dei 
rapporti economici fra le due 
parti potrebbe subire un pro
fondo miglioramento. 

« Del nostro commercio estero 
il vostro pnose si contenta delle 
briciole ». 6 stato detto ai par
lamentari italiani. ai quali e 
<;tato anche rammentato che 
attualmente i rapporti com
mercial! sono basati solo sulla 
attivita che svolge in Italia 
una Camera di commercio del
la RDT. con un personal? li-
mitato. e che si vorrebbe ul-
teriormente ridotto II gover
no della Germania occidentale 
esercita pressioni su quello 
italiano per una limitazione di 
questi rapporti. mentre la Ger
mania occidentale stessa. in 
realta. incrementa 1 suoi affari 
con la RDT (alio stato attuale 
essi rnggiungono una cifra di 
venti volte maggiore del vo
lume degli affari con l'ltalia): 
la sua azione. in sostanza mira 
ad eliminare la concorrenza di 
altri Paesi negli scambi con la 
Repubblica democrat;ca tede
sca 

n commercio con l'ltalia nel-
1'anno scorso ha registrato un 
incremento del 13 per cento 
(per una cifra di circa 15 mi-
liardi). ma poteva anche es
sere di molto superiore. La 
RDT. per le esigenze del suo 
piano settennale. acquisterebbe 
dall'Italia impiantj completi 
per i settori chimico. tessile, 
produzione di fertilizzanti e 
fabbriche sintetiche, settori di 
cui nel piano e previsto un 
forte potenziamento. 

Per il regolare svolgimento 
dei rapporti di commercio tra 
l'ltalia e la RDT. Ulbricht ha 
proposto lo scambio di nor-
mali rappresentanze commer
cial!, nonche garanzie statali 
sugli accordi raggiunti. 

La delegazione italiana — che 
durante il soggiorno nella RDT 
ha visitato la Fiera di Lipsia. 
nonche fabbriche e cooperative 
agricole — e partita stamane 
alia volta di Praga. 

Lorenzo Maugeri 
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DALLA PRIMA 

RB-66: 

gli USA si 

contraddicono 
WASHINGTON. 12 

Secondo fonti - vicine all'am-
ministrazione Johnson-, citate 
dall'Associated Press, il gover
no americano saprebbe che i 
tre ufficiali il cui aereo RB-66 
e stato abbattuto martedl nel 
cielo della RDT sono incolumi 
e vengono attualmente inter-
rogati in una base militare so-
vietica. ma - motivi di sicu
rezza* gli impedirebbero di 
rendere pubbliche le sue in-
formazioni. 

L'indiscrezione dell'AP ha 
un evidente interesse, in quan
to viene implicitamente a smen-
tire la tesi, ribadita ancora oggi 
da un funzionario del Diparti-
mento di Stato, secondo cui 
l'aereo, « in missione di adde-
stramento -, sarebbe penetrato 
nella RDT casual mente, dopo 
aver smarrito la rotta e dopo 
aver perduto i contatti con la 
sua base. 

Oggi. in ogni modo. Llewellyn 
Thompson, alto funzionario del 
Dipartimento di Stato. ha rin-
novato. in un colloquio con lo 
ambasciatore sovietico. Dobry-
nin, la richiesta che i piloti e 
il relitto dell'apparecchio ven-
gano restituitL 

Detterre incontra 
il teiesco Brandt 

Mercoledi scioperano i ferrovieri, gli 
iiKegnanti e gli statali 

-PARIGI, 12. 
II candidato della SFIO alia 

presidenza francese, Defferre, 
e il sindaco di Berlino ovest, 
Brandt, che e il candidato del
la socialdemocrazia della RFT 
alia presidenza di quest'ultima, 
hanno discusso oggi a Parigi 
-problemi comuni-. -

Defferre e Brandt hanno pre-
cisato in una conferenza stam
pa che fra tali problemi rien-
trano - i l trattato franco-tede-
sco e la possibilita di applicar-
lo In tenso europco- e - u n a 

stretta cooperazione fra l'Euro-

pa e gli Stati Uniti- . 
II colloquio Defferre-Brandt 

sara seguito da una visita del 
primo a Washington e da in
contri tra lo stesso Defferre da 
una parte, Wilson e - i nostri 
amici italiani - dall'altra. 

I ferrovieri francesi hanno 
frattanto confermato per mer
coledi prossimo U loro sciope-
ro di 24 ore: ad esso aderisco-
no tanto la CGT quanto Force 
Ouvriere e i sindacati cattolici. 
Nella stessa giornata si aste-
ranno gli insegnanti e i fun-
zionari sta tal L 

va superare lo scoglio della 
incompatibility prevista dalla 
legge; 6) con la sua condotta 
rese possibili i consensl, le 
tolleranze, le autorizzazioni 
che determinarono lo stato di 
permanente disordine ammini-
strativo e di inosservanza del
le leggi entro il quale si e pro-
dotta l'attivita prevaricatrice 
del prof. Felice Ippolito». 

II documento del PCI, con
clude aflermando che i firma-
tari, c tenuto conto del prov-
vedimento giudiziario aperto 
nei confronti dell'ex segreta-
rio generale del CNEN e dei 
reati che gli vengono imputa-
ti: chiedono di interpellare il 
Presidente del Consiglio per 
conoscere se egli non ritenga 
saggio, confacente alia esigen-
za di opportunita politica e di 
probita pubblica, liberare 
1 on. Colombo dai suoi attuali 
incarichi governativi, in atte-
sa che il provvedimento giudi
ziario aperto a carico del pro-
lessor Ippolito si compia con 
il chiarimento di tutte le re-
sponsabilita, fino ai piu alti 
livelli ». 

