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8upplemento dedlca-
to alia Reslsttnza 
conterra tra I'altro: . 

SUL NUMERO SPECIALE DEL 

25 APRILE 
# Un racconto ine- # Un'ihfervisfa del 
difo di ELIO Vino- compagno TOGLIAT-
RINI . illustrato da Tl sulla svolta-di 
GUTTUSO Salerno ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

; i: 

Brutali cariche nel centro della cittd 

J : ' 

reagisce a una 
• B B C 

at, Mbiro e La Malfa 

Nuovo attacco di Fanf ani 
protetta 

Quattro ore di scontri - Fra i feriti il compagno 

on. Raffaelli - Un grande corteo antifascista 

I piano i 
L R U M O R E d e l l e : p o l e m i c h e congres sua l i n o n 

l e v e copr ire la m a n o v r a condot ta dal g r u p p o di po te -
re c h e contro l la la D C , e t u t t o l 'apparato d e l l o S t a t o , 
In u n a os t ina ta e d os t en ta ta c o n t i n u i t y di q u e l m o n o -
>olio c l er i ca le de l po tere c h e la p a r t e c i p a z i o n e de l 
J SI al g o v e r n o n o n s e m b r a s ia r iusc i ta ad incr inare . 

Jja p r e s s i o n e « d o r o t e a » c e r c a di s p i n g e r e il P S I 
sempre p i u in basso sul p i a n o inc l ina to di u n a co l -
[aboraz ione g o v e r n a t i v a , spog l ia ta d i o g n i p e r s u a -
»iva g ius t i f i caz ione pol i t ica e soc ia le , e r idot ta a « c o -
>ertura» a s in i s tra di u n a pol i t i ca def laz ion is t i ca . 

S e la caparb ie ta sopraf fa t tr ice de i d i r igen t i c ler i -
jali non sorprende , g r a v e e, i n v e c e , l ' acqu iescenza 
le i c o m p a g n i soc ia l i s t i s e m p r e p i u mort i f icat i e c o -
le f a t a l i s t i c a m e n t e ras segnat i ad u n a e v o l u z i o n e 

le l la s i tuaz ione , c h e spazza v i a l e v e l l e i t a d e l l a v i g i -
[ia e d i fieri propos i t i d i f are de l c en tro - s in i s t ra a 
Partecipazione soc ia l i s ta u n a « s v o l t a s tor ica » d e l l a 
ita naz iona le . L a r e l a z i o n e d i N e n n i al g r u p p o 

>arlamentare, s e d i m o s t r a l ' avver t i ta n e c e s s i t y d i 
feercare u n a g ius t i f i caz ione p e r Toperato d e l l a d e l e -
{azione soc ia l i s ta al g o v e r n o , indica , tu t tav ia , la gra -
re a c c e t t a z i o n e de l l a teor ia d e i « d u e t e m p i » e d il 
^invio ad u n d o m a n i s e m p r e p i u i n c e r t o di q u e l l e 

l i sure c h e o g g i la « c o n g i u n t u r a » non p e r m e t t e -
;bbe, c o m e s e proprio la lotta contro l ' inf laz ione e 

r e c e s s i o n e n o n r i c h i e d e s s e l ' iniz io i m m e d i a t o d i 
Ina po l i t i ca di r i n n o v a m e n t o s trut tura le . 

II P S I m o s t r a cosi di n o n v o l e r e o s a p e r e r e a g l r e 
a l c u n m o d o a i p r e v e d i b i l i s v i l u p p i d e l l a m a n o -

ra dorotea , o r m a i s c o p e r t a n e i s u o i o b i e t t i v i e n e l l e 
le m o d a l i t a ta t t i che . L a r i cos t ruz ione e l 'a l larga-
l en to d e l l a m a g g i o r a n z a de l c o n g r e s s o d e l l a D C d i 

r irenze — c o n l a l i s ta c o n c o r d a t a c h e v a d a A n -
reotti a S u l l o — e la p r i m a , e d e c i s i v a correz ione , 

q u e l C o n g r e s s o de l l a D C di Napo l i , d a c u i usc i 
p r i m o g o v e r n o d i c e n t r o s in i s tra . ' N a t u r a l m e n t e 

i c h e il « l i s t o n e » ( s e n z a a l lus ion i o f f ens ive ! ) d o r o -
loroteo r iaf ferma la va l id i ta d i u n a pol i t i ca d i c e n -

s in i s tra , m a s i t rat ta d i u n a t erza e d i z i o n e de l 
»ntro s in i s tra , a n c o r a p iu arre tra ta e m o d e r a t a , s e 
poss ib i l e , d i c h i a r a t o s t r u m e n t o d i u n p iu grossp-

ino a n t i c o m u n i s m o , e nel q u a l e il P S I s ia c o s t r e t t o 
c o m p i e r e n u o v e e p i u g r a v i r i n u n c e a l ia s u a s t e s s a 
)l it ica, a l i a p ia t ta forma a p p r o v a t a dal s u o r e c e n t e 
>ngresso. C o m e e difficile f e r m a r s i su l p i a n o inc l i -
i to d e l l e c o n c e s s i o n i ! 

. N T A N T O , fino a l c o n g r e s s o d e l l a D C , i p u n t i e s -
inzial i de l p r o g r a m m a g o v e r n a t i v o r e s t e r a n n o i n a t -
lati: 1 ) l e g g i agrar ie ; 2) s c i o g l i m e n t o d e l l a F e d e r -
jnsorzi e n o m i n a d i u n c o m m i s s a r i o ; 3 ) l e g g e u r b a -

>tica; 4 ) reg ioni . S o n o n o t e l e c r i t i c h e da n o i m o s s e 
p r o g r a m m a g o v e r n a t i v o , p e r l e s c e l t e o p e r a t e e 

»r il c o n t e n u t o d e l l e so luz ion i propos te . E t u t t a v i a 
ja l l 'a t tuaz ione di q u e s t o p r o g r a m m a c h e il P S I s i 
:h iama, q u a n d o v u o l e g iust i f icare la s u a p a r t e c i -
t ione al g o v e r n o . S i era a n c h e par la to d i u n «< p a c -

^etto » d i p r o w e d i m e n t i ' « p r o d u t t i v i s t i c i » c o m e 
:ontropart i ta » a l l e m i s u r e c o n g i u n t u r a l i p r e s e da l 
kverno, d e l l e qua l i l ' indir izzo po l i t i co e ra s e g n a t o 
11 r i t i ro d e l l a « c e d o l a r e » d a v a n t i a l ricatto d e i 
[andi e v a s o r i fiscali. D i q u e s t a contropart i ta n o n 

e fat ta p i u parola . I n t a n t o l e l e g g i agrar ie , d o p o 
j o s c u r e v i c e n d e d e l l a loro preparaz ione , n o n h a n n o 
jcora, — p e r l e « a u t o r e v o l i » perp le s s i ta de l P r e -
l e n t e S e g n i — in iz ia to , p r a t i c a m e n t e , il difficile 

i m i n o p a r l a m e n t a r e . D u e m e s i i n c o m m i s s i o n e , 
ISenato , e s a r e m o g i a a g i u g n o . II p r o g e t t o d i l e g g e 
[banis t ica e a n c o r a aU'esarae d e l l e s e g r e t e r i e de i 
| a t t r o part i t i di m a g g i o r a n z a , n u o v a t a p p a o b b l i -

ta, c h e r e n d e p i u l u n g o , e d o s c u r o p e r c h e p r i v o 
[pubbl ic i ta , i l c a m m i n o d i u n a proposta c h e , d o p o 
jch iassate i n s c e n a t e dag l i s p e c u l a t o r ! e da l la d e -

Gtorgio Amendola 
! (Segue in ultima pagina) 

contro il 
governo 

Iniziate le celebrazioni a Bologna 

La Resistenza: 
liberta alia Spagna 

ALBERT SOBOUL 

LA RIVOLUZIONE FRANCESE 

(Una nuova sintesi della Rivoluzione francese ton-
(data, come mal sino ad oggl. sulla storia sociale 
[del vari strati popolarl che caratterizzarono le fa
lsi salienti di quel grande awenlmento storico 

[« Colleztone ttortc*». pp 756. con 58 itl ft.L 1500 

novita' * 

In un discorso a Empoli 
I'esponente dcf pur non 
chiarendo tutte le ambi
guity della sua posizio-
ne, ribadisce il giudi-
zio negativo sull'attua-
le governo e prospetta 
la possibilita di nuove 

elezioni 

L'attesa risposta di Fanfa-
ni agli attacchi violenti che 
gli hanno rivolto Saragat, Mo-
vo, La Malfa, Sullo e le cor-
renti della < nuova sinistra > 
dc, e giunta ieri. Parlando a 
Empoli I'esponente dc ha ri* 
torto le accuse, ha fornito una 
interpretazione autentica del
la frase da lui pronunciata 
(sull'« irriversibilita > del cen
tro-sinistra) a Roma, ha reso 
piu esplicito l'attacca. al,.go
verno. Al di la di molte am-
biguita che permangono, il di
scorso in sostanza e questo: 
Fanfani giudica il governo Mo-
ro e 1'attuale maggioranza in-
capaci di affrontare e risolve-
re in modo idoneo i problemi 
del . paese e afferma che la 
DC deve tenersi pronta una 
riserva, quella del ricorso alle 
urne. • • 

cRitengo — egli ha detto 
fra I'altro — che la DC, spe
cie in una vigilia congressua-
le, faccia bene a non lasciare 
i propri iscritti, i propri elet-
tori e i propri alleati nella 
illusione che, ove essa non 
riuscisse a dare ai problemi 
urgenti del paese le soluzio
ni idonee, rinuncerebbe piut-
tosto alia politica prescelta 
che alle coalizioni incapaci di 
attuarla. Per lealta e comple-
tezza la DC deve rendere 
esplicita la owia considerazio-
ne, schiettamente democratica, 
che, nel caso in cui tra le 
forze della legislatura corren-
te non esistessero combinazio-
ni politico - parlamentari ade-
guate, prima di dichiarare che 
essa rinuncia alia politica pre
scelta, le incomberebbe il do-
vere di riservarsi — per il 
momento indicato dalla supre-
ma magistratura dello Stato — 
di chiedere agli elettorj le for
ze ' che le . mancano per at
tuarla >. 

In questa tesi fanfaniana, 
come si-vede, resta l'ostinato 
rifiuto (che I'esponente dc mo
stra di avere in comune con 
Moro e con Saragat) a pren-
dere atto del fatto che le for
ze per una diversa maggio
ranza, forte e capace di attua 
re le avanzate riforme che la 
situazione richiede, in Parla-
mento esistono, pur che cada-
no le delimitazioni artificiose. 

Per quanto riguarda le. in-
terpretazioni date dalla destra 
e, insieme, dalle correnti di 
sinistra della DC, alia frase 
che Fanfani proniincid a Roma 
venerdl • fa torto alia perspi-
cacia dei commentatori l'aver 
cercato di trovare in quella 
impostazione un invito alia 
involuzione >. In realti, dice 
Fanfani, cid che si contesta e 
1'opportunita di presentare la 
DC come un partito senza po> 
litiche alternative a quella at-
tuale: .« La si lascia cosi sue-
cuba delle pretese di questo o 
di quello e le si preclude ogn: 
autonomo dialogo con i citta 
dini >. Durissima e stata la 
reazione di Fanfani alle accu
se di La Malfa « che mena col-
pi contro un mulino a vento 
che non esiste », e a quelle di 
Saragat, cui Fanfani ha ricor-
dato che in realta meno di un 
anno fa fu lui a volere e ap-
poggiare un monocolore dc 
(quello di Leone) e che in ul
tima analisi manifesta di es-
sere non un integralista ma 
« un superintegralista >. Fan
fani ha voluto anche ricordare 
che Saragat accusava di inte-
gralismo, un anno fa, proprio 
Moro. '•-• • 

Non e oppor^uno scatenare 
la coacorrenxa.- fra i panlU 
• democratic!»,- ?dice Fanfani: 

•^;, ^ • • ; y ' - 'v ' = v k e 
(Segue in ultima pagina) "> 

^Hm.^vmmuimmM**r^%ta'^.i\fiav'»^]f^mimm^am^^FVT<Nrv^FmM^^ . Appello agli intellettuali letto da Guttuso - Oggi 
la grande manifestazione popolare a piazza Mag-
giore.- parlano Luigi Longo, il sindaco Dozza, Del 

Oe Morais, ed altri Vayo, 

II dlrettore generate dell'Istituto superle^e di'*-Sanita, professor Giordano 
Giacomello e 1 fumionari Itato Domeniciieei, AdoUTo Rossi, Leone Castelli, 
Adalberto Felici e Diego Baldneci 'sono staQ • sospesl ieri :dal servixio, dieei 
giorni dopo la loro Incrimlnasioiie per vari reati in relazione alle irregolarita. 
ammtnistrative veri flea tesi nell lst ituto. L'istrnttoria giudiziaria frattanto e 
proseguita con l'lnterrogatorio del-prof.' Giacomello,-che si vede a sinistra 
nella foto all'uscita del palazxo dl glnsthda. | 

(A pagine 6 le no(izie) ' ,; ' .-

B. 

Dopo i festeggiamenti per il 70° di Krusciov 

Ripartiti da Mosca 
gli ospiti stranieri 

Un comonicof o sovietico-polocco rinnova le critiche alle posi-

zioni cinesi e sottolineo Pesigenzo dell'unita del movimento 

Dalls nostra rtimnomt 
MOSCA, 18 

Uno a uno, tuttl gli ospiti che 
erano venUti a Mosca per fe-
stegglare Krusciov tornano a 
casa. Prima Novotny, poi Go-
mulka quindi Jivkov. Ulbricht 
e Kadar hanno lasciato la capi
tate sovietica. Non e'e stato nts-
5un • vertice» comunis'ta, con-
trariamente a quello che qual-
che giornale aoeva creduto di 
voter pronosticare in anticipo. 
Solo una giornata intera di fe
steggiamenti al leader sovietico. 
cut si e voluto dare un significa-
to e una importanza pdlitid. Co-
si-la stampa, che fine a due-tre 
giorni 'prima del compleanno 
nan aveva neppure menziendto 
Vapprossimarsi della data, e da 
due giorni interamente occu-
pata da discorsi, testi, saluti 
in - onore del Primo mlnUtro.' 

Il banchetto di ieri sera al 
Cremlino e stato un susseguir-
si di brindisi per Krusciov. Tut-
ti gli ospiti stranieri hanno par
lato in omaggio del Jesteggiato. 
Poichi contro di lui e princl-
palmente diretto Vattacco cine-
se. la giornata ha avuto pale-
semente anche il colore di una 
risposta a Pechino. 

una • posizione comune * sui
te qucstioni del movimento ico-
munista intemazionole * anche 
espresso dalla dichiaraziane so-
vietico-polacca flrmata giovedl 
scorso al Cremlino da Krusciov; 
Gommlka- e CyrankiewicZi ma 
pubbheata. 4bitan$o qnesta. te-
ro.-vf> 4ocumento,e piu breve 
di qaef^o eke ertr^tato em^imo 
una seUimena ^prima 4a $6vte-
tlci e-, ttnghereti. ma potUAtnea 
ancora di piu ftsigema di H-
cercare le vie perristabUirela 

unita del movimento* Pure in 
questo testo vi e una con-
danna delle • posizioni cinesi, 
gludicate • estremamente noci-
ve e pericolose *, soprattutto 
perche" accompagnate da unu 
attivita pratica che mira a crea-
re * frazioni e gruppi» orlen-
tati da Pechino ' in singoli oar-
titi comunisti: Polacchi e so-
cietici dichiarano di aver ten-
tato entrambi, senza successo, 
la via della conciliazione con 
i cinesi. Questi — dice la dl-
chlarazione — si oppongono sul-
le questioni fondamentali, alia 
strategia e alia tattica accettate 
dall'insjeme del movimento co-
munista m alle-principal! Wee 
del XX e XXIt Congresso del 
PCVS che — e questa una pre-
cisazione intetessante • non -solo 
ai ftni della polemica — con-
sentlra.. tra I'altro. di »ripri-
stinare i prineipi leninlsti nei 
rapportl fra partiti comunisti 
e stati socialisti».. 

Il »dovere euenzialem della 
comunlta socialista viene indi
cato nella - difesa della pace • 
* Quanto piu alta e la respon-
sabilita storica dei partiti co
munisti — aggiunge il docn-
mento — tanto piu importante 
e la loro unita-. • 

La dlchiarazione chiede quin
di principalmente che tuiti i 
partiti combattana per Vunlta 
che *e una delle fonti princi
pal delta nostra lorza e della 
nostra, influenza nel mondo •: 

Idee the eraiiestfte ripetvta-
menie-ennnciat^djarante ta vi-; 
sita MGomulka « Mosca. fi.fi> 
trovano anche in tin editormU 
del Kotamunlst dWicoto al eon-
tenario delta Prima jnternarto. 
nale, Vi si dice che i dirigenti 

di'Pechino vogliono. • staccare 
la Cina dalla comunlta sociali
sta' e che ~ la costruzione iso-
lata del soclalismo contraddice 
le leggi obbiettive dello svilup-
po socialista *. Questa seconda 
formula ha un certo interest*: 
riecheggia quanto dicer a Kru
sciov al comizio di mercoledl, 
affermando che la costruzione 
del socialismo * in un paese 
solo > era stata Vinevitabile * di-
QTazia- deirURSS. -

Niente P1" isolamento, dun-
que. La dichiarazione sovietico-
polacca lo conferma quando 
esprime la comune rivendica-
zione di an nuovo rafforzamen-
to del SEV, l'organo in cui si 
realizza la cooperazione econo-
mica tra-gli stali/socialisti. 

Contemporaneamente. URSS 
e Polonia hanno annunciato la 
cost it uzi one di una commissio
ne governativa mista per la col-
laborazione bilaterale. 

Nella sua parte dedicata alia 
politica mondlale, ij documento 
sovietico-polacco doveva natu
ralmente dedicare attenzione 
toprattutto ai problemi tede-
schi. Molto severo e il giudizio 
sulla politica di Bonn anche 
sotto la direzione di Erhard: 
essa * e uno dei •principali osta-
coli sulla via della distensione 
e del disarmo e rappresenta un 
particolare pericolo per la pa
ce: Della forza multilateral 
che aprirebbe la ria *J riarmo 
atomico della Germania occi
dental , si-' dice che essa * ag-
graverebbe seriamente questo 
pericolo; spingertbbe il mondo 
ad una'nuova carta agli arme-
menti e ravvivefebbe la tensio-
ne in campo internazionale». 

! GfuMpf* Boffa 

Dal nostro inviato 
BOLOGNA, 18. 

« Non si pud vivere senza 
poesia — ha scritto stamani. 
in un telegramma, il pittor* 
cileno Sebastian Matta — la 
Repubblica spagnola era H 
centro della poesia, la poesia 
della piazza pubblica >. Og
gi la Spagna vive sotto il 
tallone di Franco che sta ce-
lebrando il 25. anniversarip 
della sua * vittoria » contro 
le forze del l a liberta e del 
progresso, ma la voce della 
poesia si leva ancora alta e 
possente e proprio oggi, nel 
caloroso incontro svoltosi 
qui a Bologna fra gli intel
lettuali spagnoli e italiani, 
il grande poeta Rafael Al -
berti > lo ha dimostrato con 
la sua stessa presenza, con 
la lettura delle sue liriche. 
«Creiamo 1'uomo nuovo can-
tando — dice una di esse — 
l'uomo nuovo di Spagna, 
l'uomo nuovo del mondo >. 

Aprendo i lavori nella sa-
la consiliare di palazzo 
D'Accursio, il sindaco Doz
za ne ha ricordato con no-
bili parole il profondo signi-
ficato. « Siamo qui, cari fra-
telli •; spagnoli — ha detto 
Dozza rivolgendosi al poeta 
Alberti, al pittore Jose Or
tega, alia scrittrice Maria 
Teresa Leon, al generale 
Modesto e agli altri intellet
tuali spagnoli — per riaffer-
mare la nostra solidarieta 
con voi, per sottolineare an
cora una volta l'assoluta ne-
cessita di porre fine a un 
regime che della liberta e 
la negazione assoluta >. 

Tanto piu significativo e 
ribadire oggi questa comu
ne volonta di lotta se si pen-
sa che vengono a coincidere 
due date che possono e deb-
bono essere fuse: il 25. an-
niversario della vittoria del
la barbarie nella generosa , 
terra di Spagna e il 20. an- » 
ni versa rio della Resistenza. i 
Dobbiamo fondere queste I 
due ricorrenze, proprio per- , 
che l'opera della Resistenza | 
non potra dirsi compiuta 
fino a che esistera la ver- j 
gogna fascista in Eurdpa. A • 
testimoniare la viva parte- I 

far intervenire il nostro go
verno. 

Calorose parole hanno poi 
pronunciato i generali Navar. 
ro e Modesto che, con il gen. 
Perea, anch'egli presente, fu-
rono fra i capi dell'estrema 
difesa di Madrid. Prima di 
prendere la parola il popola
re Modesto ha stretto caloro-
samente la mano al compa 
gno Luigi Longo, che doma 
ni nel corso della grande ma 
nifestazione popolare in Piaz
za Maggiore, prendera la pa
rola assieme al sindaco Dozza, 
a Borghese, del Vayo e De 
Morais. 

A conclusione della mani
festazione il pittore Renato 
Guttuso ha dato lettura di 
un appello agli uornini di 
ciiltura, che e stato approva-
to alia unanimita. Ecco il 
testo: - • '•" ;> 

< Gli intellettuali antifa
scist! in occasione della gran
de manifestazione bolognese 
contro il franchismo e per 
una Spagna libera e demo
cratica, vogliono unirsi alle 
numerose presenze di asso-
ciazioni, enti e partiti che 
gia hanno espresso pubbli-
che adesioni. per affermare 
la loro piena convinzione 
che oggi la causa della libe-
razione del popolo spagnolo 
dal fascismo deve essere un 
impegno degli intellettuali e 
della cultura. 

«Chi non ricorda quanto 
rilievo ebbe la guerra di 
Spagna nell'ambito della cul
tura europea? Gli intellet
tuali piii sensibili comprese-
ro che non erano in gioco 
solo le sort! del popolo spa
gnolo, ma il destino inliero 
dell'Europa, la vittoria del 
fascismo o quella del "pro-

Ib io Paolucci : 

(Segue in ultima pagina) 

Dal nostro corrispondente 
PISA, l i . 

Diecine di giovani e di 
cittadini — fra questi, il 
compagno on. Raffaelli, vi-
cepresidente della Commis
sione Finanze e Tesoro della 
Camera — sono stati oggi 
duramente aggrediti e per-
cossi dalla polizia, nel cen
tro di Pisa, mentre manife-
stavano la loro indignata 
protesta per una cosidetta 
< conferenza culturale > che 
il «leader > fascista Almi-
rante, deputato del MSI, ha 
tenuto a Palazzo Pretorio, 
in una sala del Comune in-
credibilmente concessagli 
dalla Giunta di centro-sini
stra. 

Intervenendo contro 1 di- • 
mostranti, gli agenti hanno 
compiuto caroselli con le 
jeeps, hanno lanciato bombe 
lacrimogene ed hanno col-
pito brutalmente quanti so
no capitati a tiro con i man-
ganelli. 

Da tre giorni i democra
tic!, gli antifascist! pisani, 
gli studenti, i lavoratori si 
erano rivolti in ogni modo 
all'autorita comunale: cen-
tinaia e centinaia di flrme 
erano state raccolte in cal-
ce ad una petizione che 
chiedeva la revoca della con-
cessione dei locali del Co
mune alia provocatoria ma
nifestazione fascista. Gli uni-
versitari della Unione Go-
liardica, la CdL, 1'Alleanza 
cooperative, le associazioni 
provinciali degli artigiani, 
ambulanti, commercianti, il 
Consiglio federativo della 
Resistenza, l'Arci avevano 
anch'essi affisso manifesti in 
tutta la citta. Per tre giorni, 
dal sindaco, il d.c. Viale, 6 
stato un ininterrotto andiri-
vieni di lavoratori e di stu
denti. Stamane una delega- , 
zione di antifascisti e stata 
ricevuta dal prefetto unita-
mente ad una. delegazione 
della Federazione del PCI 
guidata dal compagno on.le 
Raffaelli. . 

Ovunque la risposta fe sta
ta negativa. La giunta di 
centro-sinistra faceva parla-
re il fascista Almirante. E' 
doveroso dire che anche i 
compagni socialisti, sebbene 
all'ultimo momento, hanno 
inoltrato la loro protesta con 

. . a. I. 
(Segue in ultima pagina) 
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E Plmbecille? 
E Vlmbecille? Dove tro-

vera mat dunque la sua col-
locazione > Vlmbecille dopo 
la prossima modificazione, 
da lui preconizzata, delle 

I 
migrati» e — «per con- . 
traccolpo » — di « molti m- I 
tellettuali e tecnici • anche, 
certamente, ma — ahinm! I 

« frustrati e non ' — perche 
cooptati ancora ad un impe- I 
gno sociale positivo* (for- • 
se negli uffici stampa della i 
Finsider o dell'lRI?),. . | 

Di questo instabile coo-
cervo, il Guiducci preconiz-' I 
za ancora una volta, come 
s'i detto, il solito rapido ri- I 
dimensionamenttt Antn rh* I 

cipazione della-cultura ita-
liana stanno le moltissime » — *»» t».ti,M««*«»«, ucue 
adesioni di intellettuali di j • c o r t « pofiftcfte e partiti-
cui abbiamo dato notizia nei che » del nostro Paese? 
giorni scorsi, e le altre co- | Qutsta domanda ango-
me quelle del prof. Seppilli, • sciosa non potra non essere 
Sindaco di Perugia, dello I offiorata nella mente di 
on. Nicola Pagliarani e del- I quanti, stimolati dalla cita-
Ton. Ugo La Malfa che so- i zione che ne aveva fatto 
no pervenute oggi. Stanno • R'ccardo Lombardi nel suo „w *«,„„, ,* MM ,U VK*W n-
soprattutto le iniziative che | ultimo articoto dedicato ai dimensionamento, dato che 
" i cultura italiana ha sapu- rapporti fra centro-sinistra il PCI di Togliatti ha nega- i 

> prendere in questi anni e I e comunisti, e ingannati to se stesso negando op- I 
che hanno impegnato, come ' anche dal fatto che esso e poggio e consenso al gover- , 
ha ricordato il dott. Dal- 1 apparso su una rivista in- no Moro, cioe — asserisce I 
rOmodarme, non soltanto la • telligente come L'Astrola- il Guiducci con un salto le* 
cultura laica, ma anche una • D'°« siano andati a leggere gico degno d'un canguro I 
parte di quella cattolica. | I'articolo di Roberto Gui- australiano — ai «prineipi * 

Questo concetto e stato poi ducci: « Fine del togliatti- basUari della Costituiione I 
precisato dal dott. Mario Spi- I smo: - italiana uscita dalla Resi- \ 
nella, il quale ha ricordato Con grande loro stupore, stenza ». E' evidente a tut- i 
come occorra oggi operare I Questi occasionali lettori . ti, infatti, che il governo | 
una svolta, uscendo da una • del Guiducci si saranno in- Moro altro non h che I'ipo-
azione a carattere esclusiva-i fatti trovati di fronte ad stasi della Costituzione, a I 
mente solidaristico, pur ne- | una rimasticatura di tutte che ropposizione a tale go-
cessaria. per assumere invece . le sciocchezze che sul con- verno il « gruppo dirigente I 
un preciso impegno di lotta. I to del PCI sono andati sen- togliattiano • la conduce " 
Non possiamo dimenticare. vendo per lungo tempo cer- unicamente « per difendere 
infatti, e sarebbe ipocrisia il I ti gruppetti di intellettuali 
farlo, come il franchismo si • di non ben definita voca-. 
sia affermato grazie a una i zione social - radicate - neo-
certa indifTerenza delle forze I capitalistica • olivett. lamal 
democrat i ze di allora e so- . fiana, e che per la verito, 
prattutto in virtu dell'aiuto I se furono di gran moda ne-

I 

•" ' i f ' . . ' " .» . . SiV '' '• - i"-".jj->. ' - -•- '•J- & 

i propri interessi di grup- I 
po», e non, naturalmente, • 
perch^ dissente con il con' | 
fenufo programmatico, con i 
Vispirazione politica gene-

J.„„ . ., , . 4 i . - / . s - - . ; — — •"- Ta^e e c°n Vazione pratica I 
diretto che il fascismo inter- Qn anni 1956-1958, comin- dei primi mesi di vita del • 
nazionale mvio a Franco. Ne I ciarono ad essere conside- governo Moro. -
possiamo dimenticare come • rate vecchiotte intorno al Tutto e chiaro dunque. . 
oggi il franchismo contmui a y'60 e sembrarono definiti- Salvo il quesito da not po- , 
% « C ^ J i p o p o 1 ? ! P a « n ( > - ' vamentemesse da canto do- sto all'inizio. Se quella tale I 
I / * ; . " S i l * ! ? . . ? • " ! i ? i S i ? r e ' I P° il 2* aprUe ' W e rinal°- modificazione delle « carte 
? S S m o g ion i l l . f J - m P a n I n o s o a p p r o d o dorote° del PoUtiche e partitiche* del 
s i u T S n l ? a\f L S t P I etn.tro-*inistra, Impavido e nostro P a « e ct sard, mad1 

soltanto vedeSdo 2 nostra f mMU^°' il GttidttCfi con,H' sar* in *eauito al & » * » « I 
l^Tam^^S^Ait l*% tnveceS paThtre del al faW™»to delVattuaU I 

ne di lotta 
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•r< rinnovare 
Nelle elezioni per le Mutue 

273 mila voti perduti 
dalle liste bonomiane 

i 
i 
i 

i 

Vicenza 
}.- .-•? 

Aumentano i traffici e cala l'incidenza 
della nostra bandiera nei porti - La 

relazione di Pizzorno 

| l a ' se r i e ' d i :illegalità documentate al ministro in una lettera dell'Alleanza - Chiesto il 

I rinnovo della consultazione - Protesta per il silenzio del ministero sui dati falsi di Bonomi 

I 

; Dal nostro inviato 
LIVORNO, 18. 

Il potenziamento e lo svi
luppo della flotta e dei can
tieri italiani si possono rea
lizzare solo con una politi
ca di programmazione che 
consideri l'importanza deci
siva delle attività marittime 
nel quadro dell'economia na
zionale e assegni alle azien
de di Stato — riorganizzate 
e ristrutturate — un ruolo 
preminente di propulsione, 
orientamento e direzione del 
processo produttivo. A que
ste conclusioni è giunto, nel
la sua prima giornata, il con
vegno nazionale indetto dal 
PCI apertosi sdamane alla 
Casa della cultura di Livor
no, presenti numerosi diri
genti politici e sindacali, 
parlamentari e rappresentan
ze operaie di tutti i maggiori 
centri portuali e cantieristi
ci del paese. ' / . . 

I l convegno, introdotto da 
una lucida e documentata 
relazione del compagno Ami
no Pizzorno, ha affrontato 
i problemi dello sviluppo del
la flotta e della industria na
valmeccanica nel più vesto 
contesto della situazione 
mondiale, approfondendo fra 

, l'altro la questione della 
« condizione operaia >. Una 
forte denuncia è stata fatta 
contro il sistema degli ap
palti, contro i ritmi insoste
nibili di lavoro —- da cui 
le malattie professionali — 
e contro i bassi salari, che 
sono ad un livello inferiore 

>a quello delle altre catego-
•• rie metalmeccaniche. Pizzor-
; no ha sottolineato l'esigenza 
s di un sempre maggior in-
• cremento del commercio este. 
< ro — in particolare verso 

l'Est e verso i paesi sotto
sviluppati — in un clima 

' di distensione e di pace, pre-
'. supposto indispensabile, que
sto — come ha rilevato au-

' che • i l . compagno on. • Bri-
ghenti — per una vera poli
tica democratica del mare. 

E' stata proprio questa pro. 
• blematica, è stato questo re

spiro nazionale. e mondiale 
, del dibattito a caratterizza-
. re l'iniziativa comunista co

me una seria, approfondita 
ricerca volta ad offrire una 
alternativa generale alla cao-

- tica, frazionaria e dispersiva 
• azione finora svolta, nel set-
< tore, dai vari governi d e 

Analizzata la situazione po-
•' litica e posto in evidenza il 
' tentativo di far pagare ai 
lavoratori le conseguenze del
la congiuntura, Pizzorno, è 
passato subito ad esaminare 
i problemi della economia 
marinara, sottolineando in 
particolare il continuo Incre
mento dei trasporti maritti
mi (aumentati del 63% dal 
1951 al '62) e rilevando co
me a questo sviluppo, veri
ficatosi anche nei porti ita
liani, abbia purtroppo .cor
risposto una parallela ridu
zione della presenza delle 
nostre navi (passata dal 48.5 
per cento del *55 al 31,1 per 
cento del '63). 