La iniziativa dei parlamen
tari comunisti, come si e det
to, coglie nel segno di una 
questione che, da parecchi sin-
tomi, e gia viva nell'opinione 
pubblica. Rari sono — e tutti 
di stretta osservanza democri-
stiana — i giornali che, dopo 
l'arresto di Ippolito non si 
sono posti il quesito di come 
possa conciliarsi la pur evi
dente colpevolezza dell'ex se-
gretario del CNEN con la to-
tale proclamata «irresponsa-
bilita » dei suoi ex dirigenti, 
in primo luogo Colombo. An
cora ieri l'Espresso, al termi-
ne di un ainpio servizio sui 
« caso», scriveva che, a par
te i reati di carattere « per
sonate » contestati a Ippolito, 
« nella sua scrupolosita il puh
blico ministero ha individuato 
un'altra serie di reati che Ip
polito non puo avere eommes-
si senza che nessuno se ne 
accorgesse. Cosi insieme al-
l'uomo che non diceva mai di 
no, dovranno essere chiamati 
a dare spiegazioni anche quel
li che tante volte lo avevano 
incoraggiato a dire di si... Al 
processo contro Ippolito, 
Ton. Emilio Colombo, ex pre
sidente del CNEN e il sena
tore Basilio Focaccia, ex vice-
presidente, dovranno spiegare 
in che modo Felice Ippolito 
riusci a conquistare il predo-
minio assoluto nel Comitato 
nazionale energia nucleare». 

DIREZIONE P.S.I. La direzione 
del PSI, riunita ieri mattina 
sotto la presidenza del segre-
tario del Partito De Martino, 
ha discusso sulla situazione 
della Federconsorzi, dopo le 
recenti < difese d'ufficio > di 
Moro e della DC del « carroz-
zone > bonomiano. 

Al termine della seduta, lo 
ufficio-stampa ha emesso il se-
guente comunicato: « La dire
zione del PSI ha esaminato i 
problemi dell'attuazione degli 
accordi programmatici relati-
vi alia riforma della Feder
consorzi e alia nuova discipli-
na delle gestioni pubbliche. 
Essa ha deciso di richiedere 
una riunione dei quattro par
titi della maggioranza per di-
scutere tali problemi e dare di 
essi la soluzione adeguata >. I 
recenti atteggiamenti della DC. 
da cui traspare chiaramente la 
volonta di mantenere sostan-
zialmente inalterata la struttu-
ra del feudo di Bonomi, sem-
brano dunque aver maturato 
nel PSI un evidente stato di 
disagio. Si sa che la DC, con-
traria alia nomina di una ge-
stione commissariale, ha pro
posto al PSI di accettare una 
soluzione: che preveda la no
mina di un nuovo presidente 
dotato di ampi potcri; che pre
veda anche la nomina di una 
^lunta esecutiva composta da 
alcuni membri del Consiglio 
di amminiatrazion'j e che ri-
stabilisca il controllo ministe-
riale attraverso il ministro 
deU'Agricoltura e i due sotto-
segretari. ai quali spetterebbe 
il compito di avviare la rifor
ma della Federconsorzi. Nella 
riunione di ieri della Direzione 
socialista, questa soluzione ha 
trovato pochi sostenitori anche 
se De Martino ha detto che la 
DC non intende cedere sulla 
gestione commissariale. La si
nistra, Lombardi e Santi, per 
quanto si sa, hanno tenulo 
ferma la richiesta del commis-
sario. De Martino ha propo
sto allora di trasferire la di-
scussione in sede quaaripar-
tita. 

N'ella r.'unione pomeridiana 
erano stati esaminati anche i 
problemi connessi alia campa
gna elettorale nel Friuli-ve-
nezia Gtulia. La Direzione — 
a quanto si apprende — tor-
nera a riunirsi stamattina per 
iniziare la discussione sulle 
leggi regional! e per risolvere 
alcune questioni interne. 

PROTESTE DI TREMEILONI 
La eco della clamorosa faccen-
da della tassa automobilistica, 
ha sollevato notevole marasma 
in seno alia maggioranza. Nel
la riunione di < coordinamen-
to> fra i rappresentanti dei 
gruppi DC, PSI, PSDI e PRI, 
il socialista Ferri ha dura 
mente attaccato Donat-Cattin, 
per la sua sortita individuale 
e per la sua polemica aperta 
con Tremelloni. Nel gruppo 
del PSDI lo stesso Tremelloni 
ha pronunciato una dura pro-
testa. Se episodi simili doves 
sero ripetersi, egli ha detto. 
la stabilita del governo ne ri-
sulterebbe compromessa. Tre
melloni ha denunciato forte-
mente anche 1'inettitudine di 
Moro. Egli ha affermato che, 
a parte la «scorrettezza • di 
Donat-Cattin, il governo non 
doveva fare marcia indietro 
sulla tassa. Se il governo era 
veramente convinto del prov

vedimento preso, doveva so-
stenerlo fino in fondo e non 
dare la dimostrazione di un 
cedimento a pressioni di inte-
ressi settoriali in contrasto 
con gli interessi general!. La 
protesta di Tremelloni e sta
ta unanimemente > appoggiata 
dai gruppo del PSDI. 

In seno al gruppo del PSDI 
si e anche discusso un altro 
problema: quello della rappre-
sentanza politica al Parlamen-
to europeo. L'on. Amadei ha 
riferito sui rapporti avuti con 
gli altri partiti di maggioran
za, affemiando che le difficol
ta non sono state superate. 
Infatti da parte del PSI si e 
sostenuta la necessita di invia-
re al Parlamento europeo rap
presentanze di tutti i gruppi, 
compresi i comunisti. La tesi 
opposta, (dell'invio di soli de-
legati della maggioranza) apre 
il problema — al quale anche 
il gruppo del PSDI e sensi-
bile — della esclusione dei li-
berali (per l'ltalia) e dei so-
cialdemocratici, per la Ger
mania. In conclusione il grup
po del PSDI si e detto co
munque contrario a una so
luzione che permetta al PCI 
di avere propri rappresentan
ti nel Parlamento europeo e 
ha rinviato la questione al-
l'esame della Direzione del 
Partito. 

COLLOQUI DI MORO Ieri Mo. 
ro ha proseguito i suoi collo
qui sulla congiuntura, riceven-
do i rappresentanti della Con-
federazione della piccola e 
media industria e i dclegati 
dell'Intersind, l'organizzazione 
imprenditoriale delle aziende 
di Stato. L'ing. Torti, rappre-
sentante della piccola e media 
industria, ha dichiarato di 
« non avere nascosto l'incertez-
za dei piccoli e medi indu
strial! > derivata, < dall'alta in-
cidenza degli oneri diretti e 
indiretti sui costo di lavoro >, 
causa prima, a suo giudizio, 
del freno all'esportazione ' e 
della « diminuita richiesta in
terna ». Anche Torti, ha af
fermato di «ritenere che le 
attuali difficolta sono in par
te attribuibili alia spinta sa-
lariale degli ultimi due anni ». 
Partendo da questa base, il 
delegato dei piccoli e medi in-
dustriali ha avanzato una se
rie di richieste, fra le quali 
« lo sblocco del credito ordi-
nario», « provvedimenti per 
l'industria edilizia» (che ri-
schia < la cessazione di atti
vita di numerose aziende pic-
cole nel settore degli appal-
t i » ) , un cprogramma di assi-
stenza tecnica per le imprese 
minori >, esenzioni fiscali va-
rie, blocco per un anno dei 
contributi previdenziali e abo-
lizione delle penalita per i 
mancati pagamenti delle pre-
videnze. 

II prof. Golzio, capo della 
delegazione dell'Intersind, do
po un'ora di colloquio ha di
chiarato la sua soddisfazione 
per < l'attenzione portata dagli 
onorevoli Moro e Nenni ai 
problemi delle aziende da noi 
rappresentate». Sulla natura 
dei problemi discussi Golzio 
non ha rilasciato dichiarazio-
ni, limitandosi a dire che l'in-
contro « ha permesso di pun-
tualizzare il ruolo delle azien
de di Stato > nell'azione anti* 
congiunturale. 

A conclusione della serie di 
incontri, Moro ha ricevuto una 
delegazione della Confcommer-
cio, guidata dai presidente Ca-
saltoli. Al termine del collo
quio, Casaltoli ha detto di 
aver chiesto che cessino le 
spinte aU'aumento delle spese 
aziendali, « di cui la massima 
parte e rappresentata dai fit-
ti, dai salari, dagli oneri so-
sociali e dai gravami fiscali >. 
Egli ha inoltre polemizzato 
contro le < inframettenze degli 
enti extra-commerciali» e ha 
chiesto misure per una « vigo-
rosa ripresa turistica ». Casal
toli ha chiesto infine a Moro 
< indispensabili revisioni » per 
la legge sulle vendite rateali. 
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Dopo la costituzione 

della Giunta PCI-PSIUP 

Foggia: il ruolo 
della Provincia 

Dal 1960/ da quando doe, 
dopo otto anni di ammini-
etrazioni dirette dai comuni-
sti e dai socialists nan vi e 
stata pin una maggioranza 
di sinistra, e in atto una cri-
si permanente alia Provin
cia. Sono trascorsi circa 
quattro anni e numerosi pro-
blemi vecchi e nuovi o sono 
stati lasciati insoluti o non 
sono stati neppure affron-
tati (dalla • programmazione 
democratica, alia viabilita, 
dal t problema dell'approwi-
giohamento idrico a quello 
delVagricoltura). 

Perche mat e awenuto 
iuttp questo? La risposta, in 
verita, e abbastanza sempli-
ce. La DC, in questi quat
tro anni, ha messo in opera 
tutti i mezzi di cui dispone 
per imporre la sua direzione 
alia Provincia, la sua politi
co faziosa e prepotente, pur 
costituendo appena un terzo 
del Consiglio provinciale. 

La storia di questi quat
tro anni e tutta qui. La di-
scriminazione dei comunisti, 
che per otto anni hanno di-
retto la Provincia, la man-
canza di un programma di 
autentico rinnovamento del-
I'iniziativa c dell'azione del
la Provincia, che ne esaltas-
se, nei fatti, il ruolo nuovo 
e di primo piano; il vivac-
chiarc alia giornata, nell'in-
trallazzo, nella copertura di 
autentici scandali che coin-
volgono alciini espbnenti de-
mocristiani' foggiani, quale 
quello del Consorzio di bo-
•nifica: ecco la linea messa in 
atto e perseguita jino in fon-
do dalla DC. 

Nel 1960, la DC d'accor-
do con le destre, disertd il 
Consiglio provinciale, provo-
candone lo scioglimento e 
la nomina di un commissa-
rio prefettizio. II che signifi-
ca che la DC continuo per 
piii di un anno e mezzo ad 
ese'rcitare il suo: monopolio 
sulla Provincia. Nel 1962, 
nella mutata situazione poli
tico, si vara Vesperimento 
di centro-sinistra, accolto e 
javorito dal PSI anche se 
mahcava una maggioranza 
qualificata. Ebbene anche 
questo esperimento falli, 
prima di tutto sul • piano 
dell'indirizzo programmati-
co per il dissenso che divi-
deva su molte questioni 
(convegno sulla programma
zione, proposto dai comuni
sti, situazione al Consorzio 
di bonifica) demociistiani'e 
socialists • .:-•'.'.-• 

Dopo una lunga crisi, du-
rata. alcuni mesi si giunge 
alia giunta minoritaria dc, 
che e naufragata nel nulli-
smo politico, anzitutto per 
la mancanza di un program^ 
ma e della volonta di at-
tuarlo. Perche la presenza 

diun - programma siffatto, 
veramente democratico, in-
dipendentemente dal giudi-
zio sulla giunta, avrebbe 
potuto creare una base og-
gettiva di convergenze e di 
azione unitaria. 