Governo e armatori — ha 
detto il relatore — tendono 
a presentare le difficoltà del
la nostra industria cantieri
stica come un aspetto della 
crisi generale che avrebbe 
colpito il settore. La FMncan-
tieri addirittura ha afferma
to, nel suo bilancio, che sa
remmo di fronte a « uno dei 
casi più strani di depressio
ne che si siano mai verifi
cati ». In realtà, però, non 
c'è nulla di anormale; stia
mo invece raccogliendo ì 
frutti , di una " politica di 
improvvisazioni, imperniata 
sulla subordinazione del set
tore pubblico (al quale so
no affidate in prevalenza le 
costosissime « linee di pre
stigio ») a quello privato (che 
gestisce, al contrario, le li
nee remunerative) e sulla 
erogazione di vistosi «sussi
di » ai grandi armatori Que-

' sta è la via che tuttavia si 
vuol percorrere, tanto vero 
che si è ricorsi ancora una 
volta a provvedimenti-tam
pone — come ha rilevato an
che Caprari di Ancona — e 
non a un piano organico di 
interventi. 

Sia Pizzorno che i primi 
intervenuti (Giachini di Li
vorno, De Filippo di Castel 

":&' laminare di Stabia, Gaggeio 
m" della Commissione interna di 
:$ì Sestri Ponente) hanno solle-
•F vato al riguardo la questio-
'Ì rie dei « costi congiunti > da 
& realizzare con un coordina
s i mento dell'industria a par-
fi ;, tectpMlone statale, (siderur-

$ • ' - • 

gica, motoristica, cantieristi
ca e meccanica). 

Sono queste le indicazioni 
scaturite dal convegno e che, 
d'altra parte, erano già sta
te elaborate e approfondite 
dai lavoratori (a Sestri e 
anche a Livorno) nel mo
mento in cui respingevano 
con forza la pretesa di in
taccare i livelli salariali e 
quelli di occupazione. Si chie
de, in definitiva, ' un piano 
di rinnovamento della flot
ta e un piano di ammoder
namento e rafforzamento dpi 

I 

I 

L'Alleanza contadini ha migliorato 
le m e posizioni'.— nelle Ultime ele
zioni per I consigli delle Casse Mu
tue — toccando la percentuale del 
30 % In oltre mille comuni; del 41 "a 
nel comuni della provincia di Reggio 
Emi l ia , e del 44 % nella provincia 
di Siena. Di contro la • bonomiana » 
ha perduto, rispetto al 1961, 272.614 
suffragi. -

Questi dati , Insieme ad un duro 
giudizio sulla catena di brogli e Ille
galità, violazioni di legge — anche 
sul piano penale — e del diritti de
mocratici che hanno caratterizzato le 
elezioni, sono contenuti in una lettera 
che I compagni on. Emil io Sereni e 
Giorgio Veronesi, dirigenti nazionali 
dell 'Alleanza, hanno Inviato al mini
stro del Lavoro sen. Giacinto Bosco. 

Dopo aver osservato che • le Ille
galità compiute in queste elezioni e 

Repubblica », la lettera dei due diri
genti nazionali della organizzazione 
contadina unitaria • ribadisce, anco
ra una volta, l'esigenza di provvedi
menti ministeriali che annullino te 
elezioni svoltesi, che promuovano una 
indagine per accertare tutte le Irre
golarità esistenti nelle Casse mutue 
e che promuovano nuove elezioni da 
svolgersi con un regolamento con
forme alla legge e al principi demo
cratici *• 

La lettera esamina, poi, le varie 
forme attraverso le quali I • bono-
mlani > hanno generalizzato brogli e 
illegalità. 

Circa 300 mila sono I coltivatori 
diretti privati del voto. In cambio 
hanno votato, con false deleghe (car . 
pite In mille modi dal funzionari delle 
Mutue, degli enti di r i forma, del con. 
sorzi agrar i , ecc.) mort i , mafiosi In 

cune province t i è votato con elenchi . 
del 1961 o del 1962 compilati all 'ul- I 
timo momento con aggiunta di elet- ' 
tori di comodo. -

L'uso delle deleghe — che non do
vrebbe essere ammesso per espri
mere un voto che per legge deve I 
essere diretto e segreto — è stato I 
negato alle altre organizzazioni alle , 
quali era richiesta la - controfirma » I 
del presidente della Mutua uscente 
alla presenza del delegato e del dele- | 
gante all'esercizio della delega stes- | 
sa. Un esempio: nel comune di Gros-
seto l'Alleanza ha ottenuto II 40 % I 
del voti con II voto diretto, I - bono- ' 
mlani » Il 57 % con deleghe carpite • 
agli assegnatari da squadre di fun- | 
zlonarl e impiegati dell 'Ente di r i
forma. I 

La lettera conclude protestando che I 
si consenta la diffusione di dati fai-r i n f i o r i n n v n l i h - i c o f t o n I Q a l l i a C o m p i i n e i n q u e s i c e i e z i o n i e n o n i a y i d i i . c u * . . / M I V I n , . . . O M U O . M I 31 b u n a c m n 1* U I I I U D I U M C U I u n i i . « • - . 

t K "avut i nasau en- 1 p e r 8 e g u i b i | | j n s e a - e penale sono m i . carcere, emigrat i , agrari e molte al- sificati ad una delle parti In causa I 
t r a m m sulle aziende pubbl i - j I g | | a j a e c n e decine sono già le de- tre persone che della terra non co- nel pieno silenzio della Federmutue • 
che. ' • - • • ' - . • a m m r * nrf>sf>ntate al nrocuratori della noscono nemmeno I prodotti. In al- . e del Ministero. I 

Sirio Sebastianelii 
nunce presentate al procuratori della noscono nemmeno I prodotti. In al- . e del Ministero. 

Spoleto 

Convegno delle 
comuniste umbre 
All'o.d.g. le modificazioni della società 

e la condizione delle donne 

Dal nostro inviato 
SPOLETO. 18 

Un importante convegno re
gionale delle donne comuniste 
umbre si è tenuto nella sala 
- XVII settembre » nel Teatro 
nuovo di Spoleto, con all'ordine 
del giorno le modificazioni nel
l'economia e in generale nella 
società nazionale e le ripercus
sioni che esse hanno avuto sul
l'occupazione femminile, «ul-
l'istituto familiare, sulla vita 
Insomma della donna lavora
trice. Il convegno ha visto una 
partecipazione qualificata di 
numerose compagne Impegnate 
in posti di responsabilità nel 
partito, negli enti locali, nel-
l'UDI; erano presenti Inoltre 

I comizi 
del PCI 

Oltre alle manifestazioni 
g i i pubblicate Ier i , si svol
geranno oggi, sul t e m a : 
• Per una nuova maggio. 
ranza, per un nuovo gover
no che abbia l'appoggio del 
Paese per andare a sini
stra >, i seguenti comizi: 

S I E N A : Nat ta . 
B E T T O L L E : Guerrinl . 

': 8 A R T E A N O : Mencaraglia 
N IC ASTRO: Scarpino -

Fittante. 
- C A R P I : Guerzonl. • -

FEDERAZIONE 
DI NAPOLI . 

N A P O L I ( r ionale) : Ca
pra ra - Bertol i ; N A P O L I 
( r ionale) : V iv ian i ; AR2A-
N O : D 'Aur ia ; CASALNUO-
V O : Bronxuto; 8 . A N T I M O : 
Arenella. 

- FEDERAZIONE 
DI CH1ETI 

C I V I T E L L A M . R.: D I 
Mauro; S. V I T O : Perantuo-
no; T O R I N O D I S A N G R O : 
Monaco; PAG L I E T À : Cian
cio; S. E U S A N I O : Sciorini 
Borrel l i ; B O M B A : Monaco: 
FOSSACESIA: Perantuono. 

>• MANIFESTAZIONI • 
DELLA FOCI 

I segretari delle seguenti 
Federazioni tono convocati 
presso la sede della FGCl 
domani lunedi alle ore 9: 

Alessandria, Biella, No
vara . Torino, Genova. La 
Spezia, Brescia, Como, Lec
co, Milano, • Pavia, Varese, 
Padova, Treviso, . Venezia, 
Verona, Vicenza, Bologna, 
Modena, Ravenna, Reggio 
Emi l ia , Arezzo. Livorno. 
Lucca, Pisa, Prato, Siena, 
Perugia. Tern i , Ascoli P., 
Fermo. Macerata . Fresino
ne, Latina. Roma. Pescara. 
Caserta. Napoli , Salerno. 
Bar i , Brindisi, Taranto e 
Coéenza, per discutere II 
seguente o.d.g.: 

1) Settimana di tessera
mento e reclutamento con
dotta unitamente dal Par
tito e dalla F G C l ; 2) ini-
t iat lve esterne e di massa 
della F G C l sulle condislonl 
di vita della gioventù epa* 
ra la . •'*. .-• • ? 

OGGI si «volgeranno le 
seguenti manifestazioni; 

. V I T E R B O : Gravano. ; 
GROSSETO: Turcl . 
G O R I Z I A : Pascolat. 

compagne operaie, insegnanti, 
casalinghe di Perugia. Terni. 
Foligno. Spoleto. Narnl e di 
numerose fabbriche umbre. Al
la presidenza la compagna on. 
Nilde lotti che ha tirato le 
conclusioni dell'importante riu
nione. 

La compagna Clara Roscini 
di Perugia, nella sua relazione 
introduttiva, ha messo a fuoco 
i problemi della donna In rela
zione allo sviluppo industriale 
e ai complessi mutamenti che 
sono avvenuti nelle campagne. 
In conseguenza di ciò — ha 
detto la compagna Roscini — 
occorrono nuovi schemi di va
lutazione della - questione fem
minile*. Per centinaia e centi
naia di donne contadine, casa
linghe e di giovani che sono 
entrate nella produzione in que
sti ultimi anni anche nella no
stra regione, si pongono i gros
si problemi dello sfruttamento 
in fabbrica, della parità sala
riale. i problemi della casa. 
della scuola, dei servizi sociali. 
Tali problemi — ha concluso la 
compagna Roscini — se testi
moniano le contraddizioni della 
società, pongono nello stesso 
tempo al movimento operaio, 
democratico e sindacale, proble
mi nuovi 

Dopo numerosi interventi, la 
compagna Nilde lotti a tarda 
sera ha concluso il convegno 
umbro con un discorso del qua
le domani riferiremo ampia
mente. 

g. e 

Al Convegno regionale di Lissone 

Cinque punti di una 
polìtica péri ceti medi 

Stamane il compagno Amendola concluderà i lavori 

Confermato 
lo sciopero 

nelle dogane 
Il Comitato intersindacale do

ganale. tenuto in Roma nei gior
ni giovedì e venerdì, esaminati 
i risultati delle trattative con
dotte dai segretari nazionali 
dei tre sindacati (Autonomo. 
S1PPAD-DIRSTAT e SNAD-
CISL) coti i rappresentanti del
l'Amministrazione ha giudicato 
• inadeguate le assicurazioni 
verbali ricevute in merito alla 
soluzione dei problemi che in
vestono la ' responsabilità del 
personale » ed ha confermato 
lo sciopero nazionale indetto per 
i giorni 23 e 24 aprile. 

Una delle ragioni della lotta 
sta nell'inadeguatezza degli or
ganici alle Dogane, rispetto alla 
mole crescente di traffici inter-
nazionalL 

Premio 
di pittura 

« Michelangiolo » 
n gruppo artistico culturale 

" L'arcipelago - ha organizzato 
il premio di pittura - Michelan
giolo- . L'assegnazione avverrà 
alla Galleria Penelope il 26 
aprile prossimo. Il premio è 
aperto ad. artisti italiani che 
non abbiano superato il 35. an
no di età. Le opere, una per 
ogni concorrente (misura non 
superiore a un metro di lato) 
dovranno pervenire alla segre
teria del premio (via di Porta 
Maggiore 46 - Roma) entro il 
22 aprile, 

A 

Dal nostro inviato 
. LISSONE, 18 

Il convegno lombardo, sul 
tema « Ceti medi produttivi 
e congiuntura • economica >, 
indetto dal comitato regiona
le del PCI, ha già oggi, nella 
sua prima giornata di lavori, 
precisato i termini della po
litica che il Partito comuni
sta si propone di svolgere 
per queste categorie. Nella 
relazione introduttiva del 
compagno Diligenti tale po
litica è apparsa sintetizzata 
in cinque punti: -

1 ) inserimento a tutti i 
livelli dei rappresentanti di 
queste categorie sociali ne
gli organi della programma
zione economica; 

2) riforma tributaria che 
preveda l'abolizione dell'Ige, 
ma soprattutto sia basata .u 
un sistema fiscale fortemen
te progressivo; 

3) riforma del sistema 
previdenziale con una unifi
cazione e perequazione dei 
contributi: i contributi deve 
no essere pagati non in base 
al numero dei lavoratori oc
cupati, ma in base al reddito 
aziendale; ' ; . 

4) riforma del sistema cre
ditizio, che favorisca e sti
moli le forme consortili e le 
cooperativistiche e quindi ac
celeri il progresso tecnologi
co anche nelle piccole e me
die aziende; • : -. -

5) intervento dell'indu
stria di Stato: le imprese a 
partecipazione statale devono 
sostenere l'attività della pic
cola e media industria; lo 
ENEL deve fornire l'energia 
elettrica ' alle stessè tariffe 
og6i praticate ai monopoli e 
alla grande industria. 

Già nei giorni scorsi, ac
cennando ai problemi della 
piccola industria e delle a-
ziende artigiane della Brian-
za, si era avuta occasione di 
sottolineare Io stato di < pe
santezza » in cui queste stan
no operando; oggi, attraverso 
gli interventi succedutisi nel 
corso del convegno, che é 
presieduto dal segretario re
gionale del PCI compagno 
Cossutta, le forme e i motivi 
di questa.condizione di diffi
coltà sono venuti meglio pre
cisandosi: basti considerare 
che nei primi tre mesi del
l'anno il solo tribunale di 
Monza ha emesso otto senten
ze di fallimento: che nella 
sola provincia di Milano, alla 
fine di marzo, si avevano 4 
mila richieste di licenziamen
to. 50.000 lavoratori colpiti 
da riduzioni di orario. 50 OOn 
edili fermi su 120 000 occu
pati. 

Una componente di questa 
condizione, è stato già detto. 
proviene dall'azione condot
ta dal «rosso padronato per 
i suoi scopi politici e antisin
dacali; ma questa offensiva 
del capitale ha creato delle 
difficoltà oggettive, reali 

Viene cosi ad essere pro
vetta la validità di quanto 
era scritto nella dichiarazio
ne programmatica dell'VIII 
congresso del PCI tenuto nel 
1956: « Con l'aggravata su
bordinazione di tutta l'eco
nomia italiana ai gruppi mo

nopolist ici ed al loro potere 
si s tabi l isce , ogget t ivamente , 
una concordanza di fini fra 
la c lasse operaia," c h e lotta 
contro i monopol i e per ab
battere il capital ismo, non 
più so lo c o n le masse prole
tarie e semiproletar ie , m a 
con la massa dei colt ivatori 
diretti de l l e campagne e con 
parte importante dei cet i m e 
di produtt ivi de l la città, c iò 
c h e consente n u o v e possibil i
tà per l 'a l largamento del si
s t ema di al leanze del la clas
s e operaia • e de l l e basi d i 
massa per un r innovamento 
democrat ico e social ista >. 

Oggi — è stato r i levato nel 
c o n v e g n o — questa subordi
nazione risulta aggravata 
dal le cos iddette misure anti
congiuntural i . c h e si sono 
risolte a tutto favore del 
grosso capital^, il quale per
tanto cont inua a beneficiare 

— con il governo Moro — 
della stessa politica economi
ca c h e fu dei governi De 
Gasperi e, prima, dei gover
ni fascisti e liberali s empre 
pronti ad aiutare la grande 
industria 

Sot to ques to profilo si ma
nifesta necessaria un'attenta 
polit ica di chiarificazione ver
so quei ceti medi che, per 
reazione al le difficoltà attua
li, appaiono propensi ad ac
cet tare le tesi pol i t iche di 
Malagodi. 

D e v e essere chiarito, cioè, 
che la polit ica a t tua le è n o 
civa proprio e solo in quan
to non è c h e la continuazio
ne de l la polit ica svo l ta dai 
governi dei = quali facevano 
parte i l iberali . Basterà ri
cordare, a questo proposito, 
a l cune c i fre re lat ive al p e 
riodo at torno alla nascita del 
MEC: in quegl i anni , cal
co lando il credito erogato 
dal l 'Art igiancassa per ol tre 
sei anni di funzionamento . 
si a v e v a una cifra comples
s iva dì circa 30 mil iardi per 
10.000 operazioni c h e inte
ressavano so lo l ' l% degli 
art ig iani: va le a dire una 
erogaz ione di 5 miliardi a l 
l'anno. Ne l lo s tesso periodo. 
per la grande industria, v e 
n ivano erogati crediti per 
mil le mil iardi al l 'anno! Ne
gli anni '61 e '62 (sono dati 
f o m i t i da un dir igente del
l 'Unione artigiani di Milano 
ad un s e t t imana le ) i crediti 
erogati al l ' industria sono 
ammontat i a 3.500 miliardi. 
quel l i erogati al l 'artigianato 
sono stati — in otto anni — 
112 mil iardi; vale a dire una 
media annua di 1.750 m i 
liardi per l'industria e 14 
per l 'artigianato, c h e però 
adesso d e v e fare garanzie 
pari all ' intera somma, men
tre in passato erano suffi
cienti garanzie pari al 25% 
del credi to richiesto. 

Oltre al problema del cre
d i to e degl i invest iment i , un 
a l tro g r a v e problema è s ta 
to af frontato: que l lo del la 
sperequazione degl i oneri 
contr ibut iv i tra piccole In

dustr ie e art ig ianato da una 

{iarte, grandi industr ie dal 
'altra; sperequaz ione deri 

v a n t e dal fatto c h e i contri
buti sono valutat i in base 
al personale impiegato anzi 
c h e in base al reddito azien
dale , per cui ad esempio , un 
mobi l iere , c h e d e v e impie
gare una n u m e r o s a m a n o 
d'opera per un lavoro scar
s a m e n t e retr ibut ivo , paga 
assai più di un imprend i to 
re che , con m a c c h i n e larga
m e n t e automat izzate , può 
impiegare poch i s s imo perso
na le p u r r icavandone un 
maggior reddito. S i ha cosi 
che , ad esempio , l ' industria 
e lettr ica ha affrontato nel
l 'ult imo periodo una spese 
per contributi pari al 15% 
del la remuneraz ione al ca
pitale; l ' industria del c e 
m e n t o una spesa pari al 
22.9% mentre que l l e del m o 
bile e de l l 'abbig l iamento — 
piccole industr ie o aziende 
art igiane, mentre le altre so
no tutte grandi industrie o 
addirittura monopol i — han
no pagato r i spet t ivamente il 
107 ed il 125%. 

Di qui, c o m e si è detto. 
le pr ime concrete proposte 
avanzate dal c o n v e g n o che 
domani matt ina riprenderà 
i suoi lavori per concluderl i 
con un discorso del compa
g n o Giorgio Amendola . 

k. ITI. 

Unanime 
cordoglio per 
la morte del 

compagno 
Ferrari 

'• ' : ':..d V - . : - * :•-
Il telegramma del com-

" pagno Togliatti 

• Dal nostro inviato 
' . • - - - - . VICENZA., 18. 

- Democrazia è partecipazio
ne viva, difetta, del popolo a 
tutti 1 suol problemi, diversa
mente si crea un distacco, una 
sfiducia negli Istituti democra
tici. E* in questa visione che 
esigiamo una politica di decen
tramento, una visione di una 
città non monocentrìea. ma ar
ticolata in molteplici centri pe
riferici di vita. Il decentramen
to non è solo un fatto ammini
strativo. è una esigenza sociale 
volta a correggere I difetti di 
uno sviluppo urbano abnorme. 
non umano. E" una esigenza de
mocratica ». <'-

Ieri sera, al consiglio comu
nale di Vicenza, Il compagno 
Ferrari stava dicendo queste 
cose, quando si è accasciato sul 
banco tra l'emozione e lo 
smarrimento dei presenti. Do
vevano restare le sue ultime 
parole. Dopo poco Francesco 
era morto. Tutta la citta ora lo 
piange. 

Ora sappiamo che nell'infan
zia era stato colpito da . una 
grave malattia cardiaca. Ora 
sappiamo che avrebbe dovuto 
condurre una esistenza control
lata e sedentaria Ma era una 
esistenza che Ferrari non po
teva accettare, non per una 
istintiva esuberanza fisica, ben
sì per una profonda carica mo
rale. Cosi, dopo 1*8 settembre 
1943. non esiterà a compiere la 
sua scelta: diventerà organizza
tore del movimento partigiano 
nella zona di Piovene Rocchet
to. Poi la seconda, decisiva 
scelta della sua vita: l'adesione 
al ' Partito comunista. Come 
sempre, è incapace di fare le 
cose a metà: rigore morale. 
passione politica e fervo
re culturale lo spingono a le
gare sempre più strettamente la 
sua esistenza alla lotta rivolu
zionaria. Nel '52. dalla Toscana. 
rientra definitivamente nella 
sua provincia di Vicenza, come 
funzionario della federazione 
comunista. Di famiglia piccolo 
borghese, di educazione catto
lica. Ferrari porta nel lavoro di 
partito a Vicenza una sensibili
tà spiccata per i problemi del 
rapporto fra 11 movimento ope
raio ed il movimento cattolico. 
Eletto consigliere comunale nel 
'56 è quindi deputato nel 1958: 
e nuovamente nel '60 e nel '63, 
Ferrari risponde alla fiducia del 
Partito intensificando la sua at
tività. Nessuno di noi ha mai 
saputo cosa tutto questo gli co
stava. 

In questi anni egli si è occu
pato con passione dei problemi 
agrari e della vita comunale: 
affrontava le cose con il suo 
stile disadorno e con la totale 
assenza di presunzione che lo 
distinguevano, ma sempre con 
impegno e scrupolo esemplari, 
con una intima tensione che in
cuteva rispetto anche agli av
versari. 

Ai compagni di Vicenza il 
compagno Togliatti ha così te
legrafato: 

« Inviamo ai familiari, al co
munisti e ai lavoratori vicenti
ni l'espressione del nostro pro
fondo cordoglio per l'Immatu
ra repentina scomparsa del 
compagno ' Francesco Ferrari. 
combattente della guerra di li
berazione. autorevole esponen
te del partito comunista nella 
vostra provincia e in Parla
mento -». 

Il compagno Miceli ha Inol
tre cosi telegrafato: 

- Nome presidenza deputati 
comunisti et mio personale 
esprimo voi et famiglia vivissi
me condoglianze improvvisa 
scomparsa compagno Ferrari 
apprezzato da tutti oltre che 
per sua instancabile partecipa
zione lotta politica per una spe
cifica proficua attività parla
mentare -. 

Sono partiti per Vicenza, per 
partecipare in rappresentanza 
del gruppo parlamentare ai 
funerali, i compagni on. Laco-
ni e Busetto. 

Mario Passi 

I depatatl comunisti so
no fenati ad essere pre
senti alla sedata pomeri
diana di martedì. 

Morte 
dell'inquisitore 
di Leonardo Sciascia 

* '!? *%£• 

novità Laterza pp. 100. lire 800 
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impariamo 
il russo 

p'yOÒEHA H3L1K 
' . BLICTPO il ycnEUiiio 

LA LINGUA RUSSA PRESTO E BENE 
col nuovissimo corso di lingua russa O m n l v o x , grani-

; matlcale e parlato Cinquanta conversaxloni con altret-
"• tante lezioni di lingua, esercizi di applicazione e vocabo

lario. di P Norman e N. Bartseva. professori universitari 
.. di slavistica. E' il corso veramente pratico, dalla conversa

zione viva alla facile grammatica, che apre all'Intelligenza 
di tutti la lingua russa, facendone subito superare le diffi
coltà iniziali, dall'alfabeto diverso (cirillico) alla pronun
zia chiara e perfetta, e offrendo un vasto corredo di voca
boli e di frasi per ogni circostanza della vita e per ogni 
occasione del discorso. 11 corso completo (dischi microsolco 
a 33 girl e da 23 c m . col testo ad uso degli Italiani), rac
colto In solido astuccio, costa L 18.595. Novità, assoluta, 
esce contemporaneamente in tutto U mondo. Esigete 11 
corso Omnlvox-Valmartlna. 

In vendita nei neoozi di dischi, nelle buone librerie « 
direUatnmte da 

VALMARTINA EDITORE IN FIRENZE 
che ini'fa gratis, a semplice richiesta, il catalogo cent
rale dei mloliori corsi di linone straniere In dischi. 
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DOCUMENTI 

Edi'rice S indacale Ital iana £ 

Atti e documenti confederali sui pro
blemi della programmazione economica 
e la risposta integrale al « rapporto 
Saraceno ». Pagine 292, prezzo L. 2.000 
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BATTELLI, materassi, articoli 
rigonnabih gomma plastica -
Riparazione esegue laboratorio 
special:zzato Lupa 4/A. 

Il Al "TU MOTO CICLI I . 5» 

ALI-A K O M I . U V K . M I K I LA 
C O M M I S S I O N A R I A più «mira 
<f| Ito ma - (nnwi inc immedia
ta- Caajfct vantaggiosi Facili 
lat lani - Via Blasnlatl t i . 

AUTONULE<i«ilO RIVIERA 
ir L - ROMA 

Prezzi giornalieri tertali: 
- ; «Inclusi M km.) 
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FI A l 1300 S W tram.) • 3 .»M 
FI A l 19UD - . Sono 
FUKD C U N S U L 313 - 3 U* 
FIAT 1500 Lungi - 3 2u> 
FI A l 1800 . 3;«m 
FI A l 2300 . 3 noi. 
ALFA KOMEO 2000 

Berlina • a 700 
IcL 4 2 M U . «25.624 . I29.SI» 

A.A. PRESTITI rapidi a tutti 
S P E . M . FIRENZE - Piazza S. 
Cioce 18 teL 28 45 12 - GROS
SETO - Via Telamonio 4/c -
LUCCA . Via Fi 11 ungo 107. 
I.F.I.N. Piazza^ Municipio 84. 
Napoli, telefono 313.441. prestiti 
fiduciari ad impiegati. Autosov
venzioni. 

Sì VARII U SO 

M A l i u egiznuo rama moudiala 
premiato medaglia d'oro, re -
iponsi sbalorditivi. Metapsi
chica razionale ai servino d i 
ogni vostro desiderio Consiglia, 
orienta amori , atta r i . aotTereo-
z* Pignas*cca 63 Napoli. 

71 OCCASIONI L> M 
A VIA PALERMO 65: AFFA
RONI in VISITATECI!!! MO
BILI «tenutile • LAMPADARI 
Bronzo. Boemia - TAPPETI • 
ARGENTERIA - SOPRAMMO
BILI. altri mille oggetti!!! 
ORO acgu.dto lire cinquecento 
grammo Vendo bracciali, ool-
•aue e c c . occasione 550 Fac
cio cambi SCH1AVONE . Sede 
11111C6 MONTEBELLO. 88 tt*> 
.efono 4KO370) -

MI l K / l l l M COLLEGI I , M 

*t K .Nu l lA I I I I « M i K A M A . Ste~ 
iwigrana, Uaitui.erutta IOOO 
mensili. . Via Sangennaro a i 
Vomero. 2* • Nnpolt 

MI RAPPR E PIAZZISTI L, 5t 

RAPPRESENTANTI introdotti 
cartolerie mercerie e tabacchi 
empori, cercasi. Scriver* Cas
setta 2007 SPI Torino. 
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Torino; congiuntura e immigrati | TUTTO O.K. PER LA «PIETA > 

**,."* i% v ) - w • , 

Scompare 
/a differenza 
tra chi arriva 
e chi parte 

V < >< 

4 / «Paradiso dellavoro» 
e ormai venuto I off anno 
Dagli 84 mila immigrati del '61 (partenze 24 mila) ai 

60 mila del '63 (partenze oltre 42 mila) 

Dalla nostra redazione 
TORINO, 18 

Un anno fa il presidente dell'Unione industriale torinese rila-

Iscl ay a una dichiarazione ai giorn alisti: « Le fabbriche delta citta 
hanno bisogno di trentamila ed anehe piu immigrati all'anno ». 

lonostante che il « treno del sole » scaricasse ogni giorno 
alia stazione di Porta Nuova parecchie decine di freschi aspiranti torinesi, c'era 
"bisogno di jar pubblicita a questo stato di necessitd. Alcune grandi Industrie, 
la <* Lancia», per esempio, non stavano con le mani in mano ad aspettare la 
rnanna che veniva dal Mezzogiorno. Andavano a cercarla direttamente al-
vorigine, la reclutavano e 
la portavano cot pullman 

fa Torino. Gli uomini di 
ijtnteri paesi della Calabria 

delle Puglie vennero in 
luesto modo trasferiti dalle 
wvere campagne del Sud al

le catene di montaggio per 
jli automezzi. La « Fiat > non 
iveva, invece, bisogno di or-
janizzare traduzioni di mas-
ta: pescava manodopera a 
riene mani dove poteva; ma 
toprattutto nelle piccole e 

ledie Industrie collegate. La 
Fiat > agiva come una po-

lente calamita. 
Fortissimo era il ricambio 

lella manodopera. Essendo 
facile trovare un'occupazione, 
'immigrato puntava sempre 
ll meglio: incominciava nel-
tedilizia (anche perchi gli 
^arantiva subito, insieme al 
ivoro, un posto letto in una 

^aracca) e via via cercava 
[i dare la scalata al magico 
tigante dell''automobile. In 
ucune fabbriche il ricambio 
lella manodopera arrivava 
| d ' interessare addirittura il 
sssanla per cento dell'inte-

maestranza. Anche il piu 
novveduto degli immigrati 

Ion ci metteva molto a siste-
larsi. Era stato calcolato che 

ion impiegava piu di sei gior-
\i (nel peggiore dei casi) per 
rovarsi un lavoro. Nonostan-

le obiettive difficolti d'in-
idiamento, il 76 per cento 
n meridionali si diceva co-
lunque soddisfatto di essere 

venuto a vivere a Torino. E 
cosi la popolazione della cit
ta. aumentava in died anni 
(dal 1951 al 1961) del 43 per 
cento. 

Ora, addio paradiso del la
voro. La musica e cambiata 
e di parecchto. C'e stato un 
tracollo del flusso ed un au-
mento considerevolissimo del 
riflusso: il < treno del sole > 
marcia all'indietro. II tracol
lo & avvenuto negli ultimissi-
mi mesi; ma gia da tempo si 
avvertiva che qualcosa stava 
cambiando. 

Un po di cifre. Nel 1961 
arrivarono in citta. 84.426 im
migrati e se ne andarono 
24.610, con un saldo attivo di 
quasi sessantamila lavoratori. 
Nel 1962 arrivarono 79.742 
immigrati e se ne ripartirono 
38.643, con un saldo attivo di 
oltre 41 mila unita. L'anno 
scorso si e avuto il primo gra
ve colpo: sono arrivati 59.952 
immigrati e se ne sono anda 
ti 42.032, con un saldo attivo 
di sole 17.920 unita. Non e 
ancora, comunque, il tracollo. 
Si giunge ai primi mesi del 
1964 e si registrano le piu 
basse cifre dVarrivi degli ultt-
mi anni le piu alte cifre di 
partenze: gennaio 4.328 arri-
vi di immigrati e 3.605 par
tenze (saldo attivo di 723 
unita); febbraio: 3.952 amvi 
e 3 34R partenze (saldo attivo 
di 606); marzo: 4.016 arrivi 
e 3.327 partenze (saldo atti-

'arlando a dirigenti CISL 

fro/a VI riesuma 
il corporativism** 
di papa Pacelli 

« La mia simpatia e il mio au-
gurio alia Spagna cattolica » 

faolo VI ha ricevuto ieri, fra 
altri, un gruppo di rappre-

atanti della CISL di Milano 
rescnti il sottosegretario al 
roro Calvi, il segretario ge-

le aggiunto della CISL ser. 
Ippo, i segretari general! dcl-
i CISL milanese onn. Vittori-
Colombo e Pier Virgilio Or-
l i) . 

convenuti. il papa ha ri-
Ito un discorso molto signi-
ltivo, richiamandosi - alle 

fge e realistiche indicazwm 
il nostro predecessor* Pio 
ebbe a dare dell'atticitd sin-

tale-. . . -
tiovera ricordare, con Paolo 

le parole di papa Pacelli, 
enunciate Til marzo del '45: 

di sopra della distinzione 
datori e prestatori di la-

ro, sappiano gli uomini ve-
re e riconoscere quella piu 

unita, la quale lega tra 
to tutti quelli che collabo-
10 alia produzione. Che quc-
i solidartcia si eatenda ad ogni 
ib della pTOdmione. che di-
iga il fondamento di un mi-
>r ordine economico. di una 
%a e giusta autonomic, ed 
ra alle classi lavoratrici il 
imlno per acquisiare onesta-

tnte la loro parte di respon-
iilita (sic!) nella condotta 
ll'economia nazionale! -. 
tn questa visione corporativa 

rapporti di classe - l e diui-

sioni e le ant it est — ha ribadito 
ancora Paolo VI. citando sem
pre il suo prediletto predeces-
sore (Pio XIL appunto, che 
pgli tende a rivalutare in ogni 
occasione, obiettivamente con-
trapponcndolo a Giovanni 
XXIII) — non possono por-
tare risultati posittvi, ne per t 
lavoratori, ne per i datori di 
lacoro ». 