E' a questo punto che la 
DC, trascinando il PSI sulla 
sua posizione, decide lo scio
glimento del Consiglio pro
vinciale e la nomina del 
commissario prefettizio. 

Noi abbiamo fieramente 
avversato questa decisione 
presa alle goalie del Consi
glio provinciale e delle no-
stre popolazioni. La awerse-
remo in ogni modo. Basta 
coi regimi commissariali! La 
Provincia deve vivere ed 
operare! 

Queste nostre affermazio-
ni vere in generale, lo sono 
particolarmente oggi. Anco-
ra il convegno che si e svol-
to domenica scorsa sid te-
ma: «Metano e sviluppo 
economico della Capitana-
ta» lia riaffermato solenne-
mente il ruolo primario de-
gli enti locali e, in primo 
luogo, della Provincia nella 
lotta delle nostre popolazio
ni per rovesciare il disegno 
dei monopoli e avviare Vat-
tuazione di una programma
zione democratica a caratte-
re nazionale, regionale e 
provinciale. 

La Provincia di Foggia, 
proprio in questa situazione, 
mentre anche le forze piu 
avanzate della DC, sul piano 
regionale, appaiono timide, 
inceppate, fermate nelle loro 
iniziative per la program
mazione dalla pressione no-
tevole dei gruppi monopoli-
stici e dei loro rappresen-
tanti sul piano economico e 
politico, la Provincia di Fog
gia, dicevamo, grazie alia 
presenza di una giunta PCI-
PSIUP, ha da assolvere un 
ruolo di primo piano in 
questa battaglia. 
- Nessuno si illuda. 1 comu-

, nisti fawnno il, loro_ d.overe 
jino in fondo ner superare 
lo scioglimento del Consiglio 
provinciale e la nomina di 
un commissario, faranno il 
loro dovere jino in fondo per 
indicare la linea di un pro-

' gramma di carattere demo
cratico, antifascista, antimo-
nopolista e si batteranno per 
la sua attuazione con Vobiet-
tivo di creare la. piu ampia 
convergenza • possibile del 
Consiglio provinciale e fra 
le nostre popolazioni. 
• La rabbia della DC dice 
che siamo sulla strada giu-
sta, della quale cbnosciamo 
i rischi, i pericoli, i limiti. 
Ma che siamo decisi a per-
correre. 

Michele Pistillo 

Dopo il fallimento dell'AGITA 

Un Consorzio per i 
ania 

r F R I f i N O I A» d e c ' s a dal Comune la vaccina-
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Catanzaro 

Convegno 
interregionale per 
le Calabro-lucane 

CATANZARO, 12. 
Ha avuto luogo a Catanzaro 

la riunionc della scgreteria 
allargata del Comitato unita-
rio per la statizzazione e l'am-
modernamento delle Ferrovie 
Calabro-Lucane e delle auto-
linee in concessione. I conve-
nuti hanno preso atto del fatto 
che dal primo gennaio 1964 ha 
avuto inizio la gestione com-
missariale statale delle ferro
vie Calabro-Lucane e delle au-
tolinee in concessione, e che 
sta per essere definito il rap-
porto tra lo Stato e la societa 
concessionaria con il conse-
guente deflnitivo passaggio al
io Stato delle ferrovie e delle 
autolinee. 

Gli intervenuti mentre nan 
no fatto riserva sulla onerosita 
del riscatto e, sulla somma di 
tre miliardi circa che lo Stato 
si appresta a corrispondere al
ia SocietS Mediterranea (Edi
son), hanno deciso di convo-
care un convegno interregio
nale in Catanzaro entro il pros-
simo mese di aprile per di-
scutere dello stato della ge
stione, deirammodernamento e 
delle trasformazioni della rete 
ferroviaria e delle autolinee 
connesse. -

Al convegno saranno invitati 
a partecipare e a dare il loro 
contribute i Consigli provin
cial!, i Consigli comiinalij le 
organizzazioni sindacali dei la-
voratori, le rappresentanze 
parlamentari delle Province, 
dei Comuni e delle tre regioni 
interessate nonche il commis
sario governativo. 

Catanzaro 

Teramo 

SPICA: si 
intensifies la lotta 

contro i licenziamenti 
I lavoratori al settimo giorno di sciopero -

Benevento: voto 
unanime per la 

Unione regionale 
Province campane 

BENEVENTO, 12. 
I I Consiglio provinciale di 

Benevento ha approvato la pro-
posta di costituzione dell'Unio-
ne delle Province Campane e 
del Comitato regionale per la 
programmazione economica. 

L'Importante decisione, che 
il presldente del Consiglio pro
vinciate si e impegnato a dl-
scutere rapldamente con I col
legia 'delle altre province, e 
stata adottata al termine di 
un vivace dibattito sulla pro-
posta contenuta in un ordlne 
del giorno presentato dai con
signer] del P C I , del PSI , del 
P S I U P e del PSDI . 

L'ordine del giorno e stato 
approvato al l 'unanimlta. E* 
questa la tent a decisione fa-
vorevole, in ordlne di tempo, 
avutasi in Campania sull'argo-
mento. 

Lutto 

TERAMO, 12. 
E* • ripreso oggi, con una 

compattczza senza precedenti, 
lo sciopero delle maestranze 
della SPICA. 

Con questo di oggi siamo al 
settimo giorno di sciopero che 
gli operai sono costretti a fare 
per ottenere da Randi, pro-
prietario della SPICA, il ri-
spetto del contratto di lavoro. 
Con questo sciopero, inoltre. 
gli operai danno una chiara 
risposta alle minacce di licen-
ziamento con cui il padrone 
tenta vanamente di flaccare 
il loro spirito di lotta. 

Randi, infatti. ha annunciato 
di voler procedere al licenzia-
mento di 250 operai, adducen-
do il pretesto delle difflcolta 
di mercato, mentre lo scopo 
della sua minaccia e quello 
di intimidire operai e opinione 
pubblica. II «Messaggero», del 
resto, ha svelato apertamente 
1'intento ricattatorio del pa
drone scrivendo testualmente 
che « se gli operai non aves-
sero fatto gli scioperi a sin-
ghiozzo, a quest'ora i licenzia
menti non vi sarebbero ». 

II comitato di agitazione de-
gli operai, dal canto suo. ha 
risposto con un volantino. do-
cumentando che la SPICA in 
questi ultimi anni ha quasi 
raddoppiato la produzione sen
za apprezzabili aumenti di oc-
cupazione. elevando quindi no-
tevolmente i suoi profitti. La 
SPICA, inoltre, ha goduto di 
finanziamenti statall che supe-
rano 11.600 mHioni e di grosse 
facilltazioni da parte del co
mune di Teramo. 
* Inflne, il comitato di agita
zione ha dimostrato come tutte 
le aziende del settore della ce-
ramica esistenti in Italia (com-
prese quelle artigiane), non 
solo rispettano il contratto. ma 
hanno concesso anche premi 
di produzione. 
1 La giusta lotta delle mae

stranze ha conquistato l'intera 
opinione pubblica (tranne i 
pennivendoli del « Tempo > e 
del € Messaggero *), la quale 
condanna 1'atteggiamento di 

- Randi come provocatorio e di 
sflda alio stcsso Consiglio co-
rnmle di Teramo che, attra-

verso ripetute riunioni dei capi 
gruppo consiliari con il sin-
da co, ha chiaramente auspi-
cato l'accoglimento delle ri-
chieste operaie. 

Comunque nel prim! - giornl 
della prossima settimana il 
Consiglio si riunira in seduta 
straordinaria per discutere sul
la situazione venutasi a creare 
alia SPICA. 

CATANZARO, 12 
E" deceduto in Francia. dove 

era emigrato. il compagno An 
gelo Raffaele, di 39 anni, di 
Serra S. Bruno (Catanzaro). La 
notizia e giunta al paese dalla 
Francia: il compagno Raffaele e 
deceduto in seguito ad un inci 
dente stradale. 

Alia consorte del compagno 
scomparso ed ai sei figlL tutti 
in tenera eta. giungano le 
espressioni di cordoelio dei co
munisti di Serra S. Bruno e del 
nostro giornale. 

Marcia della 
pace nella 
Piana di 

S. Eufemia 
Dal nostro corrispondente 

CATANZARO. 12. 
Una « marcia della pace », 

con due concentramenti in due 
localita diverse del Comune 
di S. Eufemia Lamezia, e sta
ta decisa dal Comitato della 
pace della Piana di S. Eufe
mia, costituito l'altro giorno 
nel corso di una riunione di 
sindaci, personalitu politiche e 
di cultura, dirigenti sindacali 
dei Comuni deila Piana 

Nel corso della riunione e 
stata esaminata la situazione 
venutasi a determinare a se
guito dei focolai di guerra nel 
sud-est di Cipro; e stata pure 
denunciata la preoccupazione 
per la crisi congiunturale che 
ha colpito l'ltalia, per la cre-
scente emigrazione che porta 
fuori della regione le migliori 
forze del popolo. 

La decisione di convocare 
questa grande manifestazione 
per la pace, e sorta dalla ne-
cessita di rivendicare, alia 
luce di questa situazione con
giunturale, una politica italia-
na di disarmo e di pace, che 
consenta di investire in opere 
produttive, per la riforma 
agraria e l'industrializzazione 
del Mezzogiorno le spese at 
tualmente destinate agli im 
pegni militari; che-il governo 
italiano rifiuti di partecipare 
a qualsiasi iniziativa d'inter-
vento di guerra in Asia e a 
Cipro; che. infine, il governo 
italiano aderisca al piano di 
disatomizzazione dell* Europa 
centrale e a tutte le inizia
tive tendenti a diminuire la 
corsa agli armament!. 

Alia manifestazione per la 
pace, che chiederS tra l'altro 
lo sgombero del poligono di 
esercitazioni militari da S. Eu
femia Lamezia. e la restitu-
zione all'agricoltura dei 60 et-
tari impegnati attualmente in 
attivita improduttive, nonche 
lo smantellamento della base 
NATO esistente sul monte 
Mancuso di Falerna, saranno 
invitati le popolazioni, i Con
sigli comunali, i sindacati, : 
partiti e le personality poll 
tiche e di cultura nazionali. 

Per la organizzazione della 
manifestazione e stato nomi 
nato un comitato composto 
dalle seguenti persone: prof. 
sen. Armando Scarpino; a w . 
Antonio Cappelli, sindaco di 
Sambiase; prof. Costantino Fit-
tante. sindaco di S. Eufemia 
Lamezia; a w . Antonio Longo, 
assessore al Comune di Sam
biase; prof. Franco Piccione. 
segretario. della Federazione 
del PSIUP: prof. Carlo Piro, 
sindaco di Curinga; prof. Luigi 
Scicchitano, sindaco di Maida; 
prof. Vincenzo Graziano. pre
side Scuola Media di Nocera 
Terinese; prof. Urbano Capo-
rale, vice sindaco di Sambiase. 