La teoria. tipica del cattoli-
"esimo sociaie delle ongini (ma 
superata nei fatti dalle stesse 
correnti piu moderne del movi-
mento cattolico), della -colla-
borazione delle classi- viene 
cosl esplicitamente ed aggres-
sivamente riaffermata oggi dal
la suprema autorita della Chie-
sa, nel quadro dell'opera ai 
- restaurazione - attualmente in 
pieno sviluppo dopo la parentc-
si giovannea. 

Sempre ieri, Paolo VI ha ri
cevuto in speciale udienza an
che la Scuola di assistenza so
ciaie di Leon (Spagna). guida-
ta dal fondatore dell'Istituto 
cardinal Ruffini. noto esponente 
dcll'ala tradizionalista e conser-
vatrice dell'episcopato italiano 
e verso il quale il papa ha 
avuto parole estremamente lu-
singhiere. In questa occasion^ 
11 pontefice ha espresso • la sua 
simpatia e il suo augurlo alia 
Spagna cattolica*: 

vo di 689). Tanto per fare 
un confronto sard bene ri
cordare che nel gennaio del-
I'anno scorso s'era avuto un 
saldo attivo di 2199 persone, 
nel gennaio del 1962 un saldo 
attivo di 3.287 persone e nel 
gennaio del 1961 addirittura 
un saldo attivo di 5.015 immi
grati. 

Per la prima volta dopo 
parecchi anni, Vincremento 
maggiore della popolazione 
torinese e stato dato nel mese 
scorso dal < movimento > na-
turale e non gia dall'immigra-
zione: Veccedenza dei nati sui 
morti e stata di 779 unita; 
quella degli immigrati sugli 
emigrati di 689 unita. 

Cosa ha fatto mutare cosl 
radicalmente il volto dell'im-
migrazione? Come mai si k 
venficata questa brusca svol-
ta? Dove se ne vanno coloro 
che adesso < emigrano * da 
Torino? Gli esperti dicono di 
avere previsto quello che in 
termini tecnici si chiama 
€ effetto di ritorno». Ogni 
emigrazione porta con s& un 
< effetto di ritorno >. Ma in 
questo caso Veffetto ha su-
perato ogni previsione. Evi-
dentemente sono intervenute 
cause nuove, spesso inquie-
tanti, che hanno determinato 
una continua diminuzione 
del flusso emigratorio ed un 
continuo aumento del riflus
so. Una di qucste cause 
e il decentramento delle In
dustrie. 

Molte fabbriche si sono 
spostate dalla cittd ai centrt 
della cosiddetta < cintura tn-
dustrtale >, che comprende 
ventitre comuni attorno a To
rino, provocando anche il tra-
sferimento dei lavoratori di-
pendenti. Un'altra causa i la 
saturazione degli alloggi. In 
cittd ogni buco e abitato e 
sempre pifi problematico di-
veniva Vinsediamento dei 
nuovi arrivati. Cite vale tro
vare lavoro se poi non si rie-
sce a sistemare la famiglia 
neppure in un solaio o in uno 
scantinato? 

Ma la causa piu grave sta 
diventando quella, politico e 
congiunturale nello stesso 
tempo, che ha provocato non 
soltanto le clamorose ridu-
zioni dell'orario di lavoro alia 
€ Fiat » e altrove, ma addi
rittura quattromila licenzia-
menti. Si calcola che fra i 
liccnziamenti, le riduziont 
dell'orario di lavoro (nell'in-
tera provincia sono stati col-
ptti 65 mila lavoratori) e le 
mancate assunzioni dell'edih-
zia (nell'attuale stagione il 
numero degli edili impiegati 
si e ridotto di almeno il 10 
per cento), vengano corrispo-
sti circa due miliardi di lire 
in meno di salari ogni mese. 

Gli immigrati, ancora una 
volta. sono fra i primi a 
paaare anche le conseguen-
ze di questa situazione. Ades
so debbono fare la coda da-
ranti at cancelli dei cantiert 
per cercare di trovarsi una 
occupazione. Coloro che an
cora arrivano si portano, co
me quellt che li hanno pre-
cedutt nei tempi piu facili. gli 
enormi valigioni pieni di pa
ne e dt cacio. Cosi possono 
resistere. Ma alia Camera del 
Lavoro capitano ormai ogni 
giorno parecchi lavoratori 
che, esaurite le scorte, non 
dispongono neppure piu dei 
mezzi per poter tornare al 
propria paese. Ho provatn a 
chiedere in queste giornate 
neglt efficienti uffici statistt-
che quale fosse ora il tempo 
imptegato dai nuovi immi
grati per trovarsi un lavoro. 
Non mi i stato risposto. Nes-\ 
suno ha ancora fatto il caZ-
colo. • I 

NEW YORK — Trattata con tutte le attenzioni possibili, la « P i e t a » di Michelangiolo viene sistemata nel 
padiglione vaticano della Fiera mondiale di New York. Dopo 11 lungo viaggio — conclusosl, a differenza 
di altri capolavori d'arte giuntl da altri paesi, felicemente — la prezlosa opera d'arte & cosl riapparsa 
alia vista dei suoi ammiratori e gli americani potranno adesso godersela per un palo d'anni. Uscita dalla 
cassa, comunque, la «P ie ta» sara protetta da una lastra di cristallo a prova di proiettile. Finora, infatrL 
tutto e andato bene: ma le precauzioni non sono mai troppe. Nella telefoto ANSA-* 1'Unita >: tecnici ed 
operai mentre sibtemano il capolavoro nello stand vaticano. 

Controistruttoria sull'assassinio del giovane student* 

I carabinieri rimisero al ministro 
un rapporto sulla morte di Ardizzone 
Sembra probabile che esso confermasse la responsabilita della polizia — II medico smentisce: « Non ho mai detto 

che Ardizzone fosse stato calpestato » — Le testimonianze di un franviere e di un vigile 

Dalla nostra redazione 
MILANO, 18. 

Un rapporto, definito «segretissimo», fu inviato dai carabinieri al ministro degli 
intern), on. Taviani, pochi giorni dopo I'assasslnio dello studente Giovanni Ardizzone. II 
documento, di cut non si ritrova traccia negli atti istruttori, parti dalla Tenenza Duomo 
e giunse regolarmente al Viminale. II suo contenuto, che non e mai stato reso noto, rias-
sumeva i risultati dell'inchiesta dell'Arma sui tragic! fatti accaduti in via Mengoni il 27 
ottobre '62 e — secondo quanto e trapelato — della morte del giovane antifascists dava 
una versione non molto dissimile da quella espressa a suo tempo, all'on. Lajolo e al 
sen. Scottl, dall'ispettore generate di PS Musco: Ardizzone, cioe, era stato travolto da una 
camionetta della polizia, durante la bestiale carica; una camionetta, se non identificata, 
almeno idertificabile. 

La nuova rivelazione va ad agglungersl a quelle che abbiamo pubblicato nel giorni 
scorsi, dopo I'incredibile conclusione dell'istruttoria sui delitto, e alle testimonianze, gra-
vissime, che riportiamo oggi in questa pagina. Essa aggiunge nuovi preoccupanfr 
interrogate sulla vicenda giudiziaria seguita ai sanguinosi episodi milanesi di due anni 
or sono. Che fine ha fatto il rapporto del carabinieri? II ministro Taviani ne ha presa 
visione? Se si, perche non ne ha reso edotto il Parlamento? Se no, come e potuto acca-
dere? E ancora. Perche I'importantissimo documento non e giunto nelle mani del magi
strate? O vi e giunto e non e stato preso in considerazione? 

A queste domande, una risposta ai Impone, di fronte ai dubbl dell'oplnione pubblica 
e all'interrogazione che i parlamentarl milanesi, facendosi interpret! di questi dubbi, 
hanno presentato al vicepresidente del Consigllo Nenni, e al ministro degli Intern! Taviani. 

Aldo Giassi, 39 anni, dipen-
dente dell'ATM e abitante 
con la moglie Carla Fiorini 
in via Palmanova 187, e un 
altro che vide uccidere Gio
vanni Ardizzone. La sua te-
stimonianza e tra le piu 
drammatiche e accusatrici. 
€ La camionetta che schiaccio 
lo studente — ci dira nel cor-
so dell'intervista — punto 
deliberatamente sui gruppo 
di giovani che camminavano 
coi cartelli sui marciapiede 
di via Mengoni. Forse, i poli-
ziotti volevano soltanto spa-
ventarli, terrorizzarli, farli 
scappare. Ma la manovra, se 
quella era Fintenzione dei 
celerini, fu di una tale vio-
lenza d i e la jeep non si arre-
std piu. Balzd sui povero ra-
gazzo e lo colpi all'altezza 
del ventre >. 

Sono passati 17 mesi e 
qualche giorno da quella sera 
ternbile, eppure, Aldo Gias-
si, ripensando a quei momen-
ti, prova ancora un profondo 
sgomento, e si indigna. « Uc
cidere cosi un ragazzo pieno 
di vita! >. Anche allora lo 
avevamo avvicinato, e del-
1'accaduto ci aveva fatto un 
racconto obiettivo - e circo-
stanziato. Ripete le stesse co
se, sempre in quei giorni, alia 
polizia che lo convoco una 
prima volta in questura in-
torno al 3 novembre, e una 
seconda volta sette giorni do
po Va detto subito che le sue 
dichiarazioni furono prese a 
verbale dallo stesso dingente, 
la squadra politica, dott. Pro-
venza. Ma il Giassi non fu 
mai interrogato dal giudice 

Le sue parole sono le stesse 
di quel lontano ottobre 1962 
c Ero andato anch'io al comi-
zio di Novella — racconta — 
quando tutta quella grande 
folia comincid a sciogliersi, 
mi sono incamminato con al
tri amici verso il Duomo >. 

II gruppetto di cui faceva 
parte il Giassi giunse in via 
Mengoni, quasi aU'incrocio 
con via Tommaso Grossi, po
chi minuti dopo. < Qui — ri-
corda il testimone — vi era 
un gruppo di giovani studen-
ti con cartelli. Anche loro 
gridavano " pace ", " via tut
te le basi militari di missili". 
Manifestavano, > - lo ricordo 
bene, senza neppure agitarsi. 
Ma aU'improvviso e accaduto 
il finimondo Ho sentito dap-
prima la gente alle mie spal-
le gridare, poi l'ho vista 
scomporsi, fuggire. Dietro di 
loro 1'urlo delle sirene. Mi 
voltai, mentre anch'io accele-
ravo il passo», 

E* a questo punto che Aldo 
mt #*»—.-»^J jGiasai diviene un teste df ec-

. rwro wampitl *ceiion»le importanza. Tutto 1 

cid che accade da quel mo
menta sotto i suoi occhi, pur 
non durando che lo spazio di 
una quarantina di secondi, e 
rimasto impresso nella sua 
memoria come in un negati-
vo fotografico: nittdo nella 
sua tragica sequenza. Dice: 
< Le camionette irruppero af-
fiancate, su due file, sfioran-
do l'orlo dei marciapiedi, ad 
una velocita impressionante. 
Mi piombarono alle spalle 
prima che avessi il tempo di 
trovare un qualsiasi scampo. 
Una mi sfioro appena, ma 
perdetti Tequilibrio e ricor
do che non caddi perche mi 
appoggiai alia schiena di al-
tre persone che fuggivano >. 

< Adesso mi avevano sor-
passato. Non so se fosse quel
la che mi aveva toccato o 
un'altra: sali, dopo aver ster-
zato, sui marciapiede. Non lo 
fece, ne sono sicuro, per evi-
tare nessuno. Al fischio delle 
sirene la gente faceva il vuo-
to davanti alle jeeps scatena-
te, correndo verso i marcia
piedi, gli sbocchi di altre vie 
o verso la galleria. Vidi il 
"muso" della camionetta 
puntare sui giovani che si 
sbandarono. Fu un attimo. 
Un ragazzo, che poi seppi es
sere l'Ardizzone. fu travolto. 
Colpito al ventre, il poveret-
to cadde sotto le ruote ante-
riori del mezzo che, anziche 
arrestarsi, ha continuato la 
marcia, trascinandolo per al-
cum metn ». 

Successivamente il Giassi 
si uni al giornalista Pestaloz-
za e ad altri per un sopralluo-
go in via Mengoni. Ripete a 
chi lo interrogava quello che 
ha raccontato a noi. Fu invi-
tato in questura, vi ando. for-
ni gli estremi per un verbale 
di una cartella dattiloscritta e 
!o firmo. Convocato una se
conda volta e nchiesto se si 
riconosceva in una fotografia 
in cui appariva insieme ad 
una quindicina di persone 
nelKatto di indicare una bici-
cletta contorta in mezzo alia 
strada disse che era proprio 
lui, e in quell'occasione affer-
md di esserr pronto a colla-
borare per la ricostruzione 
dell'accaduto. Ma non venne 
mai piu « disturbato >. 

II vigile Filippo Lo Faro, 
della zona Duomo, era in ser-
vizio, alle 17 del 27 ottobre 
1962, aU'incrocio di via Men
goni angolo via Tommaso 
Grossi. La folia, spaventaia 
dall'urlo delle sirene della 
polizia, correva da tutte le 
parti. Qualcuno, tuttavia, non 
si rendeva conto del pericolo 
che le jeeps creavano nelle 
vie colme di gente, Cosl do-
vette soprattutto adoperarsi 

per spingere donne, uomini, 
ragazzi sui marciapiedi, in 
luogo che riteneva sicuro. 
Per questo egli, a due passl 
dal giovane Ardizzone, non 
vide l'attimo in cui fu col
pito. 

«Un gruppo di donne — 
ci ha raccontato — voleva a 
tutti i costi attraversare la 
strada, portarsi sui marcia
piede opposto. Dovetti fati-
care non poco per trattenerle. 
In quel momenta i caroselli 
si susseguivano. Quando mi 
voltai vidi il giovane a terra. 
Poco lontano da lui un altro 
uomo piu anziano era ferito. 
Da quel momenta non mi 
preocCupai d'altro che di soc-
correrli >. 

Una «1100», nuovissima, 
al volante era un insegnante 
di scuola, apparve dalla di-
rezione di via Silvio Pellico. 
II Lo Faro invito 1'automobi-
Iista a fermarsi. «Yi sono dej 
feriti. Dovremmo portarli in 
ospedale > disse. L'uomo al 
volante non disse nulla. Fer-
mo la macchina, scese, apri le 
portiere, c Caricammo prima 
l'Ardizzone — rammenta il 
vigile — era privo di cono-
scenza. e non si riprese nep
pure durante il tragitto al-
I'ospedale Fatebenefratelli 
L'altro invece, che seppi poi 
essere un muratore, si lamen-
tava. Aveva il vestito intnso 
di sangue. e perdeva sangue 
dal viso e dalla bocca. Lo 
pregai di non sputare nell'm-
terno dell'auto perche avreb-
be sporcato l sedili nuovissi-
mi. Intanto, gridavo all'auti-
sta dove doveva dingers], 
svoltare. Passammo in vie a 
senso vietato, superammo 
tram alia sinistra. II caso lo 
richiedeva >. 

II vigile urbano Giuseppe 
Lo Faro fece dell'accaduto 
un rapporto al proprio co-
mando. Fu interrogato dal 
magistrato durante il famoso 
sopralluogo in via Mengoni, 
cui parteciparono anche lo 
studente Piergiorgio Zurleni, 
abitante in via Bronzetti 37. 
che assistette alia tragica fine 
di Ardizzone, il giornalista e 
critico musicale Pestalozza e 
altri. Ma non fu sentito 
in alcuna istruttona. « Sono 
rimasto anch'io stupito — ci 
ha detto — che la cosa sia 
finita cosi! >. 

Per quanto riguarda Pier
giorgio Zurleni, anch'egli 
non fu piu interrogato dopo 
la ricostruzione dell'episodio 
in Via Mengoni, ricostruzio
ne che, come sappiamo, fu 
fatta qualche giorno dopo 
la tragica morte del nostro 
compagno. i 

All'ospedale Fatebenefra
telli era di turno, quella sera,, 

il dott. Giorgio Caprotti. II 
dott. Caprotti, che ha lo stu
dio in viale Fulvio Testi 93, e 
tuttora medico all'ospedale 
dove venne ricoverato l'Ar 
dizzone. Ricorda molto bene 
ogni particolare sui « ricove 
ro d'urgenza > dello studente 
travolto in via Mengoni. 
Mentre un collega del dottor 
Caprotti si occupava del fe
rito meno grave che era stato 
trasportato con l'auto privata 
insieme alio studente (si 
tratta di Nicola Giardino -
N.d.R.), egli si adopero su
bito per Tinfortunato piu 
grave. 

« Giunse in ospedale — ri
corda — in uno stato di inco-
scienza. Per quanto rammen
ta, aveva ferite in tutto il 
corpo. Un policontuso, in
somnia. Gli praticai delle 
iniezioni, alcune cardiotoni-
che. Si riprese. Appena aper-
se gli occhi e si rianimo, do-
vette avvertire i dolori delle 
ferite. Allora, ebbe una rea-
zione violenta. Imprecd, si 
dibatte, se la prese con tutti 
"Che fate? — gridava — rion 
statemi addosso". E conti
nuo ad imprecare, tanto che 
dovemmo allontanare dalla 
saletta del pronto soccorso la 
suora di servizio. II ragazzo 
presentava ferite e contusio-
ni non solo al ventre ma an
che al torace, alle braccia, 

tutte apparentemente non 
mortali. Se soccombette fu a 
causa delle lesioni interne 
che dovevano essere gravi >. 
' II dott. Caprotti, dopo aver 
prestato all'Ardizzone le pri
me, sommarie cure, lo avvio 
in corsia e del giovane si oc 
cupo personalmente il medi
co capo-turno. « Pensavo che 
se la cavasse — dice ancora 
il sanitario del Fatebenefra
telli — seppi solo dopo qual
che ora che era morto e cio 
mi stupi >. Quella sera stessa 
il dott. Caprotti che per pri
mo aveva avuto cui a dello 
sventurato Ardizzone fu av
vicinato dal magistrato e al 
giudice che lo interrogd rese 
un dettagliato resoconto 

« E' stato successivamente 
interrogato dal magistrato 
inquirente? > abbiamo chie-
sto. « No — ha risposto il dot-
tor Caprotti — nessuno mi 
ha piu interrogato». La di
chiarazione piu importante 
che ci doveva fornire il dot-
tor Caprotti e tuttavia un'al
tra. Pare che nella sentenza 
istruttoria, con la quale si e 
voluto chiudere il «caso > 
Ardizzone, si attribuisca al 
medico addirittura un giudi-
zio esplicito sull'origine del
le ferite riportate dallo stu
dente, mettendogli in bocca 
1'espressione: « L e lesioni 

sono compatibili con l'ipotefli 
di calpestamento >. 

Su questo punto il dotto* 
Caprotti e estremamtnt* 
esplicito. « Premesso che non 
sta a me, medico di primo 
intervento, stabilire le causo 
delle ferite, e per cio che mi 
riguarda emisi una precisa, 
diagnosi nei registri del 
pronto soccorso, posso ri« 
sponderle che anche se ml 
avessero chiesto essere l'Ai» 
dizzone caduto da una mon* 
tagna io avrei risposto: tutto 
cio pud essere, data la natura 
delle lesioni >. Cio signlflca 
che al dott. Caprotti venne, 
fin da quella sera, rivolta 
una domanda precisa, preorw 
dinata non sappiamo flno m 
qual punto, ma certo intesa 
ad avviare le indagini sulla 
meno responsabile tesi de l 
calpestamento del giovano 
da parte della folia. 

Non fu quindi il medico a 
dichiarare che le ferite erano 
state provocate dal calpesta
mento della gente in faga 
davanti alle camionette, m a 
uno degli inquirenti a sufge* 
rire una tale eventualita, ri» 
ferendola — se in tali terv 
mini e esposta negli atti f l u -
diziari — ad una fonte cha 
poteva anche essere indubi* 
tabile. 

Piero Giordanfno 

trecentomila copie 
vendute in Europa 
nell'ultimo anno 
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La Giunta capitolina, per6, ha gia inclu-
so la previsione degli. aumenti nel bi-
lancio preventive*. Ogni decisione defi-
nitiva, comunque, spettera al Consiglio 
comunale. Fra due giorni, intanto, si 
pronuncera ' la commissione ammini-
stratrice... -•. - ! * ' - . 

Martedi il voto 
sul caro • tariffe 

II provvedimento giustificato con la necessitd di « difen-
dere I'azienda). — La beffa delle « carte settimanali» 

Ier i m a t t i n a la C o m m i s s i o n e a m m i n i s t r a t r i c e d e l l ' A T A C h a c o m i n c i a t o 
la d i s c u s s i o n e s u l l ' a u m e n t o d e l l e tarif fe . Con ogni p r o b a b i l i t y il v o t o si avra 
e n t r o la g iornata di mar ted i ; la d e c i s i o n e definit iva spet tera , poi, a l l ' A m m i n i -
s t raz ione c o m u n a l e ( la G i u n t a , c o m u n q u e , ha gia inc luso la prev i s ione deg l i 
autnenti nel bilancio preventive) del 1964). E' queslo 11 primo atto del Campidoglio 
— occorre ripeterlo — dopo che, con l'elezione del doroteo Petrucci a sindaco, si 
e aperta la famosa « seconda fase > del centro-sinistia. Non e un buon inizio. E non 
tanto perche un aumento del prezzo dei biglietti e sempre un fatto impopolare, ma 
soprattutto perche una de
cisione come questa s c o 
pre — sotto diversi aspet-
ti — un orientamento po
litico che non pu6 non es-
sere respinto. Innanzitut-
to, il rincaro giunge pro-
prio in un periodo in cui 

si e fatto piu acuto il pro-
blema del costo della vita 
e sono diventati esplosivi i 
fenomeni di una -conglun-
tura» che sta rlvelando non 
solo i limiti ma anche le pau-
rose storture del «mlracolo» 
economico. Portare a cin-

i-
| Dotnani alle 78 
I ~ 
I Angela Crimau 
! al Brancaccio 

Angela Grimau, la vedova del martire spagnolo 
assassinato un anno fa dai franchisti, arrivera que
sta. Sera a Tecntint ê  domani s'incontrera con gli 
antifascist! romani. 
* . La manifestazione, che cade nel primo anni-

•ersario della morte di Julian Grimau e che avra 
luogo alle ore 18 nel salone di Palazzo Brancaccio, 
fe patrocinata dalle riviste Europa Letteraria, Il 
Contemporaneo, II Ponte, Il Punto e Nuovi Argo-
menti. Parleranno: Enxo Enriques Agnoletti, Gior
gio Bassani, Antonello Trombadori, Gian Carlo Vi-
gorelli. Presiedera Alberto Carocci. 

I— 

Oggi e domani 

Mutilati 
al le urne 

Oggi al tcatro Adriano 6 convocata l'asscmblea generate 
dei 30.000 mutilati ed invalidi di guerra per eleggere il Con
siglio Dlrettlvo della Sezione. Le elezioni. che proseguiranno 
domani. assumono una particolare Importanza perche rica-
dono in un momento decisive della lotta che i mutilati di 
guerra slanno conducendo per l'approvazione del progetto di 
•deguamento delle pension! di guerra. 

La lista che megho garanti&e gli interessl degli invalidi 
di guerra e - Unita Associativa -, della quale fanno parte i 
compagni Roberto Vatteroni. Mario Carosi e Elmo Aloisio. 
candidate per il Consiglio diretlivo dell'Associazione; Pietro 
Conforti e Elmo Alotsio sono 1 compagni candidati ai Con-
gresso nazionale. 

I comunisti mutilati ed invalidi di guerra sono invitati a 
partecipare all'assemblea e a votare e far votare la lista di 
• Unita Associativa». . * 

t . \ 

Trivelli 

I 
a».» 

i all'attivo 
Oggi alle 9.30. nel tca

tro .di via dei Frentani 4{ 
h convocato I'attivo dei 
comunisti romani per il 
lancio d'una grande cam-
pagria di reclutamento al • 
Partito. n compagno Ren- , 
zo Trivelli, segretario del
la Federazione, parlera -
sul tema: « 60 mila co- • 
munisti a Roma e nella 

firovificia "per rafforzare -
• funzione democratica 

della capitale d'ltalia nel
la battaglia per la pace. . 
la Hberta e 11 sociallsmo ». 
Interverra alia manifesta-
ztone il compagno sen. 
Paolo Bufalinl. membro ' 
della. direzione del Par
tito. Sono invitati 'a par-. 
tecipare all'attivo i "com- -
pagnt del Comitate fede. : 

* ? -

V ' -
Lt, »i • 

Pio Marconi i 
segretario j 

della F.G.C.1 

Nella riunione del 17 
- apnle. il Comitato fede- I 

rale della • Federazione • 
giovanile 'comunista di i 

. Roma ha eletto la nuova | 
. segreteria. Segretario del-
• la FGC e stato eletto il I 
, compagno Pio Marconi. • 

della Direzione nazionale l 
della FGCI. | 

E' stata inoltre eletta ( 

I una segreteria composta <l 
' dai compagni Liana Ce!-
. lenno. Vanni - Pierini e I 
' Pino Santarclll. II ComI- I 

tato federale ha inoltre i 
chiamato a far parte del | 
Comitato direttivo 1 com-

i pagm Marcello Lelli e I 
^ Claudio Grottola. * , ' ' 
.'x II Comitato federale ha I 

deciso la convocazionc di | 
- una conferenza provincia* . 
; le di Organizzazione per I 
•. la elaborazione di un pia- • 

I . otrerUvi delle sczioni . - • , ^o dettagliato di atUvlta. I 
| M » « ^ ^m* — — — • • ^ ^ ^ — •—" ^ — — • • — — J 

I 
I P -

rale, della Commissione 
federate * di ' controllo. 1 

Icomlta'tf ell zona/ 1 com!' 
^att' pollticl aziendali, i 

quanta lire il prezzo del bi-
glietti. sifjnifica cieare — 
proprio a Roma — un nuovo 
stimolo all'aumento del costo 
della vita e un nuovo mezzo 
per colpire la rnassa dei la-
voratori a salario piu basso. 
costretti a fare uso del mezzo 
pubblico di trasporto in mi-
sura ancora maggiore - degli 
altri per le difflcolth che op-
pone loro il mercato della 
casa. Si tratta. senza alcun 
dubbio. di un incentivo al
l'aumento dei prezzi. 

Ma non basta. Alcuni so-
stenitori del provvedimento 
tariffario, intanto. lanciano 
grida altissime. come se il ne-
mico fosse alle porte. Si trat
ta — dicono — di quan que-
stione di vita o di morte del-
1'aziendn. Bisogna quindi ave-
re l'animo di prendere deci
sion! * coraggiose >•; e tra 
qtieste decisioni. manco a dir-
lo. l'aumento delle tariffe oc-
cupa il primo posto. 
ta — dicono — di una que-

E" vero che questo e il mo-. 
.do di difendere l'azienda? Dt 
piii. fe vero che si tratta d'una 
strada obbligata? Non e cos), 
e dovrebbe ben saperlo. in 
particolare. chi per tanti anni 
ha lasciato l'ATAC abbando-
nata a se stessa. degnando ap-
pena di uno sguardo i pur 
modotsti piani di riordinamen-
to che essa andava prepa-
rando. Piani che. infatti. so
no rimasti nel cassetto sen
za che nessuno mettesse ma-
no a qualcuno dei lavori pre-
visti. Talvolta. anzi sono sta-
ti preei provvedimenti pro
prio in contrasto con le C3i-
genze dell'ATAC e della 
STEFER. L'aumento delle ta
riffe (si tratta di un onere 
comples3ivo di 10 miliardl) 
toglierh altri utenti all'azien-
da. aggravando un'emorragia 
in coreo da tempo e ren-
dendo piu difficile, con l'au
mento della motorizzazione 
privata. il problcma del traf-
fico. Ci6 metteri in perlcolo i 
vantaggi economici che la 
ATAC si propone di trarre 
dai provvedimento tariffario; 
o infatti i dingenti dell'azien-
da affcrmano che e * eslre-
mamente incerta la prerisio-
ne» dell'utile complessivo 
deH'operazione del rincaro 

Per quanta rieuarda l'arti-
colazione del provvedimento. 
non mancano i rilievi. Dopo 
un lungo studio, si e scelta 
la soluzione della tanffa un;-
ca di 50 lire a biglietto. sia che 
l'utente si serva del mezzo 
pubblico per un breve trat-
to. sia che lo utilizzi per un 
ampio percorso Ua soluzione 
alternative era quella di fis-
sare tre prezzi: biRliett; da 
40. 60 e 80 lire). 

Tra l'altro. viene liqu'.da-
ta. dt colpo. la tariffa pre-
ferenziale concessa al mat-
tino (10 o 15 lire), durante 
le ore di massimo afflus*o 
degli operai e degli imp'.eaa-
ti. Che cov» si pensa di eosti-
tuirvt? Gli ammin:stratori 
dell'ATAC - rLspondono: la 
carta settimanale. Ma la car
ta settimanalr non J una no-
vita: sia pure a prezzi infe-
norL e prcvista anche o««i 
(poet'sono averla " solo i la-
voraton manual:), ma solo 
lo 0.6 per cento se ne serve. 
Perche? Certo. non per un 
capriccio dei roman* Non per 
indisciplina. Il fatto e che 
recar3i una volta la settima-
na in un uffic.o fare la -co
da • esibire tutti i documen-
ti necessan. non 6 certa-
mente una cosa che tutti J 
lavoratori pos?ono fare C e 
chi parte da casa all'alba e 
vi torna la sera tardi. Che 
cosa offre dunque l'ATAC? 
Una nuova. non lieve contpli-
cazione. Oppure. in caso con-
trario. un bei bialietto nuovo 
da c.nqmnta lire: cioe due-
cento lire di spesa nel caso 
che l'utente ai eerva di due 
linee. o trecentojire oer tre 
V.nee. E' giluto? In quest6 
modo. a fare le ipesc della 
ATAC sono proprio 1 ceti 
meno abbienti. Eppurc. i tra-
sporti pubblici hinno porta-
to nelle tasche degli indu
strial! e dei proprietari di 
aree declne e declne dl mi
liardl non audatii 

Lama in faccia 
Un giovane distinto entra in una gioielleria, vuol vendere un 
anello. II commesso si china per esaminare il prezioso e l'altro 
gli balza addosso con in mano uno scalpello, lo ferisce, crede 
che sia svenuto... Prende tutto quello che e nella cassa: solo 
19 mila lire e fugge. Lo acciuffano dopo poche centinaia di metri 

Rapinato 
al Tritone 

// giovane rapinafore bloccato in piazza Barberini 

R a p i n a in v ia del Traforo. A l l e 18,15 u n g iovane , armato di scalpel lo , ha 
assal i to il c o m m e s s o di u n a gio ie l ler ia e, dopo aver lo semi-s tordi to , si e i m -
possessato di d i c i a n n o v e m i l a l ire c h e si t r o v a v a n o n e l l a cassa. P o i e fugg i to . 
II c o m m e s s o deH'oreficeria, b e n c h e s a n g u i n a n t e , e r iusc i to a dare Tal larme, 
e il giovane — dopo un drammatico inseguimento, svoltosi sotto gli occhi di centi
naia di passanti — e stato acciuffato a piazza Barberini da un poliziotto. Portato a 
San Vitale il rapinatore e stato identincato per Adolfo Delia Santa di 20 anni e in 
serata, dopo essere stato posto a confronto con il commesso Aurelio La Rocca di 29 

anni <dimesso dall'ospeda-

Adolfo Delia Santa Aurelio La Rocca 

J .11 ii*»-

Scortati da inezza Mobile 

Arrivano 
i Bebawe 

Si conclude stamani, nelle career! di Regina Coeli e di 
Rebibbia, il viaggio di Youssef e Claire Bebawe, i comugi 
accusati di aver ucciso il giovane industnale cgiziano Farouk 
Chourbagi Nel pomeriggio di icn dalla questura di San Vitale 

t sono part Me tre - Pantere -. con a bordo gli autisti ed il 
'dottor Costa Alle 4 di stamnni le auto si troveranno al porto 
di Napoli. in attesa della motonave - Messapia -. a bordo della 
quale viaggiano i due sospettati. il capo della Mobile romana 
Scire (partito venerdl per owiare a impreviste difflcolta 
burocratiche), il dottor Salvatore Luongo. capo della Squadra 
omicidi. la signora Angela Caruso. Tispettrice di pohzia che 
ha sor\eghato a vista, durante tutto il viaggio da Atenc a 
Napoli. la giovane donna, e tre sottufficiali II tr.Wcnmento 
a Roma avverra quindi attraverso I'Autostrada del Sole- la 
distanza, con le potcnti - Alfa - della polizia, sara coperta 
in meno di due ore. Tra i motivi che hanno consigliato di 
percorrcre in auto I'ultima parte del viaggio. oltre a com-
prensibili timori di eccessiva cunosita nelle stazioni ferro-
viarie e sul treno. ha pesato una considerazionc di caratterc 
economico. Riservare alcuni scompartimenti ferroviari (la 
scorta dei Bebawe e infatti composta di se! persone) sarebbe 
costato certamente piu di un centinaio di litri di benzina. 