»-9-

Sara costituito fra T. Annunziata, Pompei, Bo-
scoreale, Boscotrecase — L'injziativa e per6 
indicativa per Avellino, Benevento, Caserta 

i 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI, 12. 

Un consorzio per la municipalizzazione dei servizi 
automobilistici sara costituito fra i comuni di Torre An
nunziata, Pompei, Boscoreale e Boscotrecase, per risol-
vere il grave problema dei trasporti in questa zona, dopo 
il fallimento dell'AGITA, la societa privata di autotra-
sporti chs serve anche le province di Avellino, Benevento 
e Caserta. La proposta e scaturita da una riunione dei 
sindaci di Torre A., Boscoreale, Pompei, dei segretari 
politici dei partiti, dei segretari dei sindacati CGIL, 
CISL, UIL, con rappresentanti provinciali di categoria, 
presenti alcuni assessori e componenti la commissione 
interna dell'AGITA. ' - " 

La riunione si e lenuta presso il Comune di Torre 
Annunziata, e coloro che vi hanno partecipato sono com
ponenti del comitato di coordinamento: si e discussa la 
situazione dei trasporti pubblici interessanti i tre comuni. 

Nel corso di un ampio dibattito, che ha registrato 
numerosi interventi, i presenti hanno votato all'unani-
mita le seguenti decision!: < di provvedere. senza ulterio-
re indugio alia costituzione di un consorzio per la muni
cipalizzazione dei servizi automobilistici urbani ed inte-
rurbani interessanti ^Torre Annunziata, Boscoreale, Bo
scotrecase e Pompei;' di chiedere intervento ed interes-
samento nel costituendo consorzio, neH'Amministrazione 
provinciale. •• 

Infine, il comitato esecutivo, costituito dai sindaci di 
Torre, Boscoreale, Boscotrecase e Pompei, dai segretari 
della CGIL, CISL e UIL, dai rappresentanti sindacali di 
categoria, auspicano che nelle remore della formazione 
del Consorzio gli organi e le autorita competenti, aste-
nendosi da assegnazioni o provvedimenti in senso unila-
terale, adottino soluzioni organiche ed articolate secondo 
i diritti dei lavoratori e le esigenze delle popolazioni ». 

Con questa presa di posizione sono state dunque get-
tate le basi per la costituzione di un consorzio dei tra
sporti. fra comuni le cui popolazioni non intendono piu 
essere sfruttate e sottoposte al disservizio delle aziende 
private. 

E* anche evidente che la decisione dei Comuni di T. 
Annunziata. Pompei. Boscoreale e Boscotrecase di costi-
tuire un consorzio per la municipalizzazione e indicativa 
anche per i Comuni e per le popolazioni di Avellino, 
Benevento e Caserta perche suggerisce la via per risol-
vere un servizio di autotrasporti pubblico capace di ga-
rantire un servizio modireno, funzionale ed a prezzi equi. 

CGRIGNOLA (Foggia) — La vaccinazione 
morbo sara estesa anche agli adulti . 

Sabin ai bimbi: per debellare il terribile 

BIMBO NON VACCINATO 
UCCISO DALLA POLIO 

Nel 1960 ben 51 bambini furono colpiti dal 
morbo - Iniziative del PCI a Taranto e Piombino 

Terni: stasera in Consiglio 

il bilancio comunale 1964 

La limitazione 
della spesa 

paralizzerebbe 
ogni attivita 

La poliomiel'ite continua a 
mietcre vittimc umane. leri a 
Cerignola un bimbo non uucci-
nato c tnorto colpito dal terri
bile morbo. 11 Consiglio comu
nale, con voto unanime, ha de
ciso di interuenire con la vias-
sima urgenza ed energia vv> 
estendere la vaccinazione — che 
le autorita statali hanno sinora 
limitato ai bimbi sino ai 5 anni 
di eta — u tutti indistintamen-
te i cittadini. Sempre per ini
ziativa del Comune, dei sinda
cati, delle organizzazioni del 
partito comunista, e in corso 
una vasta campagna di persua-
sione — con manifesti e alto-
parlanti — per convincere la 
popolazione a non sottrarsi al 
preciso dovere di farsi vacci-
nare. 

L'amministrazione comunale 
ha fatto della campagna contro 
la polio una battaglia civile di 
grande impegno. Troppo vivo 
e il ricordo del terribile anno 
1960 in cui ben 51 bambini fu
rono colpiti dal male e di essi 
5 «e rimasero vittime. Sono 
stati aporontati frigoriferi por-
tafilt*. e- stato organiz'zato un 
servizio aiitomobilistico per tra-
sportare i bimbi e le persone 
adulte dai centri di campagna 
alia citta. Gli amministratori 
comunali — coadiuvati dalle 
uutoritd sanitarie — contano 
che tra una settimana al mas-
stmo tutta la popolazione sara 
resa immune dalla poliomielitc. 

Altre prese di posizione, ten
denti a raggiungere lo scopo di 
una vaccinazione di massa, sen
za esclusione, si registrano a 
Taranto. dove la Federazione 
provinciale del PCI ha emesso 
un comunicato. . 

' Sappiamo — dice il comu
nicato — che un impedimento 
grave ad una vaccinazione di 
massa e rappresentato dalla 
inadeguatezza delle attrezzatu-
re sanitarie ed anche da di-
fetti di organizzazione. 11 par
tito perb sa bene che anche 
queste irisufiicienze possono es
sere superate sulla base della 

pressione c della iniziativa del
le masse popolari che chiedano 
la mobilita2ione dei medici e 
I'apertura in tutti i Comuni di 
numerosi e decentrati ambu-
latort di iiaccinazione». 