Ncssuna importantc notizia da bordo delta -Messapia-. 
II viaggio si e svolto regol&rmente. Claire Ghobriel e suo 
manto hanno dormito in cabine separate, una a poppa. l'altro 
a prua e non si sono mai incontrnti La donna, a quanto pare, 
ha avuto un paio di crisi di nervi ed il medico di bordo. 
dottor Semacchi. ha dovuto darle dei calmanti. 

Durante il viaggio. come prevede la legge. sono stati letti 
ai due sospettati gli ordinl di cattura. Youssef Bebawe l'ha 
ascoltato I'altra notte, lei solo ieri pomeriggio. Tutti e due, 
comunque, • si sono dichiarati ancora una volta innocenti. 

Domani stesso, molto probabilmentc. i Bebawe sarar.no 
interrogati in carcere, per la prima volta, dai magistrato 

' italianO Sara anche la prima volta che si sentiranno accusatl 
in forma dirctta. Gia pochi giorni dopo la loro cattura, 

•infatti. erano stati interrogati ad Atene dai'dottor Sucato, 
giunto apposta da Roma, ma tra difficolta procedural! e buro
cratiche e la trafila dei traduttori.il risultato e stato dl 
scarso valore ai flni delle indaginl. , 

_ ( \ 

le dopo la medicazione di 
una ferita alia testa), c 
stato chiuso a Regina Coe
li. II giovane interrogato 
dai funzionari della Mo
bile ha ammesso di aver 

. compiuto • la rapina e di 
averla preparatada qual-
ohe tempo: < Avevo scelto 
il sabato — ha raccontato — 
perche ero sicuro di trovare 
molti soldi- Sono andato pri
ma nell'oreficeria —Lefevre -
in via del Tritone, ma que
sta era chiusa. Ho pensato 
allora di fare il colpo nella 
compra-vendita dl preziosi dl 
via del Traforo 133, dove mi 
ero ^i5 recato alcune volte... -. 

Nell'oreficeria (di proprie
ty di Carlo Baronti) si tro-
vava ieri sera soltanto il com
messo Aurelio La Rocca. Co-
stui. poco dopo le 17. ha vi-
sto entrare un giovane. ve-
stito abbastanza distintamen-
te. con una borsa sotto il 
braccio. e che offriva in ven-
dita un paio di gemelli. 

- Volevo fare subito il 
"colpo" — ha detto poi il 
Delia Santa — ma quello 11 
ha rifiutato i gemelli senza 
neppure guardarli e mi e 
maneata i'occasione di col-
pirlo.. ~. 

Dopo quasi un'ora Adolfo 
Delia Santa si e nfatto vivo 
ed e entrato nel negozio mo-
strando un grosso anello 
d'oro. Que-ita volta il com
messo ha cominciato ad esa
minare il prezioso: - Ho 
aspettato che si chinasse per 
colpirlo — ha proseguito du
rante gli interrogator] il gio
vane rapinatore — poi men-
tre cadeva ho preso tutti i 
soldi che e'erano in un cas
setto e sono scappato .. -. 

Benche ferito. Aurelio La 
Roeca ha avuto la forza di af-
facciarsi alia finestra e di 
chiamare aiuto. «gumzaRlian-
do quindi alle calcagna del 
piovane. che intanto aveva 
imboccato via Rasella. una 
- pantcra -, un'auto del com-
nus.-ariato Trevi e una pat-
tuglia di motociclisti. che 
paitugliavano la zona. II mo-
vimentato inseguimento svol
tosi sotto gli occhi di cen
tinaia dl passanti. si £ con-
clu«o solo a - piazza Barbe
rini. quando l'agente Pietro 
Campo. che viaggiava su un 
autobus, resosi conto dell'ac-
caduto h sceso ed ha affer-
rato il fuggitivo Nella borsa 
che il Della Santa portava 
e'era ancora lo scalpello in-
sanguinato e il denaro rubato. 

Mentre il rapinatore veni-
va portato a San Vitale. I î 
Rocca e stato accompagnato 
al San Giacomo. dove i me-
dici gli hanno riscontrato 
una Ieggera ferita alia testa 
e lo hanno giudicato guari-
bile in dieci giorni. 

I Martedi \ 
I vaeanza I 
I Martedi 21 aprile. Na- | 

tale di Roma, le scuolc dl . 
I ogni ordine e grado. com- I 
" prese nel territorio comu-

I nale, restcranno chiuse. I 
Lo ha re so noto ieri 11 I 

• provvedltorc agli studi. i 

Via Aurelia,chilometro 271...' Un rettilineo tra gli alberl : 
illuminati dalla luce dei fari.\.<Una,velbce auto sbanda, sta ' 

; per uscire di strada, rpail conducente riesce a'controllarla... 
; Poi ancora lo stridio delle gornme sull.'asfalto ed uno schianto . • 
. secco, contro un platano^La vettura< nuovissima si e trasfor- ; 

•! mata in una bara... . " . : . . . ' ; ••', /-\ \ .' '* -. 

vivo fra i rottami 
Erano partiti I'altra sera per andare alia Fiera di Milano 

Tragedia , ieri notte , s u i r A u r e l i a , nel tratto « m a l e d e t t o » nci pressi di 
Cecina. U n a « G i u l i a » targata Roma, lanciata a fort iss ima ve loc i ta ha sban-
dato in curva, forse perche il c o n d u c e n t e e s tato abbagl iato da un'altra auto, 
e si e sch iantata contro un albero. spezzandos i l e t t era lmente in d u e tronconi . 
Delle quattro persone che erano a boido. t ie .sono moito. II quarto, il conducente, 
6 invece licoveiato aU'ospcdale di Cecina. Iwano tutti romani L'incidente o av-
venuto alle 2,40 all'altezza del chilometro 271.500 della consolaie, in localita I y 
Colonne (comune di Bibbona). Nella sciaguta un'inteia famiglia 6 stata distmttn: 
e niorto infatti Sergio Gal- m 

piccola 
cronaca 

larotti. di 32 anni, sua mo 
glie Anna Maria Maglioc-
chetti, di 30 anni e sua so-
lella Anna di 27 anni. II 
ferito (Aldo Biscetti, di 
47 anni, marito di Anna 
Gallarotti) e stato giudi
cato guaribile in trenta 
giorni per alcune ferite e 
fratture. L'auto con i quattro 
romani a bordo era partita in 
serata dalla capitale e viag
giava in direzione di Livor-
no Dovevano tutti recar.s! a 
Milano, per la Fiera campio-
naria. e nvevano preferito 
viaggiare di notte proprio per 
impiegare meno tempo 

Secondo la ricostruzione 
della polizia stradale di 1,1-
vorno e stando alle dichinra-
zioni del Biscetti. 1'incidente 
sarebbe iniziato con una Ieg
gera sbandata in curva della 
potente vettura. II conducen
te sarebbe comunque riusci
to in un primo momento a 
riprenderne il controllo. ma 
subito dopo lo avrebbero ac-
cecato i fari dl un'auto. o d! 
un camion, che marciava in 
senso inverso T.a «Ciulia •», 
nuovamente senza guida. si 
d spostata verso il margine 
della strada ed ha flnito la 
sua pauro^a corsa contro uno 
dei nlatani che flancheggiano 
la strada. e molt! dei quali 
portano ancora i segni di 
analoghi incidentl. 

Alcuni automobilisti di pas-
sageio hanno fermato le loro 
vetture e si •sono trovati da-
vanti ad uno spettacolo terri-
bile La ~rJlulia« <=i era spac-
cata in due all'altezza del 
battente delle portiere e le 
due parti, contorte. erano uni
te solo dai fill dell'imnianto 
elettrico Dentro. tra' le la-
miere ^convolte alia violen-
za dell'urto, due cadaveri: 
auelli dei fratelli Anna e Ser
gio Gallavotti CJIi altri due 
sono stati adagiati <=u un'auto 
e tra^nortati al piii vloino 
ospedalc. quello di Cecina. 
POchi minuti dopo il ricovc-
ro. pero. anche Anna Ma-
eliocchetti ^ deceduta. Per 
I'autista invece i medici non 
hanno oreoccunazioni: nono-
stante il gravi"=simo choc pen-
sano che enaririi in un mese 

La tragedia e stata appresa 
solo nel pomeriggio. con I'ul
tima edizione dei giornnli del
la sera, nella zona nella nuale 
abitavano tanto i Bi<=cetti che 
i Gallavotti. al Prenestino. 
Fino a sera i famigliari non 
hanno saputo nulla. Sergio 
Gallavotti aveva un awia*o 
laboratorio di radio e televi-
sori in via CaMlina 279-b Lo 
aiutava un giovane operaio. 
Alfredo Feroci. che non ha 
avuto il coragiiio di recar^i 
dalla madre del giovane mir-
to. per darle la notizia Ser
gio Gallavotti aveva una 
bambina. Donatella dl 5 anni. 
o<:pitata. proprio per permet-
tere ai genitori di andare a 
Milano. in ca«a della nonna 
materna. che abita a I?ola Li-
ri. In casa dei giovani co-
niugi viveva anche un fratel-
lo dl Sergio. Gilberto. che ha 
18 anni e che ieri mattina e 
andato come ogni giorno a 
scuolrr ne^euno gli aveva an
cora dato la trMe notizia. a 
«=era l'ha rudemente appre-a 
dai titoli in prima pigina dei 
giornali 

Aldo Biscetti e Anna Galla
votti erano sporti da nlcuni 
anni. ma non nvevano ficli 
L'uomo. un giornali«ta non 
ivritto all'AIho di Roma, era 
molto amico del cognnto e le 
due famiglie uscivano insie-
me. quasi ogni domenica. per 
fare delle gite Di soli to. pert. 
partivano con la *• 1̂ 00 - dei 
Gallavotti L'altra sera do
vevano andare alia Fiera di 
Milano. avevano poco tempo 
(avrebbero dovuto tornare 
lunedD ed hanno velto l'auto 
piu veloce 

Un operaio di trentanove 
anni. Carmine B'neio. abitante 
in via del Mandrione 3*>. ieri 
nel pomeriggio mentre ncr-
correva a bordo della sua mo-
to la via del Faro a Fiumi-
cino. perdeva requilibrio e 
cadeva violentcmente a ter
ra. II Biagio veniva subito 
condotto da un'auto di pas-
saggio alia stazione sanitaria 
comunale. dove, purtroppo. 

•giungeva cadavcre. • . , 
Nella foto del tttolo: La 

-Giuha- dopo la sclagura. 
iVelle foto piccole, da sini
stra: Sergio Gallarotti. Anna 
Maria Magbocchetti. Anna 
Gallarotti. Aldo Biscetti. 

PUU1URA RENNA 
Garamta aa tatte le tlnte 

unica speclalizzata In Europa 
' tlntorla Manl dl Fata' 

.Via dcllf Scrofa. 16, tel. C1MSC1 

L 

| Il giorno | 
. oi;t;i, (iiinu'iiii'u ia . 
| upille (11U-^5U>. Olio- I 

tnoMlcn: Krnuiseiu'. II 

I solo surge alle 3,Ii e l 

tianiuntu alle I'J.I-. I 
I.una : 1. iiuaito OKKI. 

. Cifre della citta 
Ieri sono nail 50 uui^chi e 

74 feminine. Sono mOrtl 26 m.»-
schi e 24 feminine, del quail 3 
mlnoti di sette anni. Sono sin-
Ii celebrati 124 matilmoni. Lc 
temperature: minima 5, massi-
n u 22. Per OKKi i meteorologi 
prcveilono eielo poco nuvoloso. 
Temperatura in aumento. 

Dibattito 
Per 1 « Ltmedl iloll'architct-

t u i a » domani. a palazzn Taver-
n.i si svnlgcra un dlhattito pub
blico sul pioblemi delln citta. 

Celebrazione 
Martedi 21 aprile sarfi ce le-

brato in Campidoglio 11 2717. 
« Natalc di Roma »: nell'occa-
sione saranno consegnati i pre-
mi « Cultorl di Roma », « Certa-
men Capitolimim» e il prcmio 
Kiornalistico internazionale nCit-
ta di Roma ». 

Lezione 
Martedi alle 18. al circolo cul-

turalc « La Colonna Antonln.i n 
(via della Colonna Antontnn 4H 
Bi svoltfcra la seconda leyione 
del corso per I genitori Par
lera la proiessoreBsa Maria Ru-
mi della facolta di pedagogia 
del Magistero. 

Nozze d'oro 
I compagni Serafina Antignri 

e Ago«!tino Mnzzocchi fesieggln-
no oggi I c inquama anni di ma-
irimonio. Agli anzi.ani coniugi 
giungnno i mlRliorl auguri del
ln Fezione Trastevere e del-
1'Unlta. 

Farmacie 
Acllia: via Saponara 203. 

Roccra: via Monti di Creta. 2. 
Horgo-Aiirrlio: Borgo Pio. 4S*. 
via Gregorio VII. 255. Cello: via 
S. Giovanni Lnterano, ll««. Cen-
liicrlle-Quarllcclolo: via del 
Castani. 253. via Ugento, 44-4B; 
via Prenestina. 365. via dei Gli-
cini. 44. Esquilino: via Giober-
ti. 77; piazza Vittorio Em^nue-
le. 83; via Giovanni Lanza. 69: 
via S. Croce in Gerusalemrne, 
n 22. via di Porta Maggiore. 19 
Flumicino: via Torre Clementi
na. 122. Flaminlo: viale Pintu-
ricchio, I'.i-a: via Flaminia. 196. 
Garbatella - S. Paolo-Crlsloforo 
Colombo: via L. Fincati. 14, via 
Fonte Buono. 45: via Accade-
mia del Cimento, 16. viale Cri-
stoforo Colombo. 303. Gianirn-
lense: via Abate Ugone ^1-23. 
Mogilalia: P Madonna di Fnm-
pei. 11. Marroni (Star. Trasir-
\ c r r ) : via Ettoro RolH. l'J. via 
Fillppi. 11. Mazzinl: via O<0a-
via. CS. Mrdagllc d'Oro: piaz-
zale Medaglie d'Oro. 73. via F. 
Nirolai. 15 Monte Mario: via 
del Millesimo. 5. Montr Sacro: 
via Gargano. 48. via Isole Cur-
zolane. 31. via Val dl Cognc. 4. 
Monte Verde Vccchio: via A. 
Poerio, 19. Monte Verde Nuovo: 
piazza S. Giovanni di Dio, 14. 
Monti: via dei Serpenti. 177; 
via Nazionale. 72: via Torino. 
n. 132. Nnmrntano: via Loern-
zo il Magnidco, 60: via D. Mo-
richini. 2t» via Alessandro Tor-
Ionia. I-b. Ponte Tazio, 61. Ovtia 
IJdo: via Pietro Rosa. 42. Pa-
rioll: piazza Santiago del Cile. 
n 5. via Chellni. 34 Ponte Mil-
vlo - Tordiquinto - Vigna Clara: 
Ponte Milvio. l'» Porlu«-n<c: 
viale Pro«pcro Colonna. 60-71. 
Prati-Trionfale: via Saint Bon. 
n «M; viale Giulio Cesare. 211; 
\ i a Cola di Rienzo. 213. piazza 

Cavour, 16; piazza Liberia. 5. 
via Cipro, 42. PreiioMlnn-Labl-
cano: via del Pigneto. 77; lar
go Piencste, 22. Prlmuvaltc: 
piazza r.ipecelatro. 7. quatlraro-
rinecltta: via Tuscolana, 800. 
via Tuscolana. 925 Itegola-ram-
pitelli-Cnloiiuit: piii77.i Cnlroll. 
n. 5. corso Vittorio Kmaiuielc. 
n. 243; via Botteghe Oscurc. 5i>. 
Salario: via Snlaria. 8 | . viale 
Regina Maiglieiita. 201: via Pa
cini. 15. Sallustlaiio-Castro Pre-
torio _ I.utlovisl: via delle Ter-
me. 92: via XX Settrmbie. 95; 
via del Mllle. 21: vin Veneto. 129. 
San Basil lo: via Recnnau. lotto, 
n. 29. S. Eustachln: corso Vitto
rio Emaniiele. 30. Tcstarrlo-
Ostiense: via Giovanni Branca, 
n. 70: via Pinunide Cestia. 45. 
Tlbiirtino: pia/7a Immacolntn. 
n. 24. via Tiburtina. 1. Torpl-
gnattara; via Cnsilitu, 439. Tor
re Spaccata e Torre Gala: via 
Giardinetti 22; via Casilinn. 977 
Trastevere: via Roma Libera. 55; 
pinzza Sonnino. 18. Trevi-Campo 
Manrio-Coluiuia: via del Cor
so. 496; via Capo le Cnse. 47; 
via del Gnmbero, 13; vin Toma-
celli 1. Trieste: pinrza Verbn-
no 14: pinzza Istrin 8; vlnlc 
Eritrea 32. viale Somnlia 84. 
Tlisrolano-Applo l .at lmc vin 
Cej-veteri 5. via Tnranto 162; 
Via Gallia 83; via Tuscolana 462: 
vin Suor Maria Mnzrnrclln 11-13. 
via Tommaso da Celano 27. 

Officine 
Segtiltl (elettrauto). viale 

Gorlzia 21. tel. 800 029; Allprnn-
di (riparazionl Renault) , via M. 
Antonio Boldetti 11. tel 423 403*. 

, organizzazione Primavera (ri
parazionl - elettrauto e car-
roizerla) . v ia Val d'Ossola 
n 39. tel 842 318-893 544 Clrlllo 
6z Francesco (riparazionl), c ir-
convnllazione Appia. 79. telef. 
727 394; AutofTlclna Velo (ripar. 
e carrozzeria). via Velo 12-C, 
tel. 776 811; ors lnl (r iparoz-
elettrnuto e carburntorl). via 
Claudia 19 (Cetio). tel 736 745: 
Mattnnl (rlpnraz -elettrauto e 
carrozzeria). via Tiburtina 819, 
tel 430 124: Rejna (elettrauto). 
via Giovannlpolt angolo v ia 
Leonardo da Vinci 73, tel. 
5 132 646; Malnlrro (r lparaz) , 
via Troviso 36-B. tel. 841.JKI; 
Lupaloli (riparazionl c car-
rozzlere). via del Croclnsso 50 
(Porta Cavnlleggcrl), tclefo-
no H34 663 

Snccorso Stradale: segreteria 
telefonlca N . 116. 

Crnlro Snccorso A.C.R.: v ia 
Cristoforo Colombo 261, te lefo-
no 510 510. 

Ostla Lido: Offlcina Lamber-
tlni A - Staz. Servizio Agbp -
P.le della Posta. tel. 6020 909. 

Pomr7la; Offlcina De Lcl lK 
via Roma 40. Officlna 9 S S. 
n 395. Mnrbtnatl. via Pontlna, 
tel. 903 025. 

partito 
Comizi 

ANTICOM, ore 19, comlzio 
con Olivlo Mancinl: IF.MNE, ore 
18, comizln con Renatn Borelli; 
AFFILE, ore 18.30, comlzio con 
Giacomo Onrsti: TOR SAN f.O-
RF.NZO, ore 17, comlzio con Ce-
saronl - Henna. - -

Convocazioni 
I a riunione del gruppn enn-

slllare romunlsia al Campido
glio. conxocaia per lunrdl, c 
rlnvlata a venerdl - 24 aprile 
alle ore 9,30. 

Braccato fugge 
sull'Acquedotto 

Un giovane. ieri. braccato dai polizioiii , dlsperando orrnat dl 
potersi dileguare. si £ arrampicato come una scimmia in c lma 
all'Acquedotto Felice ed ha corso. su in clma. per circa un ch i 
lometro Si tratta di Arcangelo Pucci. di 19 anni. rlcercato per 
furto- dapprima. nconosciuto dai polizioiti me.itre era a bordo 
di una « Giulia >. ha provato a fuggrVe poi. abbandonata l'auto. 
ha tcntato l impossibi le Ma ci hanno pensato i vigili, con le 
autoscale. a riprcnderlo-

Scappano in mutande . 
Elio e Renato Rocci. I fratelli gia sfuggltl al carabinieri Vattro 

pomeriggio (per fermarli i miliiari non e»itarono a aparare in 
mezzo alia folia), hanno preso il largo a nuoio nell'Aniene, ieri. la-
sciando gli inseguitori suli'altra tponda Questa volta a dirigere le 
operazlonl Cera un colonnello. Nelle mani dei carabinieri e rima-
sto solo un amico dei Rocci. Alberto Angclosantt di 22 anni. che 
verra denunciato per resistenza e violenza alia forza pubblica. 

Furti a catena 
Ignoti ladri pcnttrail nella abitazlone dl Pietro Santacroce in 

via Cavour 258, hanno rubato oggetti d"oro per un valore di 
500.000 lire Indaga il commKsarlato dell Esquilino Un a l u o turto 
c stato compiuto nella casa di Marino Lancia in via deU'Amma 5'». 
gli ffconosciutl hanno a^portnto un miltone di lire in contanti 
e 350.000 in camhiatl. La famiglia Caverni, via Alfonso Do-
relli 3. e stata dcrubata di glolelli per un valore di 200.000 lire. 

Ancora la gomma a terra 
Olmar To«I (44 anni. via di Porta Fabrics 9) ft «tato derubato 

di una cartella contencnte un millone In coi.'.antl. varie cambiali 
e. aiMgni, mentre sostltuiva una gomma alia sua 1900, ta via 
Alclde D« Casperl. 

http://sarar.no
http://traduttori.il
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EDILIZIA DOPO r 

V i 

Nel 1963 'sono Vati'costruiti circa 34 
. mi la vani meno delI'anno precedente e 

• ora sarebbero oltre diecimila i senza la-
voro. Carpentieri e ferraioli sono i primi 
ad essere colpiti dalla stasi dell'attivita 
edilizia. Diconorf « Se continuerarcosU • 
dopo noi, altri rimarranno a casa... »: I4" •• 

.icostruttori cercano di annullare le con 
quiste costate ai lavoratori lotte duris 

£*- sime. > • ; '''*-.. ;;.'• ; 

I 
C t LA CRISI ? 

•.'.•,'H 

» 

Abbiamo rivolto questa domanda a decine di lavoratori del-
I'edilizia durante il « mercato delle braccia », in piazza Vit
torio. La risposta e stata una sola;..: ' .? •:•..; "* ; / >. . ; 

r.'m 

- * i , . t ; - . . » < • j Da due mesi 
In piana Vittorio 

I 
I senza 

1. t - i > * ; ) "i 

Operai dell'edilizia in piazza Vittorio, all'inizio di via Lamarmora, la domenica matt ina 

mercato di braccia \ 

I Tornano i disoccupati 
Piazza Vittorio, domenica. Non ci sono 

bancarelle. c'e silenzio. Anche lo sferra-
yliarc del tram sembra piu dolce, quasi non 
vol esse desture il sonno delta piazza. E' 
festa, i passanti sono scarsl, non hanno 
fretta. Qualche venditore, perd, e egual-
mente in attesa. Sono gli abusivi. * Radio 
transistor, accendisigari...? »,• < mormora un 
uomo non piit giovane, che passeggia con 
le tasche rigonfie e spigolose. • Sigarette 
cstere...*, offre una voce di donna, dietro 
una colonna del portico. Non e questo il 
mercato che cerchiamo. Ma, eccolo. 

In un angolo della piazza, la dove si 
. aprono via Lamarmora e via Principe Eu-
genio, c'e animazione, folia. E" il mercato 
delle braccia, della mono d'opera per I'edi-
lizia. Qualcttno I'ha soprannominato mer
cato degli schiavi. Del resto continua la tradi-
zionale funzione del mercato delle braccia 
di piazza Montanara dove, sino ai primi del 
sccolo, i padroni, ogni mattina, potevano 
ingaggiare mano d'opera a basso prezzo, 
dopo essersi assicurati della robustezza dei 
soggetti. Seduti sulla scalinata della chiesa 
uomini e donne, giunti dalla campagna, at-
tendevano per tutta la notte. AI mattino ar-
rivavano lo scrivano, il signorotto, Vimpren-
ditore: palpavano i muscoli, guardavano in 

, bocca agli uomini come ai cavalli, prima di 
decidere chi reclutare. 

Dunque, quell'angolo di piazza Vittorio e 
wn punto di ritrovo-mercato. ogni domenica, 
da anni, in particolare per carpentieri e fer
raioli. Parlano, discutono, davanti al bar, sui 
marciapiedi, in mezzo alia strada, attendono 
che il costruttore o il suo • scagnozzo ~ venga 
a cercare braccia specializzate per dare il 
via a nuove costruzioni. Ma, da un paio di 
mesi e piii, Vattesa e quasi sempre inutile. 
C'e meno lavoro nell'edilizia dopo il * boom » 
di due o tre anni fa. Sono questi i primi 
sintomi di una crisi nel settore? 

, In via Lamarmora le auto debbono pro-
cedere, ora, a > passo d'uomo. Ma ' non si 

fermano. Sino a * qualche mesc fa, invece. 
i costruttori arrivavano sparati in macchi-
noni che sembravano navi o in * spyder »: 
frenavano con gran consumo di ferodi da-

• vanti ai gruppetti, scendevano, si conten-
,devano ferraioli e carpentieri a fogli da 
diecimila. Ci avviclniamo, passiamo fra i 
gruppetti, ascoltiamo. Qualcttno spera si sia 

• venuti a offrir lavoro. Ma vogliamo soltanto 
par/are con i protagonisti della crisi, avere 
da essi notizie piii precise e inve. Negli 
uffici di collocamento e del lavoro. i fuh-
zionari affermano di non avere dati uffi-
ciali, ma aggiungono che dal secondo seme-
stre del 1D63, almeno 10.000 operai non hanno 
piii trovato una occupazione nell'edilizia. 

Meno case... 

'Sono di piii, sono di piii — sostengono 
ferraioli e carpentieri — noi possiamo dirlo: 
ogni giorno andiamo sui cantieri, parliamo 
con t nostri compagni di lavoro, con i co
struttori, si pud dire che ogni giorno qual
che cantiere chiude o licenzia anche se i 
lavori non sono ancora finiti...». • 
-" II rallentamento dell'attivita edilizia — 
dicono a loro volta i costruttori — e docu-
mentato da queste cifre: nel 1962 furono co-
struiti in citta 185.059 vani, scesi lo scorso 
anno a 151.324 vani,; con una diminuzione 
del 18 per cento*. 

Da quando e iniziata la disoccupazione? 
Quando i primi licenziamenti massicci? 
»Sono due mesiv e mezzo che siamo senza 
lavoro — rispondono le " braccia" di piazza 
Vittorio —. Se vogliamo guadagnare qual-
cosa, dobbiamo adattarci, fare altri mestieri, 
il manovale, il facchino. Eppurc siamo operai 
specializzati, : abbiamo acquistato con . dure 

BOMB 

lotte una nostra dignitd, un nostro con
tralto... *. 

Hanno licenziato un po' tutte le impre.se: 
300 operai I'lmmobiliare, 800 la Beni Sta-
bili, e poi la CEI, Vianini, Castelii, Carboli, 
Binetti, Brunetti, la Sogene, Condottl e altre 
ancora. - . . 

' Ma se rimaniamo a casa noi — preci-
sano ancora carpentieri e ferraioli — vuol 
dire proprio che va male: noi siamo quelli 
che iniziano le costruzioni, che le portano 
sino a tetto. Poi lavorano gli altri, i mtira-
fon, i pittori, gli stuccatori, pavimentisti... 
Ora, d semplicc, se siamo oggi disoccupati 
noi, domani ci saranno con noi altri an
cora..• *. •, • 

// dialogo continua. Gli episodi si nssom-
mano ad episodi. Gli edili raccontano come 
i costruttori, di questo momento difficile, 
ne approfittano per spingere la categoria 
indietro, per annullare conquiste che sono 
costate scioperi, lotte, manifestazioni. »L'im-
presa Castagna — dice un giovane ferraiolo 
— ha licenziato pqchi giomi fa diciannove 
di noli: avevamo lavorato per un mese a cot-
timo, ci ha pagati a tarlffa • normale ~. 
' Tutte rubano tempo al riposo — aggiunge 
un altro —, suonano la campana di mezzo-
giorno died minuti dopo e quella dell'una 
died minuti prima...». «Licenziano noi car
pentieri e assumono manovali a 200 lire Vara 
e neppure li mettono sotto assicurazione. 
Se poi precipitano dalle impalcature, tanti 
saluti...». '• 

GU esempi continuano. La Sogene sta co~ 
struendo alia Pineta Sacchetti un complesso 
di cliniche private. Finche e'era piena occu
pazione, aveva istituito un servizio di pull-
man fra il cantiere e via Marsala, dove gli 
edili si trovavano dopo essere scesi dalle 
corriere e dai treni. II servizio di pullman 
era gratis. Ora la Sogene, dopo aver licen
ziato (e non pud essere certamente in crisi 
I'impresa che ha alle spalle la FIAT) non 

paga piii per il servizio dei pullman: 
' D'ora in poi — ha detto agli operai un 
dirigente — saranno trattenute 650 lire la 
settimana...". O bere o annegare, insomnia. 
Altre imprese assumono carpentieri, ferraio
li, U fanno lavorare come tali, vorrebbero 
pagarli come manovali. Qualcuno piega la 
testa per bisogno. Chi si rlbella tn'ene li
cenziato. 

II « mercato » 
MM 

Sono prmai le 13. A pbco a poco il gruppo 
degli edili si disperde: il «mercato» si 
chiude senza nessuna richiesta. Anche sta-
mane carpentieri e ferraioli saranno in piazza 
Vittorio, ma la situazione nel frattempo non 
e migliorata. 

Gli imprenditori edili hanno continuato 
in questi giorni a sostenere che causa della 
disoccupazione sono soprattutto i migtiora-
menti salariali ottenuti in questi ultimi anni 
dagli operai. La verita e un'altra. Fino al 
1960 i salari sono rimasti bloccati mentre il 
boom dell'edilizia espiodeva. Gli aumenti 
conquistati con lotte aspre e con sacrifici, 

i erano riusciti a rosicchiare soltanto in mi
nima parte gli enormiprofitti. 

Le difficolta dell'edilizia non si risolvono 
costringendo gli operai alia fame, ma af-
frontando quelle riforme di struttura (legge 
urbanistica, legge 167, riduzione del costo 
delle aree, i piani per il potenziamento del
l'edilizia popolare e scolastica, mediante an
che una selezione del credito), quei piani 
che U governo sembra abbia messo in fri-
gorifero. 

1 

I 
I 
! 

I 
I 
I 

Carlo Ricchini L 

JPIETRO FERRANTI, car-
pentiere, padre di sei figli. 
La moglie e incinta al no-
no mese. ««Sono disoccu-
pato da due mesi e mezzo. 
mi hanno staccato la luce 
e in casa non c'e una lira... 
I bambini stamane hanno 
chiesto il latte, non e'era... 
Sono scappato per non 
piangere... L'ultima volta 
che ho lavorato ero con la 
ditta Carlo Anzalone, alia 
Circonvallazione Ostiense. 
Ci hanno Jasciato a casa in 
cento. Ora vado a fare U 
facchino nei mercati. ma 
non sempre riesco a gua
dagnare la giornata. Ho 
scritto anche al ministro 
degli Interni per avere un 
aiuto. Ho ricevuto come ri
sposta una cartolina dello 
Ufficio di collocamento e 
mi sono sub it o precipitato. 
" C'e un posto come fatto-
rino. per un ragazzo di 16 
anni", mi hanno detto». 

COSTANZO SASSIO. E ' 
padre di otto figli, il - piu 
grande ha 15 anni, il piu 
piccolo tre mesi. « Sono 
due mesi e mezzo che so
no senza lavoro. L'ultima 
volta ho lavorato con la 
ditta Condotti di Roma che 
aveva in costruzione a Va-
rese 4 fabbricati. Ci siamo 
recati la un centinaio fra 
carpentieri e ferraioli. Pri
ma pagavano 140 mila lire 
al mese, poi quando una 
trentina di fabbricati era-
no finiti, volevano ridurre 
la busta a 70 mila lire al 
mese. Non potevamo cer-
to vivere lontano dalla fa-
miglia con quella paga, e 
poi mangiare e dormire in 
baracca. Per questo ce ne 
siamo tornati tutti a casa. 
Altri come me sono andatl 
a lavorare con ditte roma-
ne a Ginevra. Anche la vo
levano tagliare le paghe... ». 