II comunicato della Federa
zione tarantina del PCI cosi 
conclude: - Persuadere i geni-
tori a vortare i loro figli pres
so i centri di vaccinazione nn-
tipoliomicliticu. Non un solo 
bambino si frori piu esposto 
e disarmato al contagio della 
parallsi infantile -. 

A Piombino, t comunisti rlu-
niti alia terza Conferenza co
munale del PCI, hanno appro
vato un odg in cui, constatato 
che la vaccinazione Sabin £ 
limitata al bimbi sino ai 5 anni 
di eta, 'da mandato ai propri 
rappresentanti nell'amministra-
zione comunale di prendere 
contatto con le competenti au
torita per sollecitare la possi-
bilira di rapido reperimento e 
la distribuzione delle dosi dl 
vaccina antipoiio Sabin per tut
ta la popolazione piovanile di 
Piombino: stimola tutti i citta
dini ad esigere subifo il diritto 
inalienabile alia vaccinazione 
Sabin per » loro figli dalle com
petenti autorita -. 

Abruzzl 

1/Elite Fucino 

s'impegna a 

riscattare lo 

zuccherif icio 

Dal nostro comipondente 
TERNI. 12. 

II Consiglio Comunale di 
Terni afTronta domani venerdi. 
il dibattito sul bilancio di pre-
visione per il '64 presentato 
dalla Giunta Municipale pren-
dendo anzitutto atto che gli im-
pegni programmatici assunti 
dal sindaco e dall'attuale mag
gioranza sin dal novembre '£0 
per il corrente quadriennio 
amministrativo sono gia prcs-
soche attuati. 

La Giunta comunale. com
posts dal PCI. PSI. PSIUP 

non si e sottratta alTesame mi-
nuzioso dei diversi aspetti che 
concernono le competenze e la 
azione del Comune traendone 
questa conclusione: «Va sotto-

Orbetello 

« Omicidio bianco» alia Ferromin 
Un minatore e precipitato in fondo al pozzo — Inadeguatezza dei mezzi 

sicurezza — Aperta unlncliiesta — Responsabilifa della direzione 
di 

Vincolo panoramico 
per la zona 

Schisb-Naxos 
MESSINA. 12 

II vincolo panoramico e paesi-
stico e stato imposto alia zona 
Schoso-Naxos di GiardinL Lo 
ha deliberato la commissione 
provinciale di Messina per la 
tutela delle bellezze natural!. 
II provvedimento e stato deter
minate dall'esigenza di evitare 
che lo sviluppo edilizio arrechi 
pregiudizio alle bellezze natura-
li della zona. 

CELANO. 12. 
Una delegazione del Comita

to di agitazione per il riscatto 
dello zuccherificio di Cclano. si 
e incontrata ieri, nella sede di 
Roma, col dott. Giuseppe Cap-
puccini, presidente dell'Ente 
Fucino. 

La delegazione, composta dai 
signori aw. Pietrantonio Palla-
dini. Luigi Sandirocco, dottor 
Emilio Ferrante. on. Giulio 
Spallone. on. Vittorio Giorgi. 
Zenone Jafrate. Romolo Libe-
rale. ha fatto presente l'unani-
me richic«sta delle forze demo-
cratiche della Marsica del ri
scatto dello zuccherificio di Ce-
lano alio scopo di creare le basi 
perche • questa industria possa 
assolvere la sua funzione de
mocratica e antimonopolistlca 
per la quale le popolazioni 
marsicane vollero che nascesse. 

II presidente dell'Ente Fuci
no — il quale nella mattinata 
aveva avuto contatti con rap
presentanti governativi — ha 
•nformato le delegazioni che 
lunedl 16 marzo e convocato 
il Consiglio di amministrazione 
deU'Ente Fucino alio scopo di 
deflnire la procedura per l'ope-
razione di riscatto da attuarsi 
entro la fine del corrente mese 
di marzo. • • - • - . - - • 

La delegazione ha preso atto 
di tale dicharazione e invita 
tutti i marsicani a rimanere 
uniti e vigilanti nella lotta fino 
a che il riscatto non sara un 
fatto compiuto. 

Dal nostro corrispondente 
GROSSETO, 12. 

L'incidente sul lavoro ac-
caduto ieri sera, nel pozzo 
nord della miniera Ferromin 
di Orbetello, a due minatori 
e che e costato la vita al-
l'operaio Luigi Caporiccio di 
43 • anni, residente a Porto 
Ercole, dimostra, al di la del
le cause contingent!, che lo 
possono aver determinato, la 
inadeguatezza dei mezzi di 
sicurezza usati e la trascura. 
tezza con cui le ricerche ven-
gono condolte. 

Infatti, la Ferromin — a-
zienda a partecipazione sta
tale — non ha mai inteso 
sfruttare a fondo questo im-
menso banco piritifero per 
non dispiacere alia Monteca-
tini, » 

Cosa d accaduto ai due mi
natori? Stavano procedendo 
con la €gabbia> al di sotto 

della « camera pompe » per 
rinnovare gli impianti di 
ventilazione. corrosi — a due 
anni dalla loro messa in fun
zione — per la mancanza di 
manutenzione e per l'azione 
degli acidi (da circa otto 
mesi, infatti, in questo pozzo 
non si faceva piu nessuna la-
vorazione): ad un tratto si e 
rotto il cavo del campanello 
di segnalazibne, in questa si
tuazione essi non hanno po
tuto awert ire l'« arganista » 
quando dovevano fermare la 
« gabbia », per cui si sono at-
taccati ad un « quadro >, per 
risalire poi attraverso le ap
posite rampe la parete del 
pozzo. Uno di essi e riuscito 
a risalire sino al « quadro > 
successivo, alTaltro,. invece, 
si e staccata una rampa, cosi 
e precipitato nel fondo del 
pozzo. II gas e Taria morta, 
formatisi sempre per la man 

canza di ventilazione e per il 
lungo periodo di sosta dei 
lavori, hanno quindi fatto, il 
resto. non permettendo piu 
al minatore di poter risalire. 