«NOE' SILVI, sposato e 
padre di cinque figli: € Ero 
disoccupato da oltre un 
mese, poi, • finalmente, a 
forza di girare di cantie
re in cantiere, ho trovato 
un lavoro presso I'impresa 
Vianini che • in viale Re-
gina Margherita sta co-
struendo un palazzo dove 
si trasferira una banca. 
Sono stato assunto il gior
no due del mese. II gior
no 10, dopo una settimana 
di lavoro, mi sono messo 
in nota per l'acconto set-
timanale. E* nel < mio di-
ritto, e previsto nei con-
tratti. Avevo un " bisogno 
maledetto di soldi, mi sea-
deva una cambiale. Negli 
scorsi anni, di questo pe-
riodo, si lavorava in pie-
no, per questo un po* tutti 
abbiamo fatto debiti. Eb-
bene, invece dell'acconto, 
mi hanno . eubito licen
ziato! ». ••-

I 

I 
J 
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GIACOMELLO 

, r^&s<- • 

direttore 
generate 

' t 

' . .-to-i 

DOMENICUCCI 

'•; capo servizio 
amministrativo e r, f '•- » 

ROSSI 

«' deK servizio 
^ anirnjnistrativo 

CASTELLI 

interessato 

BALDUCCI 

interessato all'ARSAl 
all'ltaldiagnostic e all'italdiagnostic 

FELICI 

interessato 
all'ltaldiagnostic 

• l; • 

Sospesi dair Istituto di Sanita 
• •» . t u ; • '. I?-' \: : i c* 

Confronto con 

fre indiziati 

ae//« rapina di 

via Montenapo 
MILANO — Un momcnto della ricostruzione della 

rapina, effettuata ieri da tin giornalc milanese. 

«Mi pare di riconoscerlo» 
dice la commessa 

11 poliziotti di Reggio E. 

Alle grida 
risposero con 

il piombo 
Dalla nostra redazione 

MILANO, 18. 
L'assassinio di Lauro Farioli 

fc di Marino Serri e stato rievo-
cato stamani alia seconda Corlc 
d'Assise di Milano da tre testi-
moni che nel pomeriggio del 
7 lugllo 1960 si trovavano sulla 
piazza di Reggio Emilia. 

Onesto Sassi, che allora ave-
va vcnt'anni, era andato per 
tempo in piazza della Liberta. 
Si unl ad un gruppo di gio-
vani che cantavano. Ma presto 
il canto fu sovrastato dall'urlo 
delle slrene della • Celere • e 
dallo scoppio del - lacrimogeni. 
i Scappai verso la chiesa di San 
Francesco — ha raccontato — 
con H mio amico Ort, sperava-
mo di potercl rifugiare nel tem-
plo. Invece trovammo la porta 
della chiesa sbarrata. Ci appiat-
timmo contra la porta. Si senti-
vano gli spari, ma io credevo 
che sparassero a salve. Si ve-
devano, in distanza, camionette 
che facevano caroselli e un 
idrante. Ad un tratto un gio-
vane che era vidno a me (seppt 
poi che si chiamava Farioli) si 
tolse le ciabatte che portava at 
pledi e scese di corsa i gradini 
del sagrato. Non so dove vo. 
lesse andare. In quel momento 
vldi saltare calclnacci dallo spi-
golo della Banco d'ttalia. Capil 
che non sparavano a salve e 
gridai at giovane: "Fermati!...". 
Fece ancora un passo. Si udt 
una rafjica. Tl giovane si fermd, 
jecc due o tre passi a ritroto e 
cadde a terra. Un uomo che era 
vicino a not si buttd avanti per 
toccorrerlo.»"Aiutatemi"' dK*e. 
Jo e Ori lasciammo il riparo, 
ma mentre trascinavamo il cor-
po di Farioli I'uomo che ci ave-
va chiamati (era Marino Serri). 
si staccb da noi e, con i pugnl 
chiusi, urlb verso i poliziotti: 
-Vigliacchi! AssassiniT. Cadde 
nnche Serri. Tentammo di soc-
correrlo. Quando vidt arrivare 
altra genie, scappai. Non ce la 
facevo piu.„~. -.*»r, 

Ercole Ori ha, grosso modo, 
confermato U racconto di Sassi. 
Anche tui ha sorpreso il presi-
dente perch* ha confermato che 
dalla chiesa di San Francesco. 
non parHrono sassi contro i po 
tiziotti. ma solo in vet five. 
anche don Lorenzo Svadonl. il 
parroco delta chiesa che chiuse 
il port one *perche — ha spic-
gato oggi — in un'anatoga oc-
casione la chiesa era servita da 
rifuoio e le porter erano rima~ 
ste dannegglate... ~. 

f. S. 

I3n bimbo x>. 

Soffocato dalla 
: reft dtl kttiiio 

• ' ' . ' VENEZIA, 18 
l" U n bimbo di otto mesi. Cor-

^ radino Seardacci. ^ tnorto sot-
j focato, con la testa incastrata 

fra la rete me tallica e l'asse 
l del letto dove si trovava. La 
; madre. signora Jole. Io aveva 

lasoiato solo per pochi minuti. 
: tranquUIamente addormentato, 
4 ed era - uscita per fare delle 
• compere. 

'{ 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 18. 

Tre uominl di mezza eta. alti e di taglia piuttosto robusta. 
sono. per il momento. i super-indiziati per la rapina del mi-
hardo compiuta ieri 1'altro. alle 16.15. nella affollatissima ed 
elegante via Montenapoleone. La «Mobile» h ha pescati a 
Brescia Erano su una « Volkswagen». intravista nella nostra 
citta e subito sgusciata tra le ma^he dei posti di bloceo. L'auto 
e risultata intestata ad un pregiudicato, il quale peraltro sembra 
sprovvisto di patente. I tre, comunque, rintracciali a Brescia. 
sono stati accompagnati a Milano. dove sono giunti alle 13,30. 

Poco dopo, in Questura e avvenuto un confronto •« indiretto >• 
tra i sospettati e due dei testimoni della clamorosa rapina, il 
gioielliere Enzo Colombo, vittima del <« colpo ». e la sua com
messa Lucia Reanda. L'uomo e la donna sono stati mvitati a 
dare un'occhiata attraverso lo spioncino che si apre sul corri-
doio delle camere di sicurezza. Dappnma ne il Colombo ne la 
commessa hanno avuto 1'impressione di aver gia visto i tre 
fermati. « Come si fa? — ha detto la Reanda — quelh erano 
camuffati! ••. Un agente e andato allora a prendere il famoso 
cappello impermeabile. trovato su una delle - Giulie - abban-
donate, e lo ha messo in testa al piu grande e grosso dei tre 
Tornata alio spioncino, Lucia Reanda questa volta s'e lasciata 
scappare un gridolino, e subito ha detto: - Quello mi pare di 
riconoscerlo -

• Da quel momento, i tre sono sotto il torchio II loro interro-
gatono dura ormai da piii di dieci ore Vi e per6 un parti-
colare che lascia scettici su un tale parziale riconoscimento 
di uno dei banditi. II cappello impermeabile non e dei rapi-
natori. Lo ha riconosciuto come suo il proprietario della •<Giuh;:-
rubata. Mentre cade, tuttavia, un labile indizio per giungere 
allMdentificazione dei colpevoli. si apprende che la squadra 
scientifica della Questura e venuta in possesso di quattro im-
pronte digitah nitidissime che si ritiene appartengano ai ban
diti. Una e stata rilevata su una sveglia che stava su una 
mensola del negozio di gioielleria. :. 
- La sveglia fu presa in mano, per un attimo, da uno deglt ag-
gressori. poi rimessa al suo posto. H bandito con un'occhiata 
l'aveva valutata poche migliaia di lire. Non valeva la pen a im-
possessarsene. ' • < - * -
' Le altre impronte sono state Tepertate sulle auto che servi-
rono a compiere la rapina. Ma anche per le impronte vi e chi 
giura che non serviranno a nulla: infatti ahuni tcitimoni del-
Tassalto alia gioielleria affermano che tutti i banditi calzavano 
i guanti. • * .> , ' . , \ ', . 

Taglia: 100 mi/ioni? 
1 Con il passare dei giorni. frattanto. si va sempre piii preci-
sando il valore dei gioielli trafugati. E' ormai certo che la no
stra valutazione di 700 milioni di bottino si nvela in difetto di 
qualche centinaio di altri milioni. Si parla sempre plu insistente-
mente di un miliardo di gioie contenute nelle vetnne spaccate 
a colpi di mitra e spogliate. Si arnva tranquillamente a questa 
cifra quando si tenga conto che un solo bracciale. quello a firma 
- Van Cleef -. con tre brillanti nel centro tagliati a smeraldo. 
237 - baguettes » e 252 brillanti, valeva da solo circa 500 milioni. 

L'entitft del danno subito g.ustifica perfino le ulrime dichia-
razioni rilasciate dal giolelliere Colombo, il quale avrebbe espli-
citamente detto: « I gioielli che mi hanno rapinato hanno un va
lore ingente se in mano mla. scarso se in mano a loro. Sono dt-
sposto a trattare privatamente con i fuo'r.legge. Trattando con 
me saranno sempre serviti meglio che non dai ricettatori -. Ri-
chiesto se la - taglia«. posta sul capo dei malviventi fosse di una 
ventina di milioni. fl Colombo non ha voluto precisarlo. - Sono 
molto di piii di quanto dicono i giornali - s'e lasciato sfuggire. 
Alcuni interpretano quest'espressione come 1'offerta di un dieci. 
qurndici per cento del valore della merce rubata: vale a d.re dai 
settanta ai cento milioni. 

Gli inquirenti dal canto loro pensano di avere a che fare con 
una banda agguerritissima, composta di italiani e stranieri. I 
prkni avrebbero idea to il - c o l p o - : i secondi ne sarebbero stati 
gli esecutori materiali- Le indagini vengono. a quanto e dato 
sapere, indirizzate su due strade ben precise- quella dei ladri 
d'auto e quella dei vecchi rapinatori Tra questi ultlmi viene 
ricercato il famosissimo Andrea Zanotti, detto - Joe -. che fu 
capo della - banda dovunque -. * 

- « J o e - Zanotti. ex capo di una gang specializzata nell'assalto 
alle vetnne dei gioiellieri. e scomparso dal suo domicilio di 
via Foppa. Era stato rinchiuso l'ultima volta in carcere. a Como. 
il 23 maggio 1961 e* ne era uscito I'll ottobre dello scorso anno. 
La polizia Io ricerca anche perche potrebbe fornire utili infor-
mazioni per la cattura dei rapinatori di via Montenapoleone. 
Lo Zanotti, negli anni del dopoguerra. scorrazz6 per tutta Italia 
con una ventina di element!, gettando il terrore nelle citta. 
dove raccoglieva i suoi bottini a colpi di mitra. La prima volta 
che entro in azione la banda diede I'assalto ad un giolelliere 
di via Bigli. una centralissima parallels alia via Montenapo
leone. Qualcuno lo sospettd di aver partecipato alia -prova 
generate- dl via Osoppo, ma la Corte d'Assise lo assolse per 
non aver commesso il fatto. -

In questura si rafTorza sempre piu l'ipotesi che alia rapina 
abbiano partecipato elementi stranieri. Net pomeriggio di oggi. 
il capo della - M o b i l e - milanese ha avuto un lungo colloquio 
con il dirigente della - M o b i l e - di Torino, dottor Maugeri. E' 
possibile che i due funzionari abbiano cerrato insieme di com-
porre tutti gli elementi che possono dar corpo al loro piu valido 
sospetto. II fattaccio di via Montenapoleone ha molte analogic 
con cid che accadde a Torino il venerdi preccdente la Pasqua 
del 1962. quando alcuni banditi. di nazionalita francese (uno 
fu catturato dalla folia), assaltarono nella centralissima via 
Roma la gioielleria di Virgiho Corsi. Durante il processo di 
Torino, inoltre. si appur6 che i malviventi avevano gia pro-
grammato una rapina a Milano. 

Aldo Palumbo 

Faenza 

Rapinata 
una gioielleria 
in pieno giorno 

FAENZA. 18. 
Quasi come a Milano: alle 

ore 17, a bordo di una •« Giu-
lia » due rapinatori si sono fer
mati dinnanzi ad una gioielle
ria del centro di Faenza, in 
via Merscalchi. L'auto si e fer-
mata ed un mattone e stato lan-
ciato contro la vetrina del ne
gozio dell'orafo Sauro Sella. 
Approflttando del panico, uno 
dei banditi ha fatto man bas-
sa dei preziosi esposti: brillan
ti e anelli per un valore di 
circa tre milioni. • • * ' 

Quindi l'auto e schizzata via, 
imboccando corso SaiTl, in di-
rezione di Forll Ma i malvi
venti sono stati sfortunati. L'au
to e infatti flnita fuori strada 
e la fuga a piedi e terminata 
alle 18^0 quando i due (Paolo 
Sambini di 24 anni e Mario 
Fulvan di 29) sono stati arre-
stati nelle campagne del bri-
sighellese. , > , *. -. 

Ieri interrogato per tre ore dal 
magistrate* I'ex direttore gene-

rale dell'ente 
• - •;?',> t, -

// dottor Giordano Giacomello, fino a ieri 
direttore generate deli'Istituto super/ore di 
Sanita, il dottor Italo Domenicucci, capo dei 
servizi amministrativi e del personale delVlstituto, e 
i funzionari ragionier Adolfo Rossi, professor Diego 
Balducci, dottor, Leone Castelli'e dottor Adalberto 
Felici sono stati sospesi dal servtzio. II provvedimento e 
stato adottato dal ministro della Sanita, onorevole Man-
cini. La sospensione 2 giunta dieci giorni dopo I'incrimina 
ztone del direttore genernle e 

IERI 

OGGI 
DOMANI 

Fnrto 
venefico 

I ' SIENA — 11 signor Osval-

I
do Giannini ha denunciato 
alia polizia di essere stato 
derubato di dieci flaconi del 

Iprodotto di una ditta della 
quale egli e rappresentante. 
Ignoti li hanno prelevati dal-

I la sua auto, lasciata in sosta 
in piazza Sant'Agostino. II 

I signor Giannini portava in 
I giro aldeide formica, un po-
| tente veleno ad azione cau-
. slica. 

. Studentesse 
in convento 

I BENEVEXTO — Due stu-

I
dcntesse. Vera Furno di 14 
anni e Genoveffa Zollo di 
17, sono scomparsc da sette 

I giorni dalle loro abitazioni 
di Ccppaloni. dopo essere 
partite per il capoluogo san~ 

I nita con l'auto che ogni mat-
Una le condnceva a scuola 

I La Zollo ha fatto perrenire 
alia jamiglia una lettera in 
cui dice che si trova con la 

I arnica in un convento per 
studiare meglio. 

I . Rmbano per 
I •" difendersi 
I CATANIA — Alia sta^io-

ne sono stati tratti in arresto 
I tali Armando Acampora e 

Alfio Leonardi. da .Messina. 
per arrr derubato un pas-

Isante di 25 mila lire. Essi 
hanno dichiaraio di aver ru-
bato per pagare Vavcocato, 

I che avrebbe dovuto difen-
dcrli dall'accusa di un pre-
cedente furto. 

dei /unztonari: il lungo tempo 
intercorso tra la incriminazione 
e la sospensione dal seruizio 
viene nwtivato nel comunicato 
emesso dal ministero con il fat
to che la * notii informative: -
della Procura della Repubblica 
e pervenuta'all'on. Mancint in 
data 16 aprile. 

II comunicato minfsferiale in-
forma anche che e statu con
fermato la sospensione del dot-
tor Giuseppe Melt, il funziona-
rio accusato (e denunciato) dai 
dirioenti dell'Istitiito superiore 
di Sanita di aver reso pubblici 
alcuni document! che provano 
le irregolarita della gestione 
dell'ente. 

II dottor Meli fu sospeso dal 
servizio sulla base di seniphci 
sospetti, quando la magtstralu-
ra non aveva aperto nessuua 
istruttoria contro di lui L'uo
mo accusato di aver rtvelato 
lo scandalo e stato ('ultimo per-
sonappio della vicenda a essere 
incriminato sulla scorta. per di 
pin, di testimonialize che po-
trebbero rlvelarsi interessate. 

II ministro Mnncini. ieri. ol-
tre a sospendcre dal servizio t 
funzionari sotto acensa. ha an
che risposto. ma in senso com-
pletamcnte negativo, ali'inter-
rogazione del compagno onore
vole Messinetti. il quale ai*er>a 
sottolineato I'opportunita che 
fosse resa nota la relazione sul-
VIstituto superiore di Sanita rc-
datta dull'ispettore del nnmste-
ro del Tesoro, Contursi, e con-
segnuta nel Iuplio 1963, cioe 
prima dello scoppio dello scan
dalo all'allora ministro della Sa
nita Jervolino. 

L'on. Mancini ha dichiarato 
— in base ad una valutazione 
perlomeno singolare — che 
— non sembra opportuno mette-
re a disposizione del Parlamen-
to tali atti. in quanto. come e 
noto. sui fatti emersi e in corso 
un procedimento penale«. /( 
ministro ha aggiunto che i va-
ri rapporti sono stati trasmessi 
alia magistratura. Senza entra-
re nel merito della risposta, va 
rilevato che il ministro ha ri
conosciuto — dicendo che I'in-
dagine giudiziaria in corso si 
basa "sui fatti emersi* e ri-
portati nei rapporti — che il 
ministro Jervolino tentb di na-
sconderc al Parlamento lo scan
dalo della Sanita. allorche lo 
negb, nonostante Vormai prova-
ta esistenza di tali reln^toni. 
Ieri, intanto, il professor Gior
dano • Giacomello, incriminato 
per peculate falso ideolopico e 
falso materiale aggravati a con-
tinuati, e stato interrogato dal 
sostitnito procuratore generale 
Severino. 

L'interrogatorio del professor 
Giacomello, il' quale e piunto 
al palazzo di giustizia accom-
pagnato da uno dei suoi Iepali 
— I'avvocato Ottavio Marotta 
— e durato circa 3 ore. L'im-
putato avrebbe dichiarato di 
auer diretto Vlstituto superiore 
di Sanita. dal settembre 1961, 
continuando la politico fino ad 

allora seguita dal professor Do-
menico Marotta e crcdendo in 
tal modo di agire per il bene 
dell'ente. 

L'istruttoria proseguira (une-
d\ con p(i mlerrogaton dei fun
zionari Balducci. Cattelli e Fe
lici Sono accusatl di aver for-
muto, personalmente o attra
verso stretti parenti. uarie so-
cieta di comodo dalle quali uc-
qmstavano, per conto delVlsti
tuto, materiali di laboratorio. Jl 
reafo loro contestato e quello 
di interesse privaio in atti di 
ufficio. 

a. b. 

A Longarone 

Un monumento 
di Picasso 

per il Vajont? 
BELLUNO. 18 

Pablo Picasso e stato invitato 
a progettare un grande monu
mento per ricordare la scia-
gura del Vajont: 1'opera dovra 
essere costruita con le mace-
rie ed i rottami della vecchia 
Longarone e sarh sistemata 
nella nuova cittadina. in me-
moria delle vittime della ca-
tastrofe. 

L'invito a Picasso e stato uf-
ficialmente rivolto dal presi-
dente della commissione inca-
ricata di redigere il piano di 
ricostruzione. prof. Giuseppe 
Samona. II monumento sara 
probabilmente collocato pro-
prio al centro del paese rin 
novato. 

Si aspetta adesso la risposta 
del grande artista spagnolo. 

Pud funzionare 
il Casino 

di Taormina ; 
L'AQUILA, 18. 

II Casinb di Taormina ' pub 
continuare a funzionare: Io ha 
stabilito con una sentenza di se-
condo grado il Tribunale del-
l'Aquila dove il processo si e 
celebrato per legittima suspi-
cione. Domenico Guarnaschelli. 
consigliere delegato del Casinb, 
era incolpato di avere istituito 
una casa di gioco d'azzardo ap-
prontando il banco in luogo 
aperto al pubblico. II processo 
di primo grado. che assolve 
1'imputato. si celebrb davanti al 
pretorc di Taormina: il pub
blico ministero aveva interposto 
appeilo alia sentenza. 

Davanti alia 

Commissione Warren 

Connolly 

Nostro servizio 
W A S H I N G T O N , 18. 

A porte chiuse la commis
sione Warren — che sta 
conducendo una inchiesta 
suU'assa83inlo del prcslden-
te Kennedy — interroghera 
martedi il governatore del 
Texas, John Connally, che, 
con la moglie, era nell'auto 
col presidente USA quando 
questi venne ragglunto dal
le pallottole che lo uccisero. 
La deposizione di Connaly 
vertera probabilmente — co
me fa supporre la decislone 
di farlo testimoniare a por
te chiuse — non sulle moda-
lita dell 'attentato, nel qua-
le egli stesso stava per r i -
metterci la pelle, ma sui re-
troscena politici deU'affare 
di Dallas. 

Nella stessa giornata ver-
ranno interrogati due medi-
ci dell'ospedale Parkland, di 
Dallas, che assistettero Ken
nedy morente. Mercoledi e 
giovedi tocchera ad alcuni 
membr l della polizia muni
c i p a l di Dallas e ad agent! 
della scorta personale del 
presidente assassinate 

Si apprende intanto che 
uno dei direttori della so-
cieta petrolifera «Petrofina», 
J. M. Shea, che nella r iv i -
sta « Look - aveva espresso 
aspri gludizi su alcuni a m 
bient! della societa della ca
pitate texana, si e improv* 
visamente dimesso dalla ca-
rica. Non ae ne conoscono I 
mot lv i . 

. La vedova. dl Oswald ha 
chietto al tr ibunale di poter 
riacuotere una - parte della 
somma — che si trova at-
tualmente • \ sotto - controllo 
cautelativo — derivatale da 
sottoscrizioni e da « memo-
Mali » pubblicati da giornali 
e riviste. El la si trovereb-
be in difficolta finanziarie e 
il danaro e bloccato per una 
controversia con I signor! 
Mart in e Throne, con i qua
li Mar ina Oswald f irmd un 
con tratto per la concessione 
di una percentuale sugli uti
li procurati le dalla pubblica-
zione di articoli su suo ma-
rito. 

Nel la foto: il governatore 
del Texas si tampona la fe-
rita r iportata durante I'at-
tentato. , 

Una tempesta di sabbia provoca la sciagura 

Caravelle ton 49 a bordo 
a picco nel Golfo Persia* 

BAHREIN. 18 
Un arreo civile libanese con a bordo 49 persone e 

prrcipitato nolle acque del Golfo Perslco: )l relitto e stato 
awis ta to solo stamane da tin elirottero di sorcorso II 
col equipajEgio ha comunicato che non vi sono snprrstiti. 

L'aerew, un - Caravellr - della - Middle Ea*4 Airlines -. 
partito da Beirat. avrehbr dovuto planare alle 20.30 (nra 

locale) neiraereporto di Dhahran. una ex base milltare amerl-
caaa in terrltorl* arabo: dopo una rejolare aianevra di avvl-
cinameat* alia base, tr«* minuti prima dell'aUerraieKio. i 
eaatattl radio si seno interratti. Una lerribile tempesta di 
aabbia Impervenava in quel memento nella regiane. e le 
cendizlonl di vislblllt* e di %ole erano molto dlfflcili. I /ae-
roporto di Dhahran non e attrrzzato per ratterragKio stru-
menUle e qulniil II pitota avrebbe «ov«te tentare • I'atter-
racicia cleeo •. _ 

Ostacolate dalle trrribili condlzlonl meteoralosiche. le 
ricerche sono subito iniziate. da parte delle a a tori t i local i. 
dei \e l ivol i di noccorso della - R A F - dl Manza a Bahrein. 
e degli aerei di una compagnia petrolifera statuniten^e. 
mentre 51 antomrzzi special! perlustravano il deserto. 

Stamane, Inline, un ellcottrro ' della marina amerieana 
ha avvlslato 11 relitto dell'aereo che afltarava dalle acque 
ha«<e, circa dierl mlalia a sud di Dhahran. II relitto e 
stato rafccianto subito da una motolancia con a bordo pa-
lombari e materiale per immrnloni di rirerra. 

Cosenza 

Nel fiume 
con l'auto: 

: d«e morti 
• : COSENZA, 18. 

Una vettura con a bordo tre 
pcrsone e prccipitata da un pon-1 
te sul flume Crati. flnendo nel' 
burrone sottostante dopo un vo-
lo di 15 metn 

Due occupanti l'auto hanno 
perso la vita nel tragico inci-
dente: si tratta del fotografo 
Ignazio Veltri di 34 anni e del 
sarto Giuseppe Petitto di 26 an
ni. entrambi di S. Giovanni in 
Fiore. II terzo passeggero. 
Francesco Basile, ha nportato 
solo lievi ferite 

v. .?-t i '• , ^ { i 

EDITORI RIUNITI 
I " ' 

nella collana « Orientamenti * 

J. Alvarez del Vayo 
• r • > ', 

\ Memorie 
di mezzo secolo i V 

. . pp. 240 L. 2.600 M • 

v, Gli ultiml cinquant'anni d! storia europe& atllt 
memorie dcll'ex ministro degli Esteri dolla 
Repubblica spagnola 

Dolores Ibarruri 
Memorie r 

di una rivoluzionaria 
.<i 

pp. 470 L. 3.000 

La Spagna dall'inizio del secolo alia second* 
guerra mondialo attraverso la viva esperienai 
di una grando dirigente rivoluzionaria 

Luigi Longo 
Le Brigate Internazionali 
in Spagna 
pp. 407 L. 1.900 

L'epopea e la tragedia della Spagna repubblfta. 
na narrate dal commissario generale delle Bri
gate Internazionali 

VACANZE LIETE 
BELURIA - ADRIA 

PENSIONE BUONA FORTU-
NA _ Moderna costruzione -
Cuclna di primordlne. Posizlo. 
ne trnnquilla. Glardino. Auto-
pa rco - Bassa stag. 1300 _ Alta 
stag. 2000 tutto compreso. 

RICCIONE 
PENSIONE GIOVALUCCI 

a 100 m. dal mare. Ogni 
confort. moderno. Glugno-
settembre L. 1.200 - Dall'l 
al 10-7 L. 1500 - Dall'll al 
20-7 L. 1.700 - Dal 21-7 al 
20-8 L. 2 000 - Dal 21-8 al 
30-8 L. 1500. Gestione propria 

II n. 14 dl 

« nuova 
generazione » 
sara interamente dedlcato 
al VENTENNALE 
DELLA RESISTENZA , ' 

Le Federazionl provincial! 
della FGCI sono invitate a 
far pervenire le prenotazlo-
ni per. la dlffusione atraor-
dinaria direttamente alia 
amministrazione (via dei 
Frentani 4, - Roma) * entro 
lunedt 20. 

" Per il 20° della CGIL 
*~ •< numero speciale di 

RAS5EGNA 
5INDACALE 
N O V E L L A ' - Pr lmato sin-

dacale. 
S A N T I . L'unita sindacale 

ieri e oggi. 
FOA . Gli squil lbrl : facile 

alibi per i padroni. 
S C H E D A - Siamo il sinda-

cato nuovo. 
L A M A - Continuity e svl-

luppi della linea salariale 
e contrattuale. 

P A R R I - Un indirizzo a l 
giovani. 

Un racconto inedito di L E O 
N A R D O SCIASCIA. Un 
dialogo di G I A N N I RO-
D A R I . 

LA C G I L N E L L A V I T A 
D E L P A E S E : dichiara. 
zioni di giornalisti, giu-
risti ed economist!. 

II saluto di V I C T O R G R I -
SCIN a nome del sinda-
cati sovietici. 

Una panoramica del vent! 
anni della C G I L . 

La r i forma sanitaria auspl-
cata dalla C G I L : • Pro-
teggere la salute e la v l -

. ta - , di M A R I A M O R A N -
; T E ; « Come nacque lo 
' statuto dei dlritti dei lavo. 

ratori - , dl MARCO VAIS; 
« II lavoro della donna », 
dl DONATELLA TUR-
TURA. 

LEGGETELO 
DIFFONDETELO 

.- RICHIEDETELO, 
presso tutte le Camere del 
Lavoro. ; sindacati di cate-
goria e presso la Rassegna 
Sindacale. Corso d'ltalia 25, 

CANTATE 
SENZA TIMORE 
La dentiera e stu-
pendamente fissa 
con superpolvere 

ORASIV 
FA L'ABITUDINE ALLA DENTIERA 

AVVISI SANITARI 

ENDOCRINE 
•tudio medico per la cura delta 
!t »o|e • diafunzionl • debolczza 
jseuualt dl orlglne nervosa. p»i-
chlca, endocrlna (neurastenla, 
deflciense ed anomalle gPMuallh 
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A NNIBALE Doberdò' emerse 
dalla nebbia rabbrividendo 
in quel suo corpo dondolan
te, con il solito, accigliato 

-grumo di pensieri lavorati sotto la 
'sciarpa. La macchina , padronale 
[parcheggiò mollemente alle sue ; 

! spalle, mentre la città esisteva solo 
[por il chiarore delle poche botte-
[ghe che ancora tenevano aperto. 
Doberdò \ attraversò la ' strada, 'pi-

igramente, con la nebbiolina che gli 
[luccicava sulle grandi palpebre, so- . • 
jlenni per quanto riuscivano a pro
teggere quei suoi acquosi occhi da 
[aquila. 

Una brutta nottata d'ottobre, con 
Ila nebbia della bassa incattivita su 
[quella distesa di palazzi silenziosi, 
[di strade sepolte. La nebbia, il si
lenz io e d'improvviso due tacchi di 
{donna, di ragazza, che corrono sul-
[l'opposto marciapiede. Doberdò si 
norma sul portone del Circolo e la 
[sua grossa testa imbacuccata si gira 
[sulla spalla, diffidente e curiosa, co
lme la testa di un cavallo trascina-
Ito dalla briglia, alla ricerca di quel 
[suono. E la figura di un'adolescen-
[te, schietta di bianca pelle, che si 
[disegna camminando svelta, che si • 
[perde in fondo alla strada — uni-
Ica vita in quella desolazione — è 
[sufficiente. Un lampo di tenera car- ., 
Ine, di gambe diritte, di seno gio-
Ivane sotto il cappottino da commes-
Isa di negozio: Annibale Doberdò 
[non ha tempo che per rari, dolci 
[stupori come questo, condizionati 
[dall'impossibilità, da una consola
z ione fugace del suo sangue. 

La ragazza si allontana nel cap
p o t t o squallido, poi il suono del 
(suo passo si spegne verso casa, la 

ìotte la riafferra. Doberdò si cala 
Ila diplomàtica sulla testa, la faccia 
[gli ricade nella sciarpa bavosa e co-
[mincia a salire lo scalone del Cir-
[colo. Punta i gradini minaccioso e 
[spavaldo, tormentando la ringhiera , 
[con la sua mano di contadino Tifat
ilo, 'proprio come fa con i'suoi av-
[versari, dalla poltrona 'dell'ufficio, s 
in ogni ora in ogni minuto della., 
sua giornata tumultuosa; e non gli , 

[importa che il suo fiato si imbizzar- . 

risca nei suoi polmoni decrepiti e 
quel rantolo cresca mano a mano 
che sale, sotto quelle volte da cat
tedrale. attraverso saloni impennac
chiati di lampadari, accarezzati da 
una funerea penombra.:,. > <• '-•> • 

Doberdò sale dondolando sulla 
guida rossa e cerca di non guarda
re la rovina del suo corpo in quegli 
specchi che gli corrono ' incontro, 
che da ogni parte lo assalgono. Sa
le con la fiacca aggressiva della sua 
potenza caparbia e intanto sorri
de pensando alla bianca ragazza 
di prima velata di nebbia. Il suo 
respiro malato comincia ad infiltrar
si nella sala di lettura. 

Il questore Mazzullo, allora, si 
precipita a sistemarsi nella poltro
na; il costruttore Mastrangelo e il 
dottor Gazza appoggiano le stecche 
del biliardo, seccati, e Mastrangelo 
si aggiusta il nodo della cravatta; 
mentre l'avvocato Cantoni, il più 
diligente, apre la finestra perché 
esca il fumo e posa il giornale sul 
tavolino, al punto giusto, piegan
dolo con delicatezza. L'unico che 
può starsene con la gamba spaval
da sul bracciolo della poltrona, sen
za scomporsi nella sua fiacca, è Pe-
drelli. il conte, anche se il sibilo 
del Doberdò ora non è più soltanto 
un avvertimento, ma una minaccio
sa presenza che avanza lungo la 
galleria, tra gli spadoni d'erba av-
vizziti_daH'autunno, con i camerieri 
che si precipitano a spogliare il lo
ro padrone con l'untuosa leggerez
za di una nuvola di meretrici. 

Doberdò allarga le braccia, sen
za smettere di camminare e, dopo 
la diplomatica, dopo la sciarpa, an
che il cappotto gli vola via di dosso, 
come da uno spaventapasseri. Rima
ne quella schiena ingobbita, con la 
giacchetta troppo corta sul sedere, 
lì dove le mani del plurincaricato 
Presidente del Circolo si incrocia
no, mentre egli procede verso la 
porta a vetri, dietro la quale il Pe-
drelli vive in ebbrezza il suo privi
legio: potersene stare così, acco
vacciato sulla poltrona, inguainato 
nella sua nobiltà secolare che gli 
permette di. alzarsi pigramente 
quando Doberdò spalanca la porta 
e la fessura acquosa dei suoi oc
chietti ladreschi erra per la sala, 
sulle solite facce increspate dal de
ferente sorriso. 

; Una vita sbagliata, la congenita . 
follia, gli imbrogli eleganti di-un 
nobile con l'acqua alla gola: tutto 
ciò può perdonarsi a chi ha il pri
vilegio di salutare Annibale Dober
dò alzando di appena una spanna 
il sedere dalla poltrona, mentre il 
Presidente, con un < buonasera, si
gnori » cordiale come una condan
na a morte, passa, tremando sulle. 
gambe, tra i notabili che gli girano " 
intorno, e scuote la testa in uno 
scorbutico saluto. L'aquila cammi
na fino al fondo della sala e solo 
quando egli si lascia cadere nella 
poltrona di pelle rossa che gli spet
ta di diritto e la sua mano afferra 
il giornale posato lì accanto (egli 
sa, deve sapere che è stato il Can
toni) l'aria ritorna ad animarsi di 
un leggiero brusìo. Il fiato del Do
berdò, laggiù, tra le tende del fine-
strone, s'ammorbidisce a poco a 
poco, si spegne come il fischio di 
una tubatura, e le facce sono lì 
puntate, pronte a sorridere, ad at
taccare discorso, solo che lui lo vo
glia, solo che lui si degni di vol
tare quel suo testone di capelli 
bianchi. > 

Ma Doberdò non si volta; conti
nua a fissare il giornale, anche se 
non legge. Lo sa benissimo ciò che 
passa in quei cervelli, dove la fra
se giusta, la richiesta, la leccata 
complimentosa si arricciano e si 
tormentano, pronte a saltare verso 
di lui come tanti grilli. Le cambia
li e le vertenze sindacali del Ma
strangelo, il « Mi scusi, commenda
tore, ma da Roma vorrebbero... > 
del questore Mazzullo, persino le 
partigianerie ruffiane del Gazza e 
i sospiri poetici dell'avvocato Can
toni, così vivi di squisita delusio
ne sentimentale...: Doberdò alza le 
spalle, è troppo stanco. Il suo pro
filo si inabissa sempre più nel gior
nale; la sua lettura si fa sonnec-
chiante. . • 

II Questore Mazzullo, allora, si 
piega verso il Gazza e sommessa
mente dice: — Certo, è in una con
giuntura interessante quanto ar
dua... Degna del suo talento, d'altra 
parte, del suo talento... — e il Gaz
za approva, contemplando il prin
cipale favorito dei suoi impicci con 
la tenerezza che si può rivolgere 
ad un bambino che riposa. 

' Ma Doberdò non pensa alle con-
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giunture. Egli guarda la nebbia che 
s'ammucchia dietro le . vetrate, e 
intanto si chiede dove sarà la ra
gazza di prima; s'immagina il ca
lore del suo fiato, lei che mangia ri
dendo ad una tavola povera e illu
minata, il rosso della sua bocca, e 
lei che si spoglia liberando il suo 
fresco seno, prima di mettersi a 
letto. S'immagina il chiarore delle 
sue finestre nel buio della nebbia 
e della notte. Un'anonima ragazza 
di bottega si stende pigramente nel 
suo cervello, in questo raro momen
to di pace, ed egli torna a sorride-

»'' re tra sé, piegando sul petto quella 
testa che regge i destini della città... 

II 

Disegni di Fernando Tarulli 

LA NEBBIA affondava gli ar- . 
gini, i cascinali con i fogoni 
accesi e che, a momenti, ap- [ 
parivano come vampate di ' 

bombe in fondo alla notte, quando 
il vento mutava intorno alla casa ' 
della Viola. Povera Viola, pensava 
la Califfa in quelle serate da dèlit-.' 
to. quando la vedeva che se ne" an
dava giù per la strada tenendosi al 

• muro, le mani che riconoscevano le 
crepe lungo quel calvario, come una 
cieca, per non ritrovarsi sperduta 
in mezzo alla campagna. E toccava 
alla Califfa mettersi sulla porta, fin 
che lei non aveva raggiunto le pri
me case della borgata, e di là can-

: tare e gridare, cosi che. udendola 
dalla cima della sua casa, la Viola 
sapeva riconoscere la direzione giu
sta e non' si smarriva. . 

— Volare, oh, oh... —, e infine, 
da quel nero d'inferno, arrivava la 
sua voce a zittirla: — Califfa, ba
sta!... . - . . • . • 

Allora la Califfa ritornava dentro 
' e si chiudeva la porta alle spalle. 
Si sedeva accanto alla stufa e le 
pareva di vederla, la Viola, con 
quella faccia bianca di poca salute 
e di strapazzo, con quegli occhi che 
erano stati tra i più belli, un tempo 
lucidi di giovinezza e ora di feb
bre. mentre si stringeva lo scialle 
sulle spalle e ci tremava dentro, po
vera donna di quarantanni che ne 
dimostrava sessanta. 

Scappava attraverso la strada, 
perché non la vedessero i questuri
ni di notte, e poi in una trattoria . 

' dove, al piano di sopra, c'era uno 
stanzone con un tavolino e una 
branda. Un freddo da morire, con 
le finestre che sbattevano ed entra
va altro freddo e nebbia. La Viola 
si coricava sul materasso, treman
do, come una che debba partorire, 
e sperava che passasse alla svelta 
anche quella notte. Di sotto man
giavano e facevano chiasso. E spes
so veniva gente anche da oltre il 

' torrente, un po' per il vino, che 
era sincero, ma soprattutto perché 
se la raccontavano a modo loro di 
quella donna, che. a sentire molti, 

- d i battaglie ne aveva fatte, ma te-
• neva ancora, e come. 

E ogni volta era un'alzata di feb
bre; tanto che, a nottata finita, 
quando la Viola riprendeva la stra
da verso casa e la Califfa udiva la 
sua. voce che la implorava, e le 
correva incontro, si ritrovava ad
dosso un povero essere avvilito che 
ansimava, scottava, e le tremava 
tutta dentro le braccia. La portava 
in casa, le sfregava la schiena per 

• darle un po' di calore. la metteva 
a letto e poi ci si infilava anche 
lei. accanto, per tenersela stretta 
ancora, tutta la notte. 

Povera fronte che cercava la pa
ce sulla sua spalla, povero respiro 
che si confondeva col suo, con la 
stessa disperazione: quella della Ca-

. liffa fredda, lucida, che le impediva 
di chiudere occhio; quella della Vio-

. la generosa invece, e oscura, ma 
fonda come un pozzo. Proprio al
lora la Califfa imparò come posso
no essere lunghe le ore di una notte 
e crudele quella luce che non arri
va mai a sbiancare i vetri, a con
solarti con la certezza, almeno, che 

. se ti sentirai morire potrai chiama-
re qualcuno... 

La Viola, dunque, si avviava alla ; 
sua via crucis e lei restava abbrac
ciata al tubo della stufa, contando 
le ore con i treni che passavano 
(li conosceva bene, quei treni, per- . 
che, qualche' mese, dveva fatto la 
notte in uh capannone di smerciò 
della ferrovia, addetta al controllo 

*•'.*' delle spedizioni). 1̂1 diretto del le . 
) ' undici, il direttissimo per Milano 

della mezzanotte e; nella calma di ••' 
quella casa, con i panni slesi e sgoc- • 

; » cìolnnti attraverso la cucina, non 
""• si udiva che il respiro dei figli del

la Viola. Se scostava il festone dei 

panni poteva vederle, quelle crea- , 
ture allineate tutte nello stesso 
grande letto, in fondo, sotto la vol
ta, accatastate l'ima sull'altra, in 
una confusione fatta d'amore e di '.. 
tenero egoismo, con le braccine sul
le coperte e le facce beate. Le an
dava a rimettere sotto il lenzuolo, 
quelle piccole mani strette nel tor
pore del sonno, ma prima le teneva 
nella sua mano, con quel battere 
di sangue innocente, con quelle 
tenere ossa. 

E pensava anche: che matta, la ;', 
Viola... Perché quei figli non erano .' 
nati per caso; li aveva voluti lei, 
tutti, con tanta voglia di vivere e , 
fiducia negli uomini che — quando 
le *" raccontava com'è che decideva 
di farli — la Califfa si vergognava 
come una ladra d'essersi in . quel 
modo disamorata della vita. — Lo 
so che faccio male, Califfa mia — le 
confessava — ma quando mi capi
tano certe persone che nella vita 
hanno fatto fortuna, e sono belle e ;; 

intelligenti, e ti chiedi come sono •"" 
riuscite a fare tanta strada, mi vie- ,. 
ne una gran voglia di farci un fi
glio... Quello se ne va, e io sto lì 
e penso: se nasce stavolta avrà il 
suo sangue e anche un poco del 
suo cervello, e se ha fatto fortuna 
lui, perché non deve farla mio fi
glio?... —. E così era nato l'onorevo-
lino, con certi ricci di pece intor
no al naso camuso, proprio come 
li aveva il Giacinto Gazza, adesso 
tirapiedi del Doberdò, ma che s'era 
fatto la Viola nel suo più fulgido 
momento politico. L'onorevolino (i 
nomi glieli aveva dati lei. la Viola, ';'> 
e così si compiaceva di chiamarli) 
dormiva con la testa sulla spalla del 
poeta, brutto con quei bitorzoli sul 
testone e che, a immaginarselo già 
grande, col cappotto buttato sulle 
spalle e il fascio dei giornali sotto . 
il braccio, sembrava la caricatura 

- del Cantoni quando passeggiava sot
to i portici prima di cena (— Brut
tino lo è, ma guardalo negli occhi, 
Califfa —, diceva la Viola accarez
zandosi il figlio — guarda se non 
ti sembra nato per pensare, questo 
qui...). 

Insomma, c'erano in tanti a dor
mire, rabbrividendo di freddo, sot
to quel lenzuolo (a meno che le 
fantasie della Viola, sempre troppo 
esuberanti, non fossero bugiarde, 
come la Califfa dubitava) e alla Ca
liffa veniva da sorridere e quasi 
non ci pensava più alla sua croce: 
pensava ancora a lei. alla Viola 
quando, pettinando alla mattina i 
suoi figli, e come rinata da una not
te che pareva non essere mai tra
scorsa, le gridava: — Ecco qui la 
città in un mazzo, Califfa!... —, e 
rideva, rideva, contagiandola con 
quel riso generoso... 

Ili 

QUANDO arrivava il tempo 
dell'opera e sulla facciata 
del Regio Teatro le facce 
dei tenori e delle primedon

ne. imparruccate, incipriate e le
ziose. apparivano nelle cornici do
rate delle locandine, la Viola era 
come se risorgesse ad una felicità 
sepolta nell'amaro resto degli altri 
giorni dell'anno. Anzi, in fondo, lei 
non viveva che per questo, o qua
si. e il suo animo bizzarro e oscuro 
si placava soprattutto in quell'emo
zione che le veniva per via di pa
dre. madre ed antenati. 

Era, infatti, assai più di una gioia 
istintiva quella che la prendeva al
lorché, nella grande strada nebbio
sa, tra i platani che stillavano con 
tonfi pesanti in quell'ala di città 
deserta, le luci del teatro si accen
devano sulle volte, la bella gente in-
gioiellata e impellicciata scendeva 
dalle automobili e d'improvviso las
sù. dai finestroni della cupola, si 
diffondeva il suono del primo attac
co dell'orchestra. Era un rito, al
lora. quello della Viola e lei pen
sava che, alla fine, cos'era un'an
nata di amori trascinati nella pol
vere delle strade, nascosti come •. 
fruscii di topi nel buio di stanze 
vigilate o neglette, quando arriva
va finalmente la stagione del Pope- • 
ra e lei, inebriata e libera, per qual- v 
che sera poteva infilarsi nella calca ••• 
di una folla profumata, aspirarne ' 
ad occhi chiusi quel profumo, con i 
risparmi nella tasca che le consen- ; 

. tivano, di passare a testa dritta, co- '-
- me una qualunque persona pulita, '. ' 
*di scivolare su per gli scaloni* fino ;• 

' alloggione? - •>' ••*•-•*•••-. J •••• • -•. 
'• - E per sentirsi più viva In questa ; 

sua conquista o, meglio, per quella <' 
generosità che in lei era cosi schiet
ta, la Viola trascinava anche le sue 

compagne, pagando la stagione del
l'opera anche a loro. Era, insomma, 
un mese di spese pazze, di pianti se
polti nell'umile angolo di una pan
ca allo sfiorire di una Violetta in 
cui malinconicamente la Viola si 
vedeva riflessa e colpevole, di con
tentezza agli esultate dell'Otello... 

Una pace di vivere che comincia
va già al pomerigigo quando la Vio
la saltellava nuda per lo stanzone 
della sua casa, e intorno a lei le 
amiche, nude anch'esse, a versare 
acqua nel tino, preparandosi per 
il bagno. I poveri straccetti volava
no sulle sedie e mentre la Viola 
si buttava nel tino, e poi la Bruna, 
sgangherando la bocca in uno stre
pito felice, come se fosse stato il 
primo bagno della sua vita, l'Anita 
arroventava i ferri per la messin-
piega. Le risate si alzavano dalla 
povera baracca, mentre la sera av
volgeva la casa di ombre, rendendo 
impaziente un'attesa in cui la Vio-, 
la, fissandosi poi nello specchio, si 
rendeva conto di quella purezza ri- ,, 
conquistata. Fin che le musiche non 
avevano inizio, nella penombra fu
mosa del teatro... 

Ma quella sera, mentre la platea 
s'affollava, la Viola e le sue com- . 
pagne, spenzolando dall'alto le loro 
teste curiose, non risero, non si com
mossero per quanto il palcoscenico 
poteva offrire ai loro stupori infan
tili, poiché il vero teatro non stava 
per loro tra le quinte, sopra le te
ste illuminate dei professori d'or
chestra, ma. stavolta, dalla parte 
opposta, là dove due carabinieri im
pennacchiati facevano ala alla gen
te che entrava. 

• — Eccola!... — gridò d'improvvi
so la Rosa, avvampando tutta per 
la soddisfazione d'aver fatto la sco
perta. e allora anche le altre si ag
grupparono sopra la sua schiena, 
con un brivido di commozione che 
si tramutò in gonfiore di lacrime 
negli occhi della Viola, mano a ma
no che la Califfa, dapprima esitan
te. poi ironica padrona della sua 
bellezza, avanzava sulla guida, 
scortata dal valletto, stringendosi 
nel vestito che la Viola aveva af
fittato por lei. tenendo tra le dita 
il biglietto che alla Viola sarebbe 
costato una settimana di pane e for
maggio. 

La Califfa avanzava, inebriata. 
dalla luce, e la fronte le scottava 
per l'emozione. Ma forse per que
sto: per la paura che l'aveva af
ferrata appena compiuto il primo 
passo in quel mondo che non le 
apparteneva, per l'impulso di scap
pare e il puntiglio di resistere, il 
suo corpo aveva acquistato una fie
rezza che la faceva più ' alta, più 
superba, e la piega dei capelli sciol
ti sotto la macchia della spilla di 
oro matto (quant'era costata, alla 
Anita, quell'acconciatura maestra...) 
faceva ancora più bianca la sua 
spalla e la pelle dei suoi seni. 

Acquistando sicurezza, la Califfa 
occhieggiava di palco in palco, su, 
alla ricerca della Viola e delle al
tre, nella penombra affollata di 
teste ridenti e fu con un impercet
tibile colpo di reni che. spostando 
in giro il binocolo, il questore Maz
zullo. insediato con famiglia a la-
tere dell'ex palco reale, inquadrò 
la sfida di quelle gambe accarezza
te dalla frangia del vestito. Un pic
colo colpo di reni, stupito e felice 
come fu l'arrestarsi delle dita del 
Pedrelli sulla narice: come fu. so
prattutto, la presa con la quale il 
Doberdò arrestò il gesticolante brac
cio del Gazza. 

— Com'è possibile, commendato
re, un piano di ricostruzione edili
zia, fatto apposta per rovinare, di
co rovinare, quest'antica cit... 

— Chi è?... — gnigni Doberdò. 
puntando il fianco della Califfa, nel 
momento in cui si inabissava nella 
poltrona. 

— Chi è chi?... — chiese smarrito 
il Gazza. ' 

Il Doberdò gli girò la nuca nella 
direzione giusta, e agli occhi miopi 
e indagatori del Gazza apparve il 
volto della Califfa, quegli occhi, 
quella bocca, ma soprattutto quegli 
occhi nel vivo della luce, .mentre : 

lei si voltava ancora una volta e,', 
individuata finalmente la mano -
sventolante ' della Viola, sorrideva, '. 
proprio come se sorridesse al " Do
berdò, al suo testone corrucciato ,e ' 
diffidente, sopra, il cravattino a far- ' 
falla. Un puntiglio, per il Gazza, 
nel non poter dare immediato no- -
me a quel volto ridente e s tupi to 1 ' 
— che, agli òcchi del Doberdò, egli 
si piccava di scaltrezza, oltre che " 
nel mare magnum dell'amministra
zione, anche nella ruffianeria amo- % 

rosa •— un puntiglio che s'addolci 
allorché il Pedrelli, interpellato con 

uno schiocco di dita, allargò le brac
cia. ignaro pure lui. 

Ma intanto le luci cedevano ad 
una mormorante penombra bianca
stra di fumo e, mentre dalla buca 
dell'orchestra s'alzava un'impenna
ta di trombe, una lacrima scivolò 
sulla guancia della Viola e lei la
sciò che le solleticasse le labbra, 
che le ricadesse sul pelo matto del 
suo cappotto, perché, una soddisfa
zione così, non l'aveva provata mai ' 
nella sua vita. Nella felicità della 
Califfa. nella fierezza di quel volto 
che superava in bellezza ogni altro 
intorno, la Viola vedeva finalmen
te appagata la ' smania che s'era 
portata dentro in tutti quegli anni: 
di entrarci lei, a testa alta, proprio 
come aveva saputo fare così bene 
la sua compagna, nel teatro gremi
to. di sedersi animando l'aria in
torno nella platea, distogliendo gli 
sguardi, come stava accadendo ora 
per la Califfa, e anche un po' per 
merito suo, perché era stata lei, la 
sera prima, a impuntarsi: 

— No, Califfa, te in loggione non 
ci devi venire... Te sei nata per se
dere in platea! • -• '• 

Ora non le importava più che il 
padreterno le avesse dato quella 
faccia, che già da bambina se l'era 
ritrovata nello specchio così, tale 
e quale, pronta per il marciapiede 
— quella faccia in cui si leggeva 
troppo bene tutto e che l'aveva sem
pre trattenuta dal gran > passo — 
perché ce l'aveva fatta. Appoggiò 
la fronte alla colonna e girò gli oc
chi su quel cielo brillante di ori, 
di ventagli, su quel cielo di facce. 
Un'avventura che si concluse il 
giorno dopo, allorché un garzone 
di fiorista errò in bicicletta per la 
periferia più sbrindellata e rissosa, 
portando un gran mazzo di rose 
fiammanti, che ; non gli stava sul 
manubrio, su per la straducola se
polta dai rifiuti, tra i panni stesi. 
Un mazzo di rose che, messo da
vanti al camino spento, illuminò 
la cucina della Viola: e lei quasi 
non ci credeva e anche le sue com
pagne, che entrarono impacciate, 
come se il rumore dei loro zoccoli 
avesse potuto dissolvere quella fiam
mata sulla parete. > • 

E fu con mano tremante che la 
Califfa staccò dal cellophane quel 
biglietto vergato apposta per lei e 
sul quale stava scritto un nome: 
•e Annibale Doberdò >. 

Alberto Bevilacqua 

Alberto Bevilacqua, già noto 
ai nostri lettori, è nato a Par-

. ma nel giugno del '34. Nel 1961, , '.. 
è uscito il suo primo libretto; 
una raccolta di versi che avevm 
per titolo L'amicizia perduta e 
che comprendeva, tra Yaltro, 1# 
poesie premiate con il « Libere 
Stampa -. Nel 1962, ha pubbli- ..-
calo Una città in amore, un ro~ . 

., mamo-cronaca che — partendo 
'; dalla rievocazione della rivolta „ ( 
'."di Parma del '22,- contro le r 
' squadracce fasciste di Balbo — \ 
! ricostruirà cent'anni di Resi-- • 

•< stema europea avendo, come . 
protagonista principale. Guido ? ] 

v Pirelli: . animatore della lotta '.• 
parmense, morto durante la '., 

? guerra di Spagna, •: . . :,\ 
. '. . Pubblichiamo oopi un capito' C 
i.lo del romanzo di Bevilacqua ''' 
, che la Casa Editrice Ri«oll: ' 

metterà in retrina ai primi dì .' 
i-rnappio. 71 romanzo, che uscirà' ~*'i 
> nella collezione *La Scala*,. , 

/ avrà per titolo La Califfa, eoi ... 
nome della profaoonijfa. • • .< >, 

• • . . . ••> • >'-.'i . 
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Quest! scrittl di Jean-Paul Sartre 

ci riawicinano alle circostanze 

politiche del nostra tempo 

attraverso I'esperienza di pensiero 

dello scrittore francese 
JtaivPaul 8artr* 

II filosofo e il politico 
Ma il conlenulo del libro supera il significalo letterale del titolo: non vi e lanfo il 
rapporto con una polilica determinata, ma un tenfalivo di inconlro e di analisi delle 

(orze e dei movimenli reali che sono polilica attiva 
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II castello di Carini, com'e oggl 

chianci 
Siragusa 

Dal titolo scelto, II filosofo e il politico, pud sembrare 
che la raccolta del saggi di Sartre pubblicata dagii Editor! 
Rlunlti (pagg. 336, L. 3.000) trovi il suo asse nell'esame 
del rapporto Ira cultura e politica che spesso in questi 
ahnl e stato al centro del dibattito generale. Ma il libro, 
per raolti motivi, va piu in la. Le sue pagine, infatti, non 
sono nate da una riflessione isolata, condotta fra le 
quattro pareti di uno studio o di un laboratorio. Ne in 
esse si trova un intento di immediata teorizzazione. 
Questo e, del resto, uno degli aspetti particolari della 
ricerca sartriana: non imprigionarsi nelle formulazioni 
concettuali, non chiudersi nelle distinzioni astratte fra 
idea, concetto e nozione che 
portano a fallimenti succes-
sivi gli eredi idealistic! di 
Hegel, misurare il tnondo 
sui particolari ma senza 
trasformarli in labirinti di 
esperienze (quelle espe-
rienze che quando restano 
pure esperienze sono la ra-
gione degli sciocchi, come 
avrebbe detto Alain), 
aprirsi alia singolarita, al
ia" novita, alle proposte e ai 
mutamenti ma senza di-
menticare il rigore che la 
respohsabilita della storia 
insegna. In breve, essere 
sempre in grado, secondo 
una lezione che ci viene an-
che da.Gramsci, di verifi-
care s"ulla circostanza — la 
vita di Paolo, di Renzo o di 
Giovanni — la validity del
la teoria. , 

Questi scritti, quindi, ci 
riawicinano alle circostan
ze politiche del nostro tem
po attraverso l'esperienza 
di pensiero di un filosofo. II 
primo di essi, c I comunisti 
e la pace*, fu scritto, co
me molti ricorderanno, nel 
1052. dopo il fallimento 
dello sciopero che, in pie-
na guerra fredda, fu pro-
clamato dalla Confedera-
zione del < lavoro francese 
contro l'arrivo a Parigi del 
generale Ridgway. < II 
fantasma di Stalin > appar-
ve dopo gli avvenimenti 
tragici d'Ungheria. Seguo-
no un gruppo di scritti po-
lemici dettati dagli avveni
menti imposti alia Francia 
dalla guerra d'Algeria e 
dall 'awento al potere del 
gollismo e un gruppo di 
saggi che, ;sia pure occa-
sionalmente, furono dedi-
cati agli indirizzi e alle at-
tivita culturali dei movi-
menti - rivoluzionari. . « II 
pensiero ' politico • di Lu
mumba > fu composto du
rante Testate dell'anno 
scorso come premessa a 
una raccolta di scritti del 
presidente-martire - Congo
lese. Inflne, fra gli altri, si 
nota il saggio < Merleau-
Ponty vivo>. E' del 1961. 
Rievocando la fertile ami-
cizia che lo ' aveva unito 
dopo la liberazione all'ami-
co appena morto, Sartre 
bruciava ogni ricordo della 
polemica che c'era poi stata 
fra loro: nelle Aventures 
de la dialectique Merleau-
Ponty aveva voluto dimo-
strare persino che !a posi-
zione sartriana era quella 
di un ultra-bolscevico. 

" I pericoli che possono 
far afflorare raccolte di 
scritti dettati dalle occa
sions . specie quando alcu-
ne di queste occasioni sono 
polemiche, risultano evi-
denti In questo caso, se 
non si tiene conto delle 
premesse dell'autore, un 
lettore comunlsta potr4 an-
che essere offeso da certi 
giudizi contenuti soprattut-
to nel saggio «II fantasma 
at Stalin >. Con molta chia-
rezza, nella sua introdu-
zione, U compagno Mario 
AlicaU parte da questa 
possibvliti per segnalare 
Tunica lettura possibile di 
pagine come queste. in un 
momento come quello pre-
sente, in cui « ricerca del
la verita e ricerca di una 
giusta strategia rivoluzio-
naria tendono sempre piu 
a coincidere anche all'in-
terno del movimento co-
munista internazionale ol-
tre che nelTesperienza sto-
rica della dasse operaia co
me classe». 

-Dobbiamo dire anzi che 
proprio Sartre ci pud aiu-

(1 tare in un'opera come que-
,̂ sta con le sue contestazio-

p • ni e con quello che e stato 
§,t j fino ad oggi il suo rigore 
I- Idi frortte alle forme atlive 
*' ' del pensiero attuale — dal-
£ ' Tesisteniiialismo alia feno-
'£ tmenofogia'husserliana — e 
ffr: alio stesao marxismo consi-
^Tjderato come c o r i z z o n t o 
> ^ dell'uomo.odierno e. in ogni 

? caso, come pietra di verifi-

LK 

A. 
ffi] nell'analisi del rapporto tra 

i fatti t la condizione di svi-

ca.' Ma qui e soprattutto 

luppo della teoria che si 
esercita il pensiero sartria-
no. In questo, dicevo, il 
contenuto del libro supera 
il signiflcato letterale del 
titolo. Non e tanto il rap
porto con una politica de
terminata, con una politi
ca trasformata in forma 
istituzionale, ma un tenta-
tivo di incontro e di anali
si delle forze e dei movi-
menti reali che sono poli
tica attiva: la politica che 
contraddice e costruisce e 
trova il suo dinamismo e 
la sua possibility di espan-
sione nella classe operaia, 
nelle altre classi oppresse, 
nel risveglio dei popoli co-
loniali, nella nascita dei lo
ro stati nazionali. ' 

E* Sartre a sentire fra i 
primi che alcune volte 
usando dei loro strumenti 
tradizionali di lotta — ad 
es. lo sciopero politico — i 
lavoratori possono esporsi 
a sconfitte e ad errori, ca-
dere poi nella stanchezza, 
nell'indifferqnza, nella sfi-
ducia ma che, per questo, 
non viene meno la necessi
ty e il principio del movi
mento organizzato. La scon-
fitta del sindacato o del par-
tito non si identifica e non 
si risolve solo nella sconfit-
ta della classe. In forma 
mediata, essa coinvolge 
tutti coloro che hanno in-
teresse alia rivoluzione. In 
questa luce egli guarda an
che lo stesso fenomeno del-
1'eredita staliniana solleci-
tando una ricerca che, ac-
canto agli errori o alle pos-
sibili degenerazioni, consi-
deri valori e principi so-
cialisti divenuti irreversi-
bili nell'URSS (e fuori del-
TURSS). In questo modo 
egli scopre anche il valore 
non piu solo morale del 
movimento nazionale e di 
emancipazione dei popoli 
afro-asiatici. 

Cos!, nel saggio su Mer-
leau-Ponty. si pud davvero 
scoprire, oltre che una * le
zione di metodo>, anche il 
cardine di una ricerca e la 
immagine di una situazio-
ne. Quel dialogo fra due 
pensatori, entrambi venuti 
dalla borghesia intellettua-
le, entrambi passati per 
esperienze analoghe di pen
siero e di vita, matura in 
conflitto nelle loro conclu
sion!. E* una testimoniari7a 
anche sulle possibili stra-
de dell'odierna ricerca idea-
le. Oltre tutto il filosofo 
ha certo perduto il trono o 
il potere tirannico dell'au-
torita, ma per trovare ben 
altro nelFumanita in lotta 
per la propria liberazione: 
l'elemento in cui il pensie
ro vive e si autocostruisce. 

Ecco perche. aggiungo. 
il rapporto fra Sartre e il 
movimento rivoluzionario 
di cui Alicata parla ugual-
mente nella sua introdu-
zione, e davvero di tipo 
nuovo. S'e sempre parlato 
di impegno e di c intellet-
tuali impegnati > davvero 
strumentalmente Questo 
rispondeva al -quadro di 
un partito tradizionalmente 
legato ad attivita che spes
so non superavano 1'agita-
zione e la propaganda e 
dove Telaborazione di una 
politica era determinata 
dalla contraddizione imme
diata con una borghesia 
immobile e schematica nel
le sue difese e nelle sue vio-
lenze. Con la sua dottrina 
e nei suoi legami con la 
realta rivoluzionaria. il 
partito dimostra di aver 
acquistato sempre piu una 
funzione politica di guida 
culturale nel mondo d'oggi. 
II comunismo non teme la 
verita. la ricerca per affer-
marla e farla vincere Que
sta funzione si svolge ver
so un arricchimento dia-
lettico che si fonda sopra 
l'impegno critico: quella 
nozione di impegno critico 
attivo sulla quale Sartre ha 
forse dato in questi anni il 
piu valido contributo. 

Michtle Rago 

Un «coro» in platea 
i t 

per il teatrodi Dessi 
Intervista con lo scrittore dopo 
la «prima » alia radio di «Eleo-

nora d'Arborea » 

Giuseppe Destl 

«La vedova del bitter-. 
« II bitter in corte d'assise -. 
-Gli amanti del bitter-™ Gli 
articoli di giornale susse-
guentisi nel tempo e atti a 
formare una stona a puntate 
vengono collcgati da un sot-
tinteso - contmua al prossi-
mo numero- e (esplic:ta-
mente). per mezzo dei titolj. 
dei somman, degli occhielli, 
cioe di quelle brevi frasi in 
corpo tipografico mi no re che 
sono preposte al titolo: gli 
occhielli tncludono - spesso 
una parola-sigla. capace di 
simboleggiare la vicenda 
trattata piii sotto: & cosi che 
un vocabolo come -bitter- e 
divenuto un elemento nas-
suntivo che. mettendo in oni-
bra le parti del discorso a Iui 
adiacenti. muta la frase in un 
nehiamo (in un segno) e si 
trasforma quasi in un nomc 
di rubnca. - II giallo del bit
ter-. - II bitter-: ecco la for
ma estrema di questo feno
meno. un massimo di conci-
sione che guida il lettore a 
trovare rapidamentc rib ch<> 
cerca. 
• Alcuni vocaboli (tramite 
l'uso continuato che possono 
fame l g.ornali. la radio e la 
televis;one) si cancano di si-
gnificati ' e compaiono. nel 
lmguaggio parlato, allusivj di 
tutta una situazione o vi-
cenda: un signore entra in un 
bar e chiede un bitter, e il 
ramenere. servendolo. non 
nesce a frenare un sornso 
Si cap;5ce come, passando 
nel campo delle valutazoni e 
dei • giudizi. possano quindi 
formars! (attraverso gli orga-
m di informazione) drfimzio-
ni lapidarie. motti. vocaboli 
compend.osi. che si so;titui-
scono all'analisi tra5c:nando 
con se impressioni cristalliz-
zate (naturalmente queste 
semplificazioni e le parote 
condensanti che ne derivano 
possono anche ritenersi neu-
tre: occorre vedere in quale 
senso vengono impiegate). 