E' stato accertato che i due 
operai procedevano senza 
maschera antigas. Come mai? 
Spezzatosi il cavo del cam
panello, non hanno poi avuto 
altro mezzo per poter segna-
lare Tallarme, perche* a dif-
ferenza di altre miniere, a 
quanto ci e stato detto, non 
e'era nemmeno la campana a 
strappo, cioe un congegno 
elementare meccanico che 
puo, in qualsiasi momento, 
awert ire l'arganista del .pe-
ricolo che i minatori stanno 
correndo. 
- Perche questo? Ed inoltre, 

se la direzione aveva ritenu-
to che oltrepassare la «ca
mera pompe » era pericoloso, 
come mai non aveva proce 
dutb alia cliiusura del pozzo 

con un * banco» a quella 
altezza, anziche limitarsi ad 
awert ire genericamente gli 
operai? 

Sono questi interrogativi 
che l'inchiesta iniziata da 
parte del distretto minerario 
deve chiarire per sapere fino 
a che punto le responsabilita 
debbono ricadere, come si 
cerca di fare, sul fatto che i 
minatori 11 non dovevano re-
carsi, e quali responsabilita 
spettano invece alia direzio
ne della miniera. 

Come anche si deve sape
re la parte che Tinadegua-
tezza degli impianti tecnici 
(e ci riferiamo al fatto che 
per 90 metri non esiste nes
suna «camera di rifugio », 
alia mancanza di una rampa 
fissa in prossimita del fondo 
del pozzo) hanno avuto in 
questo incidente. 

g.f. 

lineata la necessita. divenuta 
sempre piu urgente, di una ri
forma delle procedure e di una 
piu ampia affermazione della 
autonomia degli Enti Locali. 
Ci6. perche la complessita e la 
lentezza delle procedure buro-
cratiche non hanno consentito 
la piena realizzazione degli in
terventi predisposti». 

Affrontando questo - nodo» 
che ostacola ogni processo po-
sitivo, che e quello del rappor-
to assurdo. abnorme tra Ente 
Locale e Stato. la Giunta non 
si e limitata soltanto alia riaf 
fermazione del principio della 
autonomia,'della creazione della 
Regione e della strumentazio-
ne della programmazione re
gionale in modo tale che il 
Piano Umbro sia attuato con 
ia partecipazione diretta delle 
assemblee elettive. E' stato po 
sto in termini netti il problema 
del giorno: Ia limitazione della 
spesa pubblica e le misure con 
giunturali. 

«La situazione congiunturale 
— dice il documento della 
Giunta — con la limitazione 
della spesa pubblica richiesta 
ed attuata dalle Autorita cen-
trali. ha reso piu difficile il per-
fezionamento delle pratiche. 
con il pericolo che. almeno per 
un certo periodo. rimangano 
ferme*. Questa denuncia con
tenuta nella relazione della 
Giunta sara al centro del dibat
tito al Consiglio comunale 

E* legittimo che contro que
sta linea si schierino tutte le 
forze • politiche democratiche 
rappresentate nel Consiglio co
munale. Infatti. il deficit attua-
le del Comune e dovuto preci-
puamente ai fatto che lo Stato 
non ha erogato oltre 200 milioni 
per i quali si era impegnato. 
n bilancio preventivo del '64. 
invece. abbisogna di maggiore 
intervento dello Stato. Le spe
se ordinarie raggiungeranno la 
somma dl 2 miliardi e 700 mi
lioni con un aumento di oltre 
mezzo miliardo sul consuntivo 
dello scorso anno, mentre oltre 
700 milioni sono previsti per 
la parte straordinaria. H disa-
vanzo finanziario diverra anco-
ra maggiore se lo Stato dimi-
nuira il suo intervento. 

Da parte sua il Comune non 
stringera affatto la vite nei con
front! dei cittadini- E" stato de 
c;so al riguardo di elevare da 
235 a 350 mila lire la quota 
esente dalla imposta di fami-
glia, il cui criterio e stato ap-
plicato anche per gli altri va-
lori dei redditi di lavoro. . 

Alberto Provantini 

ATTENZIONE! ATTENZIONE! 
DA SABATO 14 MARZO 

VENDITA DI REALIZZ0 
PER CAMBI0 Dl GESTIONE 

nel negozio di Confezioni 

DORIAN A 
PISTOIA - VIA ATTO VANNUCCI, 1 

Alcuni esempi: 

Gtnne da L. 
PoHiTer » » 
Ablfi Donna » » 
CamkeHe » » 
Giaccke Uomo » » 
ImpermeabiK 6a-

bariiRe Hakt » » 

1000 in piu 
1000 n 
1000 n 
650 » 

2800 » 
) 

7900 » 

Faniletti 

Calze 
StHabifi «IMEC» 

Calioni 

Abiti UMN) 

IMpmMs w#yww 

d a l . 
» » 

» » 

y> » 

» » 

» » 

100 in ptt 
100 » 
900 n 

1000 » 

8900 » 

2800 » 

e inoltre confezioni 

My Styjes — Max Mara — Spagnoli — Annaval • Mirsa 

A PREZZI ECCEZIONALI 

VISITATE LA GRANDE ESPOSIZIONE! 