Ma tormamo ai titoli: nel 
quotidiani a formula scanda-
listica o nei • giornali della 
sera, essl tendono ad oltre-
passare il mero compito in-
dicativo. a colpire rattenzio-
ne utilizzando anche battutt 

di spirito (« Mao non miago-
la - ) . giochi di parole, allusio-
ni comprensibili solo a chi 
si interessa di sport (« Corso 
della vittoria -) o di altri ar-
gomcnti particolari. Occorre 
anche tener presente che 
spesso un giornale viene letto 
alia svelta, -per titoli-* (e 
senza dubbio si risponde. in 
quest'ambito. con una sempre 
maggiore agilita). e allora 
titoli. occhielli. somman si 
pongono come scritti auto-
sufficienti. 

Esigenza di densita ed esi-
genzj di brevita. incontran-
dosi. possono porta re alia eli-
minazione di articoli (- Pen-
sionato travolto da motocar-
ro-) o di verbi (-Pajetta: 
battere i monopoli - ) . Inoltre 
la disposizione dej termini 
entro una frase puo vanare. 
e sono frequenti le mvers-.oni 
con intento espressivo: - At-
tuare le riforme chiedono 1 
delcgati -, - Erano 13 nula le 
buche delle nostre strade-. 
- Schiaccsato da un bulldozer 
sacerdote antirazztsta - ecc. 
formule nelle quali e eviden-
te la volonta di nlevare un 
certo membro della frase. e 
avvert.bile un certo gus'o 
per la frase ritmata quadn-
membre 

In taluni elementi del lm-
Ruaggio giornalistico (intesta-
z.om. didascalie ccc.) che 
servono ' ad organizzare la 
massa delle notizie. si posso
no insomma repcnre e stu-
d!are delle co*f»nti retonche. 
alia cut ongme. tuttavia. c'e 
per lo piii una necessity di 
concisinne (st sa che va 
acucndosi il bisogno d: infor-
marsi con economia dt tem
po): un «semp;o notevole di 
tale indinzzQ e fornito dai-
I'uso delle virgoiette in fun
zione di commento (che re-
sta sottinteso): una frase co
me - Rl.otabilito Tordine nel
le Asturie -. comparendo in 
un certo giornale o in un cer
to contesto. non intende es* 
sere un'enunciazione sempli-
ce. bens) giudicare Implicita-
mente tin fatto con tono ama-
rcggiato-lronico? 

Tiziano Rossi 

La fortuna di Giuseppe 
Dessi tra un pubblico piu lar
go, o — per usare una ter-
minologia gin in uso e ora 
in decadenza — tra il pub
blico del c boom », e stata 
fatta dalla trasmissione dei 
suoi drammi alia televisio-
ne. « La trincea », diciamo, 
e c La Giustizia ». Sull'onda 
di queste trasmissioni, il 
Dessi de «La sposa in cit-
ta >, di c San Silvano », di 
€ Michele Boschino » e de 
c I passed > e diventato il 
Dessi de « II disertore >, il 
Dessi noto non piu soltanto, 
si vuol dire, ai circoli let-
terari, ma anche al pubblico 
delle colonnette « self-ser
vice ». 

Forse non era proprio que
sto l'incontro che lo scritto
re aveva desiderato di fare 
con il pubblico dei suoi ro-
manzi e, specialmente, delle 
sue opere teatrali. Avrebbe 
voluto un incontro piii diret-
to. non mediato. E' cosl. e lo 
capiamo bene ora che gli sia-
mo davanti. in casa sua. du
rante un nuovo dialogo con 
lui. Nuovo, diciamo, perche 
ne abbiamo nella mente altri 
piu vecchi. e qualcuno ricor-
dera che proprio in una oc-
casione come questa dicem-
mo che Giusepoe Dessi scri-
veva quella « Eleonnra d'Ar-
borea » che il 3 aprile scorso 
e stata trasmessa dalla ra
dio e che, nel prossimo au-
tunno. uscira nei * Quader-
ni dei narrator! italiani ^ di 
Mondadori. Ci sembra chiaro 
che il mezzo attraverso H 
quale Dessi avrebbe voluto 
raggiungere il pubblico del 
suo teatro sono le tavole del 
palroscenico e la platea. Ma 
detto questo, non si e ancora 
detto niente. Dessi vorrebbe 
un pubblico non. com'egli di
ce. -snob-, viziato. Intellet-
tualistico, ma un pubblico 
popolare. 11 colloquio chia-
risce meglio il significato 
di questa parola. 

— SI — dice — la realiz-
zazione che e stata fatta al* 
la radio della € Eleonora 
d'Arborea » mi ha soddisfat-
to abbastanza. Soprattutto 
perche mi sono accordo che 
il dramma « regge » bene 
sulla scena. C'e eauilibrio 
tra i personaggi e il coro. 
E il coro. nel mio dramma. 
e importante. tanto che i 
personaggi non esistrrebbern 
neppure. se non ci fosse. II 
coro parla. racconta. compie 
delle azioni: e il popolo che 
accompagna Eleonora d'Ar
borea contro gli Aragonesi 
Questo coro-popolo e la ma
teria viva del dramma. Pen-
sa: in una struttur.l sociale 
rudimentale. ma nella qua
le non esiste la proprieta 
privata. gli Aragoneii porta
no il feudalesimo. E' natu-
rale che il popolo resista e 
si stringa attorno a Eleonora. 
La quale — aggiunge Dessi 
definendo il personaggio —. 
pur essendo di sangue pa-
trizio, viene fuori dal popo
lo e con e<=<;o s! identifica 
Si sa. la lotta. alia fine, e 
perduta E* la peste che scon-
figge Eleonora. la peste por-
tata dagli Aragonesi. 

— Una peste che non e 
una peste: ma un simbolo. 
Dopo l'arrivo degli Arago
nesi, quella socleta si cor* 
rompe. 

— Si corrompe, certo: non 
e piii la sncieta senza pro
prieta privata, la societa in 
cui Eleonora d'Arborea e il 
popolo sono la stessa cosa. 
Eleonora esce dal popolo e 
spanscc in esso quando ri-
fiuta di tornare ad Onstano 
con gli Aragonesi Muore as-
sistendo gli appcstati; non 
per carita cristiana. ma per-
rhe lei e gli appestati sono 
la stessa cosa e perche que
sta sua morte e il naturale 
compimento della sua vita. 

Si capisce che Dessi ne par
la perche non sa se il pub
blico della radio abbia po
tato, al di la della media-

zione, afTerrare le idee (che 
di un dramma di idee si 
tratta, non di un dramma 
superficialmente « storico >) 
e, soprattutto, la destinazio-
ne popolare dell'opera. Per 
questo gli chiediamo: 

— II dramma sara rappre-
sentato in teatro? 

— Non mi sembra facile. 
Mi par di sentire: troppi per
sonaggi. e l'argomento... La 
verita e che il teatro, oggi, 
non raggiunge il pubblico al 
quale io mi rivolgo. Non ml 
importa niente del pubblico 
borghese. 

— E di un pubblico popo
lare? 
• — Ecco, questo vorrei, un 

pubblico organico, che fosse 
popolo. Questo intendo per 
« popolare ». Non m'importa 
niente di una classe che con-
sidera snobisticamente il tea
tro. 

— Cioe, se abbiamo ben 
capito, vorresti, jper 11 tuo 
teatro, un pubblico che fosse 
come II coro della Eleonora 
d'Arborea, un coro-popolo. 

— Esattamente, proprio 
questo voglio dire. 

* * * 
In altre parole, un pubblico 

di prima degli Aragonesi, di 
prima della peste, per que
sto dramma con cui Dessi 
ha scavato nel profondo di 
quella sua Sardegna, nella 
quale, da anni, cerca e tro
va materia per le sue opere. 
Ma c'e, nella realta d'oggi. 
questo coro-popolo? La rispo-
sta e si. E \ al di la d'ogni 
suggestiva comparazione. il 
popolo che lavorae che fa, 
da protagonista, la storia del 
nostro tempo. 

O . C. 

La piu bella storia popolare in ottave della 
tradizione siciliana 

Chianci Palermu, chianci Siragusa, 
Carini ce'e hi luttu ad ogni casa; — cui 
la purtau sta nova dulurusa — mai paci 
pozz'aviri a la so casa; — diria 'na can-
zunedda angusttusa, — lu cori abbunna, 
lu cori stravasa; — morsi la megghiu 
stidda di li Serafini, — povira barunissa 
di Carini! 

Cosi comincia wna delle 392 varianti 
della piu bella, e forse piu famosa, storia 
popolare in ottave tra quelle che la tra
dizione popolare siciliana ha tramandato 
per secoli, a partire dalla fine del '500: 
La barunissa di Carini. Vi si narra della 
triste fine di Caterina (Laura La Grua 
dei Lanza?), uccisa dal padre quattro-
cent'anni or sono per essersi innamorata 
del cugino Varnagallo ed averlo accolto 
nel suo castello. Avvertito da un frate 
della tresca, il padre si parti da Palermo, 
dove dimorava, per la vicina Carini dove 
trafisse con la spada e la figlia e Tinna-
morato di questa, senza por tempo in 
mezzo: Signuri patri, chi vinistu a fari? 
— Signura figghia, vi vegnu a 'mmazzari. 

La vicenda dovette avere gran presa 
nell'animo popolare, tanV& che essa co-
stitui motivo d'ispirazione per una storia 
che ebbe immediatamente una enorme 
diffusione nell'Isola come testimonia non 
soltanto Vindividuazione di tante e di
sparate varianti, ma il tramandarsi di 
esse sino ai nostri giorni. Inevitabile che 
sulla Barunissa si puntasse Vattenzione 
degli studiosi di folklore. 

Poesia 
e documento 

Fu il Salomone-Marino a rivolgere per 
primo particolare attenzione alia storia 
(giungendo addirittura a ritenere che da 
essa derwassero altre consimili, tra cui 
Fenesta ca lucive) della quale pubblico 
ire edizioni successive nel 1870, nel '73 e 
poi ancora nel 1914. In realtd, con le sue 
edizioni, il Salomone aveva compiuto un 
lavoro assai meritorio ma ben poco scien-
tifico: la < ricostruzione » di un un:co te-
sto, composto attraverso un'attenta scelta 
delle varianti da lui stesso raccolte in 
quarant'anni di ricerche attraverso i co-
muni della Sicilia, che e ancor oggi rite-
nuto si un gioiello di poesia, ma non certo 

un attendibile documento folklorico. 
E' quindi davvero da considerarsi una 

eccezionale scoperta folklorica, come ne 
ha parlato il Cocchiara, la recentissima 
pubblicazione delle Varianti, che corona 
una lunga e appassionato ricerca di Aure~ 
lio Rigoli per conto del meritorio Centro 
di studi filologici e linguistici siciliani 
dell'Universitd di Palermo (Supplemento 
n. 1 del Bollettino del Centro, Palermo 
1963, L. 6.000). II Rigoli non si accontenta 
di ripubblicare, commentandole, le pr«-
ziosissime varianti raccolte dal Salomon 
ne-Marino, ma imposta, in un attento stu
dio critico, problemi di metodologia filolo-
gica e di critica storica (epoca delle 
varianti, loro diffusione, contaminazione, 
eccJ di cui il presentatore Antonino Pa-
gliaro sottolinca Vimportanza e Vattualitd. 

Storia 
e usanze 

Tra le tesi di Rigoli ce n'e1 per esempio 
una assai originale: che cioe~ la storia della 
Barunissa si sta enucleata dai r6piti, vere 
e proprie lamentazloni funebri in uso in 
Sicilia nel '500. La storia, secondo il ili-
goli, sembrerebbe riecheggiare ambienti, 
torn", atmosfere propri appunto dei repiti. 

Ma qui s'entra nel piu arduo campo 
delle ricerche specialistiche, mentre la 
preziosa raccolta s'impone all'attenzione 
anche del piu sprovveduto lettore intanto 
per la bellezza delle ottave, e poi per lo 
stupendo squarcio sulla storia, i costumi, 
le usanze siciliane, come sono andate ri-
specchiandosi e modificandosi nei secoli. 
Per non dire della miniera di dati che 
vi vengono riferiti sull'epoca in cui ogni 
singola variante & stata raccolta, e presso 
chi, ed in quali circostanze la storia era 
stata tramandata in famiglia. 

Una preziosa testimonianza, dunque, si 
aggiunge a quelle di primo piano fornite 
dagli studiosi siciliani di folklore. E sta-
volta si tratta di un'opera destinata a get-
tar luce anche su altri campi, come per 
esempio quello dell'epica popolare. Che 
tali studi vadano avanti, proprio oggi che 
si assiste ad una riscoperta culturale del 
cantastorie, & un fatto sintomatico e con-
fortante. 

g. f. p. 

Aut-Aut 
Ecco ancora un suggestivo, 

sostanzioso omaggio alia mu
sics da parte della cultura 
specificamente interessata ad 
altre esperienze^ Diremmo. 
anzi. un omaggio dcll'alta cul
tura. posto che es«:o discende 
dai filosofi. E condensate in
fatti. nella rivista Ant AuU 
diretta da Enzo Paci. che al-
I'arte e alia scienza dei suoni 
dedica pressoche intero il suo 
ultimo fascicolo Un fascicolo 
doppio. non soltanto per le 
faccende tipografiche (nn 79- ' 
80. L 1200). ma proprio per 
1'importanza del contenuto 
ITn fascicolo. per6. difficile. 
n^ervato agli esperti o per 
lo meno ai piu agguernti 
letton della rivista. ma dal 
quale — e qui sta la sua sug-
gestione (alio stesso modo 
che da una nuovissima musi-' 
ca la nebbia sembra diradarsi 
quando una piu schietta di-
men^ione umana balza fuori 
a prendere il soprawento) 
— 4 possibile intanto ricavare 
un'immediata lezione. 

Non displace, ad es„ rile-
vare come Luigi Rognoni nel 
saggio Alienazione e inten-
zionalita musical? rivendichi 
la con^apcvolezza del musici-
sta (e dell'artista in ccnere) il 
quale, in una societa che sem
bra non lasciare piii posto 
ali'uomo in quanto tale, nou 
pu6 tuttavia opera re se non 
partendo dalla propria co-
scienza soggettlva Ne displa
ce I'intenzione. peraltro nou 
recondita, di ribattere I ferri 
distort!, anche polemicameu-
te infuocandoli, per rlcon-
durli ad una Unearita, sgom-
bra da equivoci • forzature. 

Ncll'afferrnazione della co-
scienza soggettiva. • Rognoni 
ricolloca Schoenberg e piii 
ancora Webern, del quale ac-
quista una nuova luce la fa-
mosa sentenza: - Per arte in
tendo la capacita di racchiu-
dere un pensiero in una for
ma. la piii chiara. la piii sem-
plice, la piii comprensibile -. 

Cioe, e qui sta la polemica 
con i post-webernianu il - ma-
teriale- sonoro (del quale 
oggi tanto si parla) non esi
ste come » oggetto in se -, ca
pace per sua sola vlrtii di 
dischiudere un senso musica-
le.' II processo di astrazione 
de] suono deriva da quello di 
una profonda interiorizzazione 
del soggctto nell'azione'musi-
cale. E* la polemica contro 
taluni atteggiamenti noo-da-
daisti. ai quali Rognoni con-
trappone il traguardo d'una 
musica che pub essere ancora 
- un linguagglo significante e 
comunicante *. 

Pur se nascosta o appesan-
tita da una sconcertante eru-
dizione. tale esigenza sembra 
essere salvaguardata anche 
nel saggio di Paolo Emilio Ca-
rapezza. La costituziont della 
nuova musica. laddove si ac-
cenna all'intima essenza di uu 
logos vivo, contrapposto ad 
ogni sorta di logos pietrificato. 
pur se in quest'ultimo intero 
come mampolazioni di cose 
gia dette Carapezza faccia 
rientrare la musica di Hinde-
mith e di Strawin^ki. e nel-
1'altro oltre che Schoenberg e 
Webern, veri ricercatori di 
una nuova strutturazlone del
la costruzione musicale, egli 
indifferentcmente inserisca la 
musica di Bussotti e quella di 
Stockhauscn, di Tudor e di 

Evangelist!, di Luigi Nono e 
di Cage. 

Fermo nel suo merito di 
precursors del nuovo mezzo 
espressivo, appare Herbert 
Eimert nelle Considerazionl 
estetiche sulla musica elettro-
nica E" scettico sulla capacita 
dell'estetica di valutare que
sta nuova esperienza. ma e 
invogliante la proposta di con-
siderare con mente sgombra 
il tentativo (quello clettro-
nico) -di una costruzione au-
tonoma dei sucni che per-
mette al compositore. per la 
prima volta. di comporre da 
se stesso il suono-. Rientra 
nel complessivo clirna di fl-
ducia nella nuova musica an
che I'awertimento che Eimert 
rivolge ai compositori, quello 
di non scivolare nell'incom-
prcnsibihta in nome -del 
sempre nuovo di nuovo-. 

Tale atteggiamento, per cosl 
dire, di prudenza, traspare del 
resto anche dall'intcrveuto di 
Gottfried Michael Koenig, 
Musica strumentale e musica 
clettronica. preoccupato della 
contraddizione o del limitc 
della musica elettronica (e 
resperienza. infatti, e presso
che conclusa), per cui • an
che nelle opere genuinamente 
elcttroniche permane innega-
bilmente un andamento stru
mentale -

La polemica (ma piu che 
polemica. II discorso, il dibat
tito. il processo chiariflcato-
re) circola anche aU'interno 
del fascicolo (cfr. le Prospet- ' 
lice fenomenologiche d*>I 
«Afanuole - di Schoenberg, 
prezioso saggio di Carlo Sin! 
e fnteruionalitd poetica e fin-
puapoio musicale di Niccnlo 
Castiglioul nel quale palpita 

1'ansia di trattenere la nuova 
musica da una decadenza mo
rale), ma tutta viene ricom-
posta in un affascinante sag-

- gio di Enzo Paci, cbe • il 
punto centrale e illuminante 
del fascicolo. Ciofe le Annota-
zioni per una fenomenoloaia 
della musica che, ridotte al-
l'osso (ma sono invece Anno-
tazioni da rimpolpare) scava-
no profondamente sulle ori
gin! del rapporto filosofla-mu-
sica e sulla • necessita •*, di 
ordinc squisitamente cultura
le e disinteressato. die tale 
rapporto non soltanto si strin
ga ma venga valutato non 
in nome di un'estetica filoso-
fica contrapposta ad un'altra 

', o d'una metafisica precosti-
tuita, ma attraverso l'analisi 
fenomenologica. II che non si-
gnifica ridurre il fatto musi
cale e la sua comprensione a 
criteri empiric!, ma, al con-
trario. stabilire, tra II suono 
acustico e il suono musicale, 
l'incidenza e il legame cklla 
storia e della cultura. • 

Tenuto conto che la musica 
— qui sta il suceo del fasci-

• colo ed e a questo punto che 
vien I'acquolina (come suc-

» cede nel Doctor Faustus di 
Thomas Mann) di ascoltarla 
finalmente una musica come 
«dovrebbe • essere, ma oon 
esiste — tenuto conto che la 
musica (e bisogna essere gra-
ti ad Enzo Paci d'averlo an
cora ribadito) -non e linguag-
gio meramente formale. ne e 
riducibile a una storia astrat-
ta di un linguaggio, a un 
insiemc di regole sintatti-
che»_ -ma appartiene all'in-
terczza dell'esperienza uma
na-. 

• • V. 
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«LE MANI SPORCHE.. E' APPRODATO IERI SERA A ROMA 

assionata 
i * 

ll'Opera 

Napoli europea 

nel Contratto» 

di Mortari 
Successo della serata completata da l 

« Mandar ino miracoloso » di Bartok 

e dal « Tabarro » di Puccini 

Sprtfncolo e feroacneo , ieri 
pi Teatro dell'Opera. ma pur 
nofondamente intenzionato a 
Hlevare taluni importantl aspet-
li della vicenda artistica di tre 

tusiclsti del nostro tempo. 
lartdk, Mortari, Puccini. Bu-

ita allinearli cosl uno dopo 
['altro, per renders't conto della 
Iterogeneita di cui dicevamo 

che, perd, non implica ne-
iessariamente un llmite alto 
ipettacolo che, semmai, richie-
fe un maggiore sforzo da par-

del pubblico per parted-
|>are alia *varieta» della se

lla. Anche qucsto, perd, e un 
lunto di merito della direzio-
\e artistica del Teatro del-
fOpera cui non • potra mai 
vtoversi Vaddebito d'uver fatto 

\oncessioni alia routine. Tanto 
vero che in una serata come 

juesta si e asiunta anche la 
fesponsabilita di presentarc, in 
}rima esecuzione assoluta, 
\opera in un alio di Virgilio 
lortari, II contratto. 

Opera singolare, per diverse 
igloni (composta nel 1963 e 

\ncor fresca d'inchiostro), do-
iimenta anzitutto della parabo-

ascendente del nostro musi-
iista, il quale dal punto di 
fista strettamente musicale. 
?mbra cominuare il discorso 

lei Concer to p e r pianoforte 
orchestra ascoltato recente-

tente all'Auditorio. L'opera, 
lot, in un tono di pensoso, cor-
\iale e accorto eclettismo tan-

pih e apprezzabile in quan-
protesa a recuperare — an-

ihe in nome d'una profonda 
\micizia per lo scrittore ' re-

'.ntemente scomparso. Giusep
pe Marotta (che e Vautore del 
ybretlo) — il clima tipicamen-

meridionale, napoletano del-
irte di Marotta, in quello 
slla civilta musicale europea. 
Ed e interessante come que-

ta napoletanita dell'opera, pur 
inza perdere nulla della sua 

Norma Benguel 

e Gabriele Tint i 

si sono sposati 
S A N P A O L O . 18. 

/ a t t r i c e cinematografica Nor-
B e n g u e l e l 'attore i ta l iano 

ibr ie le Tinti si sono sposat i 
ji a San Bernardo nei pressi 
San Faolo II rito c iv i l e si e 

jlto n e g h « s tudios » del la s o -
^ta cinematografica bras ihana 
fera Cruz - , m e n t r e que l lo re-

l ioso verra ce lebrato a R o m a 
Ive gli sposi g iungeranno v e -
Irdi pross imo d o p o aver pas -
^o alcuni giorni a Rio de J a -
iro e a Cabo Fr io . 

ia nolizia di eccezionale 
leresse per i deboli di 
Irto 

I SATELLITI 
INCONO LA SORDITA' 
frazie alia ricerca spa-
iale esfato creato un 
}pparecchio acustico mi-

croscopico 
' M I L A N O . 19 aprile-

r icerche e l e t tron iche c o m -
i te negl i Stat i Unit i per la 
l l izzazione de l sa te l l i t e IMP 
jtcrplanetr.ry Monitor ing Pla:-
krn), ora in orbita at torno al -
ITerra, hanno d a t o m o d o a l ia 
imaturizzazione d e g h appa 
tchi acust ic i di fare un r ivo 
k ionano balzo in avant i . 
Duesto fantast ico progresso e 
^tituito daU' impicgo in un 
ovo apparecchio acust ico di 
micro-c ircui to i l o s t e s so de l -

IlIPj incred ib i lmente m i n u -
Ho, tanto c h e si riesce a v e -
f l o b e n e solo al microscopio 
fatti 10 circuiti d i q u e s t o t ipo . 
n i loro 60 transistors . 160 re-
l e n z e ed i ' re lat iv i co l l ega-

iti . possono e s sere s i s temat i 
^lo spazio di una capocchia di 
i n o . 
Questo incredibi le apparecch io 
jst ico - Sate l l i te - , creato dal-
Zenith di Chicago, e s ta to 

nunclato da Mister A. C. Hol-
^d, Pres idente del la Soc ie ta 
ipl l fon. la rappresentante di 

microscopico miracolo . Gli 
ir iment i ed i col laudi sc ien-

lei hanno provato che il - S a -
f l i t e » e 5 v o l t e super iorc a 
bls ias i preccdente apparec -
| o acust ico e che offre ai sordi 
9Ti vantagg l s inora r i tcnut i 

piiiipenra esprasiva, sia stata 
inserita da Mortari abilmente e 
gustosamente, con personate 
estro inventivo, tra i « giochi » 
rttmico-timbrici di Prokofiev 
da un lato e di Strawinski dal-
laltro. 

La vicenda scenica compor-
ta anche atteggiamenti rivi-
staloh e (ia cafe-chantant , ma 
la circostanza non ha affatto 
sotpinto Mortari verso I'eufa-
ria di un j a m m e . j a m m e , 
'ncoppe jammn, ja'. ma, al con-
trario, nella sobrieta d'una ne-
vocazione storica rapidamente 
delineata e che. insieme con 
tutto il rcsto, riesce anche a 
fare spettacolo. 

Affiora talvolta il d iver t i s 
s e m e n t . ma cid non csclude il 
patctico e anzi addtrittura il 
drammatico di ccrte situazionl 
comiche o grottesche. E' per 
questo che il finale dell'opera 
si leva come una intensa, com-
mossa trenodia. un alto canto 
funebre per qualcosa che e 
morto. per tutto quel che muore 
ogni giorno nella vicenda uma-
na dei poveri diavoli. E muo
re la speranza, muore la i 'o-
glia di vivere, muore Vamore, 
muore tutto, quando la mi-
seria e i fatti che vi incidono 
finiscono col togliere al po-
vero diavolo — nel caso in 
questione Haffaele Angrisani — 
la donna che ama e il figlio. 

'Questo Raffacle e un pove-
raccio che si adatta a fare il 
prestigiatore insieme con Mimi . 
donna che egli ama e alia 
quale e legato per contratto da 
un impresario senza scrupoli. 
Durante uno spettacolo in 
Egitto, Miml gli viene rapita 
dalle guardie del Kedivi, e 
Raffaele e spedito in Italia. 
Viene dopo tanti anni il Ke-
dive a Napoli con le sue mogli 
e , Raffacle ritrova (facendo 
perd il ' quarantotto») Miml 
tra le giovanl spose dell'epi-
ziano, la quale e li per por-
tarsi via il figlio, e chiedere a 
Raffaele Vultimo sacrificio. 

Abbastanza ben congegnata 
anche dal punto di vista spet-
tacolare (ci sono balletti e 
giochi J di prestigio), nonche 
brillantemente risolta scenica-
mente e dal punto di vista del
la regla (Filippo Crivelli) e 
de't costumi (Enrico Job), 
II contratto ha fruttato agli in-
terpreti tutti, agevolati dalla 
chiara tessitura vocale (Giulio 
Fwravanti ed Edda Vincenza 
sono i bravissimi, simpatici 
protagonist!) e all'autore, chia-
mato alia ribalta. un successo 
unanime c schielto. 

Precedcva la novita un fa-
moso balletto di Bela Bartdk 
restituito dalla realizzazione co. 
reoarafica di Dimitrije Parlic 
e anche dalla illumtnante nota 
del programmino, ad una piii 
aperta esprezsivitd. Per Vocca-
sione, e stato corretto anche il 
titolo, per cui d'ora in avanti 
diremo II mandar ino m i r a c o l o s o 
(e non piit - meraviglioso •). 
Jl campo e stato sgombrato da 
compiacimentt erotici e il bal
letto acquista il valore d'una 
profonda fiducia (}u composto 
in tempi difficili) nella te-
starda, caparbia capacita del-
I'uomo di affermare, coniro 
tutti e contro tutto. a r'tschio 
e con it sacrificio della vita. 
la sua aspirazione alia liberta 

Realizzazione ad alto livello. 
sguarnita di rigonfiamenti sce-
nici e interpretata con rinno-
vato. aggressivo. inedilo spicco 
solistico da Marisa Matteim e 
U'affcr Zappolini 

Ha concluso lo spettacolo 
II tabarro di Giacomo Puccini 
Ce n'e voluto per recuperare 
quest'opera (che non pwceva a 
Toscamni ma interessava Fer-
ruccio Busont) alia cultura del 
nostro tempo, ma ancora ce 
ne vnole per apprezzarla, an
che in teatro. nella sua tncdita 
drammaticila. Ottimi gli inter
pret i: Clara Petrella (irruen-
te, ' ansiosa. sanguigna, freme-
bonda>, Scipione Colombo, Ga-
^tone Ltmartil i , Lucia Daniels . 
ma nel complesso I'esecuztone 
ha ristagnato nel clima di un 
sinahiozzante verismo. 

Concertatore e direttore del-
le Ire ope re e stato tl maes tro 
Francesco Molinari Pradelli. 
applauditissimo. attento, sensi-
bile, un ' po* sranro al ia fine. 
del quale ancor piii ce l eb re -
remmo le lodi se anch'egli, se-
guendo una recente cattiva abl-
tudine. non avesse disturbaio 
Texplo . t al Teatro dell'Opera 
tenendo gia d'occhioiil podio 
d e l M u d i t o r i o d o r e dtr iaera 
domani, tra Valtro. la S in fo -
nia n 5 dt Beethoven. E' che 
i fatti musicali vanno sempre 
phi inclinando verso - negozi > 
d'altro • genere c h e finiscono 
non soltanto col danneggiare 
la musica ma anche i dlrettori 
piii giovani, tenacemente esclu-
si dal piro. 

• • V . 

su un nodo 
di 

I I dramma d i Sartre nella serrata e v i -

gorosa interpretazione dello Stabile d i 

Torino - La regia d i De Bosio, l ln te rpre -

tazione di Santuccio e Bosetti 

II r i torno de l l e Mani sporche 
sul le s c e n e ital iane — del qua
le si e dato gia conto, l argamen-
te, da l l e nostre c o l o n n e — ha 
bollevato e so l levera ancora po-
l e m i c h e e di^cussioni, che l \ i p -
prodo del dramma di S.irtre a 
Roma, iori sera, nel la s tr ingen-
te ed iz ione de l lo Stabi le tori-
nese, e dest inato a nutrire e a 
m e g l i o o n e n t a r e . Cred iamo si 
possa togl ier di mezzo senz'al-
t io . dal c a m p o del dibuttito, 
ogni accento n s s o s o : le ragioni 
per cui, alia sua pr ima a p p a i i -
z ione, or sono sedie i anni, Le 
mani sporche fu guardato — in 
Franeia, ma anche in Italia e 
a l trove — c o m e u n testo di 
pubbheis t ica ant icomunis ta do -
vrebbero essersi ebaurite, coal 
per il profondo s v i l u p p o del 
n iovunento operaio in ques to 
periodo, c o m e per il p a i a l l e l o 
maturarsi deg l i a t t egg iament i 
polit ici de l lo bcrittore e flloso-
fo francese e, insomnia, per hi 
crescita de l la cosc ienza g e n e -
rale di determinat i prublemi . 

Sfrondata anche e a buon di-
ritto. dal regista Gianfranco D e 
Bosio, di quel m a r g i n e a v v e n -
turoso e s en t imenta l e c h e 
a v r e b b e potuto cost i tu ire u n 
mot ivo u l t e n o r e di equ ivoco , 
l'opera ci si presenta cosl nella 
sua aspra ver i ta d*indagine i n -
te l l e t tua lmente appass ionata su 
un comples so nodo temat ico , e n -
tro il q u a l e ha oggi sp icco s o -
prattutto ( c o m e Sartre s tesso 
sembra indicare) il rapporto tra 
mora le e prassi; o v v e r o l 'esi-
genza di fondare una nuova mo
rale a misura del la r ivo luz io -
ne, superando tanto il farisaico, 
ipocri to cul to borghese de l l e 
- mani p u l i t e » quanto il basso 
s t rumenta l i smo cui dec l ina tal
vol ta I'alta l ez ione del pens i ero 
marxista . I poll de l la t ens ione 
drammat ica sono, c o m e sappia-
mo, H u g o e Hoederer: inte l le t -
tuale r ivo luz ionario , il pr imo. 
d'estrazione benestante , c h e s e n -
te il d o v e r e di r innegare ad 
ogni pie* sospinto la propria 
classe , e t raduce il s u o ardore 
autorr i t ico in radical i smo. in 
e s t remismo . in n ichi l i smo; dir i -
g e n t e de l Partito comunis ta , il 
s econdo . con tutta la spreg iud i -
catezza, la dec i s ione , la dutti l i-
ta. c h e una lunga esper ienza di 
lotta, ne l l e condiz ioni piu dif
ficili. pub a v e r genera to e ar-
gomenta to . -

II tjuadro de l la v i cenda e un 
paese ba lcanico (presumib i l -
m e n t e l 'Ungher ia) fra il '43 e 
il '45: m e n t r e le sorti del la 
guerra v o l g o n o al p e g g i o per 
1'Asse, cui il R e g g e n t e si e a l -
leato contro l 'Unione soviet ica , 
il Part i to comunis ta . nel la c lan-
dest ini ta , si trova di fronte a l -
l ' imperat ivo d'una scel ta; H o e 
derer , superando a fatica I'op-
pos iz ione di s inistra in s eno al 
Parti to , inizia trattat ive con il 
P e n t a g o n o , l 'organizzazione po-
Iitica — pur essa i l l ega le —, 
c h e procedendo dagli strati ele-
vat i de l la societa. a t t inge la 
sua forza precipua nei cet i m e -
di e ne l l e masse contadine: ai 
co l loqui partecipa lo s tesso fi
g l io del Reggente , c h e nella 
prospet t iva ormai certa de l la 

f tornata 
pergirare 

«Con 
rabbia » 

- L'attrice cinematografica e 
cantante Catherine Spaak e 
rientrata ieri a Roma prove-
niente da New York a bordo 
di un aereo di linea. La Spaak, 
che viaggiava -. insieme con 
I 'aw. Antonino Cattellet. ha 
detto di eaicrsi trattenuta a 
Lot Angel** per esamlnare al-
cune propotte ma che niente 
di preciso e atato concordato. 
L'attrice che ha asaittito a 
Santa Monica alia conaegna 
del premi Oscar, inizlera que* 
sta estate il film *>Con rabbia>, 
diretto da Oamiano Damianl. 
Nella foto: I'attrlc* al auo ar-
rlva. , 

sconfitta tenta di sa lvare il sal-
vabi le dei p r o p n interessi . La 
iniziativa di Hoederer , te'ndente 
al ia creaz ione d'un g o v e r n o di 
uinta nazionale , premessa d'un 
pactfico e a m m i n o verso il po-
lere ope ia io , assume a g h occhi 
dei suoi piii accaniti a v v e r s a n 
interni 1'aspetto di un v e r o tra-
d imento . l i u g o , debo le ed m-
fluenzabile , e spinto da c o s t o i o 
ad e l i m m a i e Hoederer , de l qua
le, a questo scopo, d i v e n t a se-
g r e t a n o . 

Hugo, tuttavia, g iungera a 
c o m p i e r e la sua miss ione quasi 
per caso. dopo aver ceduto al
ia forza persuas iva di H o e d e 
rer e registrato, c o n c io , non 
tanto la conquista di una m a g 
giore consapevo lezza , quanto 
piuttosto la propria de fmi t iva 
condanna aU'infanti l ismo. Re -
candosi da Hoederer , che lo ha 
gia d isarmato ( e non so lo ma-
ter ia lmente ) , per met ters i al 
suo serv iz io , H u g o v e d e la 
propria mogl ie , Jess ica , fra le 
braccia di lui; e le r ideste c o n -
venz ion i di c lasse gl i offrono, 
stavolta, u n abiet to m a efficace 
m o v e n t e al gesto assass ino. U-
scito di carcere , un paio di anni 
dopo, H u g o apprende c h e la 
l inea di H o e d e r e r e ora accet -
tata ed appl icata dal Partito: 
1'ucciso e s tato riabil i tato e la 
tesi del de l i t to pass ionate (che 
Hoederer stesso avvalord. in 
punto di morte . per il b e n e del 
m o v i m e n t o ) 6 d ivenuta una c o -
moda maschera, imposta su l lo 
scottante grov ig l io de i fatti. Ma 
H u g o e, a sua volta, un ingrato 
fardel lo del qua le bisogna l ibe-
rarsi: e sara lui s tesso a pro -
porsi c o m e bersagl io agl i ispi-
ratori d'un t empo . Potrebbe . in 
realta, usc irne indenne , so lo c h e 
conc lamasse il va lore pr ivato 
del suo atto; preferira, i n v e c e 
dichiararsi « non r e e u p e r a b i l e -
e r ivendicare con la propria, la 
dignita del defunto . 

In siffatto sc iog l imento , pe-
raltro, non v'e catarsi , a l m e n o 
nel senso tradizionale: l'ansia 
espiatoria di Hugo c o n s e g u e al 
carattere dis trutt ivo , ve l l e i tar io . 
in t imamente irrazional is t ico del
ta sua vocaz ione r ibel le: la sua 
- purezza ». che , c o m e d ice Hoe
derer. " somigl ia alia m o r t e ••> fl-
nisce con l'identificarsi in essa. 
N o n solo, ma, dopo tanto tra-
vagl io . r iconduce il personaggio 
al punto d'inizio: al ia •< i n n o -
c e n z a » fi l istea di Jess ica , al 
suo « lavarsene le mani ->, anzi-
c h e affondarle nel le buie v i s c e -
re del mondo , per es trarne un 
qua lche frutto. Tutta la trage-
dia. costruita com'e su una mol -
teplicita di piani, ps icologic i (o 
ps icoanal i t ic i ) c ideologic i , s to -
ricistici ed es istenzial i , so t topo-
ne del resto i suoi protagomst i 
a un cont inuo r o v e s c i a m e n t o di 
fronte: la doppiezza e a n c h e in 
Hoederer . il cui terrestre uma-
nes imo, la cui lucidita razioci-
nante lasc iano in piu m o m e n t i 
trapelare il ge lo di una p u r s o -
l idale so l i tudine . o I'ambiguo ca-
lore di un pragmat i smo d i san-
corato dai suoi stessi flni. 

L'intreccio de i mot iv i — v o 
luto dal l 'autore. e c o m u n q u e le-
g i t t imo — rischia pero a tratti 
di of fuscare Ia p r e m i n e n t e dia-
lett ica del l 'azione; al ia quale . 
v e d e n d o oggi Le mani sporche. 
con la do lorosa chiarezza c h e 
nasce dal r ipensamento cri t ico 
degl i ul t imi tre Iustri, d i rem-
m o d'altronde mnncare. o di-
fettare. nel d i ss id io c h e H u g o e 
Hoederer incarnano, u n terzo 
e non secondar io e l e m e n t o : la 
esatta qual i f icaz ione de l setta-
r ismo. del d o g m a t i s m o di c o l o r o 
c h e a r m a n o la m a n o di Hugo , e 
c h e appaiono qui i n v e c e c o m e 
u n impul«:o pressoch^ es terno , 
u n s e m p l i c e incent ivo de l la 
macrhinn teatrale: c h e trova poi 
il s u o l imi te nel lo squi l ibrio . 
non s e m p r e composto . fra la 
ca lzante moderni ta del l inguag-
g io d ia log ico e I'obiettivo in-
v e c c h i n m e n t o d'una struttura di 
s tampo quasi cla<;sico (altra e 
ad c^empio la schiettezzn. an
c h e stili'stica, del Diavolo e il 
buon Dio). c h e non di^deena 
effetti e sorpre^e d'antico c o n i o 

A tutto q u a n t o — cd fr moltn. 
molt i>-nno — v'e di nuovo . di 
v ibrantc . di attuale, di f econdo 
<al di l.i di cifr che «i e detto* 
ne l le Mani sporche. \l regista 
De Bos io ha confer i to un auste 
r e inc i s ivo r iv i l to . soprattutto 
nella seconda parte de l l o spet 
tacolo . la d o v e lo scontro d e l l e 
idee l iev i ta . si raddensa e s' im-
pone , con sogg iognnte autorita. 
>ulla cronaca sanguinosa . rest i -
tuendo al d r a m m i il suo t imbro 
piu proprio Serrata nel r i tmo. 
v igoros3 nel co lore ' a n c h e se i 
costumi e la scena di Ezio Fri-
ger io — al lus iva nel l ' impianto. 
naturalistica nella so<tanz.i — 
soffrono a no«tro rxirere d'un 
eccesv'o di minuzinsita a m b i e n -
ta le ) la rappro^cntazione ha in 
Gianni Santucc io u n H o e d e r e r 
cal ibrato. rilevante. conv incen-
te: in Giul io Bo«=etti u n H u g o 
accrbo e scattante . an imato di 
quel la nevrot ica v io lenza . da 
que l la v o c a z i o n e es ibiz ionist ica . 
che sono certo fra le d i m e n s i o -
ni po«;ibiIi e i l luminant i de l la 
contraddittoria fi^ura Discreta-
m e n t e efficace Paola Quattrini . 
neH'ardiio ruolo di Jess ica: per-
t inent i gli altri . da Marina B o n -
figli a Giu l io Oppi. da A n t o n i o 
Sa l ine s a T ino Schir inzi . a Car
l o B a g n o I raccordi musical i . 
c u p a m e n t e intonati a l l 'atmosfe-
ra, s o n o di S e r g i o Liberovic i 
II pubbl ico c h e gTcmiva il Qui -
rlno ha decre ta to a l le Mani 
sporche un successo ca ld l ss imo. 
fol to di applaus i c di ch iama-
te . Le r c p h c h e da oggi . . c 

Lo sceneggiatore di « Scarface » 

Ben Hecht 

Ben Hecht con sua figlia alcuni anni fa a 
Venezia 

Nostro servizio 
N E W YORK. 18 

Lo scrittore B e n Hecht e 
morto oggi nel suo apparta-
mento , a quanto pare per at-
tacco cardiaco. all'eta di 70 
anni. Hecht era autore di ro-
manzi . nove l le . c o m m e d i e e 
scenegg ia ture per f i lm. La sua 
opera forse piii nota e The 
front page (U l t ime not iz ie ) , 
una c o m m e d i a scritta in co l -
laborazione con Charles Mac 
Arthur nel '28. di ambienta -
z i o n e giornalist ica. 

Aggoo Saviofi 

Ben Hecht, netvyorkese pu-
ro, aveva il dente avvelenato 
contro la societa americana in 
genere e contro i .sistemi di 
produzione hollywoodiana in 
particolare; e la sua penna era 
spesso - intinta nel vetriolo. 
Quando si ~ accostd piii diret-
tamente al cinema, dopo una 
lunga e brillante esperienza di 
giornalista-cronista e di com-
mediografo, fu lui a dire che 
tutto quello che si accingeva a 
fare (in collaborazione con lo 
inseparabile amico Charles 
Macarthur). Vavrebbe fatto per 
creare * some disturbance in 
the industry' (per portare un 
po' di scompiglio netl'industria). 

Ci riusci, ma fino ad un 
certo punto. Non e'e dubbio 
che i soggetti e le sceneggia
ture, da lui firmati attorno agli 
anni trenta, rimangono nella 
storia del cinema tra i migliori 
ed i piit stimolanti dell'epoca. 
Nel campo del film-gangster fu 
un asso: alia sua penna, anzi 
alia sua macchina per scri-
vere, si devono infatti i testi 
di U n d e r w o r l d di Sternberg 
(1927) e di Scarface di Hoick.* 
(1932). Front page, che Mile
stone realizzb nel 1930 da una 
commedia sua e di Macarthur, 
dipinse la febbre della Pr ima 
pagina. il cinismo del giorna-
It'sta arnericano per il - co lpo » 
da fare con ogni mezzo; per 
la • notizia ~ da dare brac ian-
do tutti gli altri, con un acu-
me ed un vigore singolari. 

E, come aveva aperto i l 
filone-gangster . coi due film 
citati. cost in V e n t e s i m o s e -
co lo (1934) — che i d u e soct 
scenepgiarono personalmente da 
una loro commedia di succes
so. ancora per la regia di 
Howard Hawks — Ben Hecht 
inaugurd il genere - comme
dia sofisticata •. che in seguito 
avrebbe avuto tanta fortuna 
a Hollywood II film, ad ecce-
zione della prima sequenza, si 
srolgeva interamente su un 
trcno ed era interpretato ' da 
John Barrymore nei panni di 
»in rcpisTa-prodnrcr nevrotico 
e da Carole Lombard, star ca-
pricciosa Ma come -si vede 
piuttosto che creare grattaca-
pr, il talento di Hecht finl con 
Vaprire strode di successo a 
quella stessa indwtria, che egli 
non poteva sopportare. 

Tuttavia. il - disturbo - mag-
oiore egli lo roleva recare. a 
partire dal 1934. con la serie 
di film da lui e dall'amico. 
oltre che scritti, anche prodotti 
e diretti II primo venne a suo 
tempo anche in Italia, ed era 
tl piu r n i s o t o . 

St chiamava Del i t to senza 
pa>«ione. c o m i n c i a r a con una 
allucinante scena simbolica in 
cut si redevano le furie alep-
giare sopra Neic York e bat-
tere alle finestre del protago-
nhta. ed era centrato sulla fi-
gura d« un avvocato penalista, 
a sua volta assassino, che fornl 
a Claude Rains Voccasione per 
la sua parte piii suggestiva 
Era, in certo senso, una trape-
dia dell'ipocrisia: avera una 
struttura serrata, avvincente. 
tipica della miolior scuola 
americana. e rantara anche una 
bella interpretazione della stra-
na at trice Margo 

Non abbiamo visto gli altri, 
neppure The scoundrel (II fur-
fante> per cut Vautore si gua-
dapnd un Oscar. Sappiamo sol
tanto come utilizzb la statvetta: 
Ben Hecht fu il primo a usar-
la come ferma-porta. e anche 
in questo fu un precursore 
Falltto. comunque, il suo , t e n -
tativo, il principe degli see-
neggiatorl hollyicoodlani rlen-
tro ne i ranghi, lavorando sol
tanto per lo stipendio. anche 
se ' dal suo eccezionale * m e 
ttiere -, • ambuo dai maggiorl 

registi, usci ancora qualcosa di 
non banale. Per e sempio La v o 
ce nel la tempesta di Wyler, o 
qualche sketch di Des t ino di 
Duvivier, o qualche jo luz ione 
ingegnosa di Notor ius di Hitch
cock; ma specialmente II ba-
cio del la morte (1917); il 
film-gangster di Hathaway con 
cui Hecht ritornara a un pri-
mitivo amore. Si dovette a lui 
la sequenza del bandito che 
scaraventa dalle scale una vec-
chietta paralitica: e'e da scom-
mettere che ce Vaveva messa 
apposta per far saltare sulla 
sedia i produttori farisei e sen-
timentali; • e infatti Louis B. 
Mayer, I'onnipotente capo della 
Metro, fu il primo a strillare. 

In un suo volume di raccon-
ti, intitolato U n l ibro di m i -
racoli . Ben Hecht aveva espres
so sin dal 1939 tutto > il suo 
odio per il divismo e per i pa
droni degli « studios -. Forse i 
mammuth religiosi. alia Cecil 
B De Mil le , non ebbero mai 
una satira violenta e totale co
me quella contcnuta nel rac-
conto L'idolo invis ibi le , tratto 
da quel volume, e che potete 
leygere oggi nell'antologia dei 
Racconti di H o l l y w o o d a cura 
di Guidarino Guidi (ed. Su
gar). Ma Vaccusa di Hecht, 
anarcoide e spietata, coinvolge-
va anche il pubblico-vittima; e 
percid non ebbe la minima ef-
ficacia concreta. ' • • • 

Tanto e vero che Hecht stes
so, dopo aver tanto tuonato 
contro il sistcma dello spetta-
colo-di-cassetta, oppio per il 
pubblico, termind la propria 
carriera cinematografica ;,ce-
neggiando. per De Laurentiis e 
per Selznick, » polpcffoni - co
me U l i s se e A d d i o al le armi , 
dando un definitivo addio an
che alle proprie armi, ormai 
tpuntate da decenni di vana 
lotta individualistica. 

U . C. 

le prime 
Musica 

Rudolf Firkusny 
all'Aula Magna 
Ancora nn pianis'.a. u n piani -

sta i l lustre Rudolf F irkusny , con 
un eclettu'O programma s c e l t o 
tra quest , a u t o n : Schubert . 
Chopin. D e b u - s y e Prokofiev. 
Dei pr imo e stata esegul ta la 
Sonata in si bem. magg (opera 
pos tuma) . compos iz lone impron-
tata da sjrande sempl .c i ta in -
vent iva , m.i v .brante nei suoi 
d iver t , m o m e n t : d. cald: s en t i 
ment; e dotata di s o b n e . quanto 
^eniali so luz ion : formali . Sent i 
ment1 e de l . ea t i musicaltta de l 
la compos:z ione sono stati po 
st! in chiara luce dal F irkusny . 
pur eff icace con un autore di 
ben a i tro c l ima D e b u - s y . del 
quale ha presentato Qnutre 
Etudes, in una espos iz ione p u n -
tuale e d: s u r e s t . v e r isonanze. 
L'onda s o n o r i della Toccata 
Op II d. Ser^e; Prokof i ev ha 
ch;u£o con impetuose note il 
concerto . Scroseiant i ed insi
stent; 5I1 applau^i del folto e 
g iovane pubbl .co . d.versi i bis. 

vice 
Cinema 

Gli argonauti 
I mit ic i navigatori . c h e guida-

ti da Giasone . con la nave Argo , 
dalla Tessagl ia . raggiunsero la 
Iontana Coichide per conquis ta-
re il prodig ioso Ve l io d'oro. r i -
v ivono in ques to film tra fanta-
st iche a \ v e n t u r e , fra cui que l la 
del l 'uccis ione de l la spaventosa 
Idra. 

S i r icorre a trucchi spe t taco -
lari spesso di sempl ic i s t i ca t ec -
nica e su di essi si punta m o l t o 
per co lp ire l o spettatore, m a e 
un d i v e r t i m e n t o per ragazzi. 

II reg is ta e D o n Chaffey . gl i 
attori c h e impersonano i pr inc i -
pali p«rsonagg1 sono Todd A r m 
strong. G a r y Ralmond, L a u r e n 
ce Na i smi th e N a n c y K o v a c s . 
Colori. 

vica 

. • ' \ * 

contro 
_canale_ 

' Non carne; 
ma baccala 

• Sc non trattasse di cose-
tanto eerie, la rubrica O g - , 
g i s i p a r l a d i . . . del Tele-
giornale potrebbe a buon 

: diritto aspirarc ad essere I 
classiftcata fra le piii umo-
ristiche che il video ci ab-
bia mai presentato. Ieri , 
sera, ad esempio, Zatterin 
e venxito a parlarci dei 
prezzi dei generi alimcn-
tari per sostenere tran- , 
quillamente che il loro- , 
aumento e « segno di sana , 
economia > ed • enunciare 
la nuovissima legge secon- , 
d o la quale, aumentando i 
consumi, i prezzi debbono 
* per forza» aumentare. 
Nessuno aveva ancora osa-
to tanto: ma coidentemen-
te i dirigenti t e l e u i s t u t 
lianno deciso di gettare 
Zatterin alio sbaraglio, 
sull'altare del centro-sini- -
s f r « . 

S e r u e n d o s t della sua bnc- , 
chetttna da maestro ele-
mentare e dei sohti gra-
fici che « f a n n o tanto 
scienza », Zatterin ha c o s t 
i m p a r f i t o unci nuova le-
zionctna ai telespettatori: 
e questa volta rivolgendo-
si in particolare alle mas-
saie. Egli ha spiegato co
me si possa fare la spesa 
« s p e n d e n d o bene > e cioe, 
in parole povere, acqui-
stando baccala invece di 
carne fresca. Un criterio, 
a dire il vero, tutt'altro 
che nuovo: ricordiamo, tra 
Valtro, che una decina di 
anni fa, Vallora alto com-
missario aU'AHmentazione 
aveva gia spiegato che gli 
italiani spendevano tanto 
per il vitto a causa della 
loro inesperienza in mate
ria di dietetica. Senonche, 
ricorrendo a questi vetu-
sti suggerimenti, Tatterin 
ha finito per contraddirsi: 
chi ci garantisce, infatti, 
che aumentandone il con-
sumo, il b a c c q l d non au-
menti « p e r forza > di 
prezzo? Questo, in verita, 
e gid avvenuto per la car
ne congelata. . 

Zatterin, le cui lenzion~ • 
c i n e si distinguono • per 
brevitd oltreche per sem-
plicita, non si e perd p c r -
d u t o in questi calcoli. Ma 
e possibile, ci chiediamo 
ancora una volta, credere 
che i telespettatori siano ' 
talmente *tonti da pren-
dere tutto per buono? 

Nella serata non atten-
dendoci nulla di nuovo 
dalla B i b l i o t e c a d i s t u d i o 
u n o , d e d i c a t a all'Odissea, 
abbiamo scelto sul secon-

" do canale I d i v i d i H o l l y 
w o o d 

Le immagini, in parte 
tratte dai film e in parte 
documentarie, erano scel-

• te e montate con gusto: 
la interminabile sequenza 
delle brtitalita compiute 
dal < duro > James Ca-
gneti, in particolare, era 
di immediata efficacia e, 
su un altro terreno, era-
no assai significative le 
immagini della forzata in-
tervista delta povera Ma
rilyn Monroe all'uscita 

.dall'ospcdale dopo I'abor-
' to. ' Naturalmente, mai-

grado il commento di Ca-
stello non fosse banale, 
sul divismo ci sarebbe ben 
altro da dire. Quanto es-
so sia mistificatorio, ad 
esempio: lo ha dimostra-
to ancora una volta pro
prio la. trasmissione di ieri 
sera che, pomposamente 
annunciava Henry Fonda, 
nel ruolo di presentatore 
per attirare il pubblico, 
mentre poi Fonda appari-
va all'inizio c alia fine 
del programma per non 
piii di trenta secondi. 

g. c. 

reaiW 
i' • 

programmi 
TV-primo 

10,15 La TV • . ' / • • ; 
degli agritoltorl .. , : * 

11,00 Messa ,-; 

11,30 Rubrica * •• > r e i ig l o s a 

15,30 Sport 

17,30 La TV dei ragazzi 

18,30 Ai confini delia realta 

ripresa dl un avvenlmen-
to agonistlco 

a) Ivanhoe; b) Alvin 

19,00 Telegiornale della sera U« edizione) 

19,20 Sport Cronaca rcgistrata di un 
av \en imento 

20,15 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale della sera (2* edizione) 

21,00 I miserabili 
dal romnnzo di Victor 
Hugo Con Gastone Mo-
Rrhin. Rlulia L^zrarinl. 
Aldo Silvan! . Roala dl 
Sandro Bnlohi <:<• 

21,50 L'approdo presenta Edmoncia Aldlnt 

22,30 Telegiornale 

TV-
18,00 li signore 

di mezza eta 

della noite e La clomeni-
ca spnrtiva 

secondo 
con Marcello Marches! e 
Lina Volonglu (replica) 

19,15 Ai confini 
della civilta Un programma dl Anto

nio Clf.irlello 

20,05 Rofocalchi in poltron.i. a cura dl 
Paolo Cavallma 

21,00 Telegiornale e segnale orario 

21,15 Za Bum 
Varleta mii'slcjl*' TVMI dl 
Verde. Castellano e Pl-

polo, Mattoli 

22,20 Sport Cronaca reRlstrata dl un 
avvenimento 

C a r l o C a m p a n i n i , A n t o n e l l a Stent e E l i o Pando l f i in 
< Za B u m > ( s e c o n d o , o r e 21. 15). 

• • • 

Radio - nazionale 
Giornale radio , ore 8. 13, 

15, 20, 23; ore 6,35: II c a n -
tasjallo; 7.10: A l m a n a c c o : 
7,20: D cantagal lo: 7.35: I 
pianetini del la fortuna; 7,40: 
Cul to e v a n g e l i c o ; 8.30: Vi ta 
nei campi; 9: L'Lnformatore 
dei commerc iant i ; 9.10: M u 
sica sacra: 9.30: Messa ; 10.15: 
Dal m o n d o catto l ico; 10.30: 
Trasmiss ione per l e - Forze 
A r m a t e ; 11,10: Passegg ia te 
nel t empo; 11.25: Casa no
stra: c irco lo dei genitori ; 12: 
A r l e c c h i n o ; 12,55: C h i v u o l 

e s s e r l ieto. . . : 13,15: Car i l lon; 
13,25: Voci paral le le: 14- Mu
s ica da camera: 14.30- D o m e -
nica Insieme; 16.15: Tut to il 
ca lc io minuto per muiuto ; 
18: Concer to s infonico . 19.15: 
La g'.ornata sport iva; 19.45: 
Motivi in giostra: 19.53 Una 
c a n z o n e al g iorno; 20.20: 
Applaus i a..; 20 25 I v e c c h i 
e i g iovani ; 21: Caccia al t i
tolo: 22: II naso dt C l e o p a 
tra: 22.15: Musica da c a m e 
ra; 23: Questo campionato dl 
ca lc io . 

Radio - secondo 
Giorna le radio , ore: 8.30, 

9.30. 10.30. 11,30, 13.30. 18,30. 
19.30. 20.30, 21,30, 22.30: ore 
7: Voc i d'italiani al l 'estero 
7.45: Musiche del mat t ino: 
8.40: Inter ludio mus ica le : 9: 
Il g iornale d e l l e d o n n e ; 9.35: 
Motivi della domenica; 10: 
Disco vo lante ; 10,35: Musica 
per u n g iorno di festa; 11.35: 
Voci al'.a nba l ta ; 12: A n t e -
prima sport; 12,10: I dischi 

del la se t t imana; 13- A p p u n t a -
m e n t o a l le 13; 13.40 D o m e 
nica expres s ; 14.30- Voci da i 
m o n d o ; 15- Concer to d: m u 
s ica l eggera; 15.45: V e t n n a 
de l la canzone napoletana; 
16,15: II c lacson: 17. Musica 
e sport: 18,35- I v-o=tr; pre fe -
riti: 19.50: I n c o n t n sul pen-
tagramma: 20.35: T u t t a m u s l -
ca: 21: Domen'.ca sport . 'J1.35: 
Musica l eggera in Europa: 

Radio - terzo 
Ore 16.30: L e Canta te dl 

J S. B a c h : 17.10: La • pace 
coniugale . di G. d e Maupas 
sant; 19: Mus iche dl Klebe : 
19.15: La Rassegna; 19.30: 

C o n c e r t o di ogni sera; 20 30: 
Rivis ta de l l e riviste: 20 40 
M u s i c h e di B o c c h e n n i . 21: 
II Giorna le del T e r j o . 21.20: 
F ide l io . di L. van B e e t h o v e n . 

BRACCIO Dl FERRO di Bud Sagendorf 
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U trfava: 
Wftivenziono / , 
e&i padroni 
Ctro direttore, 
• tono tin glornaliero lettore del-" 
Z*Unita. isjcritto al PCI e organize 
zato, come lavoratore, net sinda-
cato FIOM. • • 

Sentl, vorrei sapere da te una ' 
vcosa: siamo un griippo di lavora-
[tori in agitazione per il premio di -
Iproduzione. 1 stndacati FIOM, 
LFILM e U1LM sono stati convocati 
Idall'Inter sind. Io vorrei sapere se > 
inoi dobbiamo sospendere I'agita- ' 
Izione, oppure continuarla lino al 
\giorno in cut avvlene I'incontro. 

Siamo • divisi in due gruppi, io -
\sostengo che quando i sindacati ed 
U rappresentanti del padroni trat-
Uano, Vagitazione momentaneamen-
\te viene sospesa; altri amid dicono 
\che Vagitazione continua uguaU 
imente. Ora desidero sapere da te 
\il gludizio giusto. ' 

' ARMANDO MENGRADO ' 
(Taranto) 

Ci spiace contraddirtl: la prassi se-
jcondo la quale un'agitazione deve 
essere sospesa quando le trattative 
•ono in corso e stata Inventata dal 

[padroni. Essi no fanno una questlone 
1 dl « correttezza », ma in realta — con 
jla tregua — vogllono tirare 11 flato e 
resistere cos) piu a lungo. II caso 
vale anche per 1'Italsider, natural-

: mente, la quale tra l'altro ha provo-
cato l'agitazione per il premio (cioe 
per 11 rispetto del contratto) proprio 
col suo comportamento - privatisti-

; co». Del resto. al momento in cui tu 
[scrivi, le trattative sono appena 
i«convocate ». ma non sono ancora in 
corso. Anche per questa ragione e 

mostro parere che lo stato d'agitazione 
non vada sospeso; non a caso i sin-
dacati hanno gia preannunciato un 

(nuovo sciopero, piu lungo. La lotta 
sindacaie non si fa In guantl blanchi, 
e questo non per cattiva volonta di 
questo o quello. ma per logica del-
l'antagonismo di classe. 

Gli speculator! 
inaridiscono anche 
le piante da frutffa 
Cara Unitd, • 

sono un contadino e avrei da dire 
tante cose, anche se non ho dime-
stichezza con la penna e la gram-
matica. Qui net miei posti e'e una 
pianura fertile dove si pud colti-
vare di tutto, dalla frutta ai garo-
fani, ecc. 

Qualche anno fa la frutta ren-
deva abbastanza bene ,per modo di 
dire perche" noi contadini ci accon-
tentiamo di poco); ora perd e arri-
vato il momento di dover tagliare 
gli alberi da frutto', non perche* piu 
non fruttificano, ma perchd quando 
arriva il momento del raccolto 

l e t * a l l 'Uni ta 
— dopo averci speso parqCchl fogli 
da mille — viene il comprafore . 
all'ingrosso per trattare (per modo 

. di dire perche ci offrono soltanto 
chiacchiere). 

Ci dicono che, se vogllamo pos- •> 
siamo portare la frutta nei loro 
magazztni, senza stabilire alcun • 

' prezzo. Noi, per non perdere tutto 
il raccolto, blsogna far da scemi e 
acconsentire. Poi, a loro comodo, 
ci danno qualche cosa, un tanto al 
chilo che stabiliscono loro, dicendo 
che e andata male. Va rilevato, 
perd, che con questo < andar male », 
questi grossisti si son fatti frigori-
feri da 50 e 100 milioni. Sono con-

\ vinto che • parecchi di questi mi
lioni sono i nostri, di noi che colti-

• viamo la terra, perche" voi sapete 
bene i prezzi che vengono praticnti 
sul mercato ortofrutticolo; gli altri 
glieli dard il governo. -

Giunti a questo punto, come ho 
detto,' noi ci vediamo costretti a 

" tagliare le piante perche* non ren-
" dono piu e do do non credo che 
venga benessere per nessuno.' • 

' REMO BENDINELLI 
Chiesina Uzzanese (Pistoia) 

Nei, (( centri » fanno 
affluire emigrant! 
piu del necessario 
Signor direttore, 
, sono un lavoratore che ha gia tra-

scorso diversi anni all'estero — in 
Germania e in Svizzera — e m que-

- sti giornt mi accingevo a ripartire 
per la Germania. Sono partito da 
Benevento con regolare passaporto 
e tramite Vufficio provir.ciale del 
Lavoro, che aveva accertato come 
io fossi in possesso del requisiti ri-
chiesti per affrontare il lavoro che 
veniva proposto dall'industria te-
desca. Arrivato a Napoli, perd, ho 
dovuto constatare con amarezza l 

che vt erano statt fatti affluire due 
fprzi di piu di lavoratori richiesti 

I dalla Germania,' 
Cost & accaduto che tra le perso-

ne idonee a par tire, venti sono state , 
escluse e tra queste io. Ora vorrei 

- far presente al ministro del Lavoro 
che questo non e il modo giusto di \ 

• procedere. Un operaio che si accin- ' 
ge a partire per Vestero fa delle, 

' spese, e, per farle, fa dei debiti 
. certo di poterli pot riscattare con 

il proprio lavoro. Invece accade che 
ti nspediscono a casa, dopo un'altra 

- visita medica, perche quella gia fat-
ta non conta piu, conta quella di 

Napolt, E slccotne li sono arrivati 
i, troppi disoccUpa\i, se ne~ scartano 

un po'. » ' ', 
, , , A questo ]modot si ,prendono in 
giro i lavoratort che. dopo un lun
go periodo di disoccupazione, spe-
ravano finalmente di poter lavo-
rare. ^ 

, „ Lettera firmata 
(Benevento) 

« Venduti » 
come schiavi 
Cara Unitd, " -* • *' 

siamo un gruppo di emlgrati a 
Francoforte sul Meno e non siamo 
nuovi all'emigrazione in Germania. 
Ciascuno di noi ha, come minimo, 
tre o quattro anm di esperienza. In 
tal modo abbiamo avuto occasione 
di vedere come siamo trattati, e ti 
possiamo assicurare che man mano 
che passano gli anni siamo trattati 
sempre peggio. Un esempio: prima, 
quando si arriva va ci vemvano a 
prendere alia stazione, ora non vie
ne alcun incaricato. Dobbiamo re-
card a destinazione a nostre spese, 
maqari pagando un taxi. 

Noi siamo anche in una situazione 
difficile perche quando dobbiamo 
far valere i nostri diritti non ci e 
possibile perche non possiamo usa-
re le normali e consuete azioni sin-
dacali, TIP d'nltra porfe abbiamo 
Vappoggio dei rappresentanti del 
governo italiano i quali non si fan-
no mai vedere nemmeno per sapere 
come stiamo. hi tre o quattro anni 
von abbiamo mai visto nessuno, e 
d potevano fare anche crepare per 
quello che interessa ai tiostrl rap
presentanti consolari. 

Vogliamo fare qualche altro esem
pio: ci fanno lavorare. invece di 
9 ore, 10 ore; ma questo non ci 
porta che uno svantaggio perche 
non ce le pagano a quanto dice il 
contratto. Le ore' straordinarie ce 
le pagano come ordinarie e in tal 
modo veniamo a perdere dalle 15 
alle 20.000 lire mensili. Ci obbliga-

• no, invece, a pagare contributi per 
la chiesa cattolica e per quella evan-
gelista. ' 

Un altro punto del contratto che 
non viene rispettato e quello del-
Valloggio. II contratto parla di 6 let-

- ti per stanza (e invece sono di piit). 
Poi bisognerebbc mandare a vedere 
bene che cosa si intende per « stan
za >. Non parliamo poi di quando 
qualcuno di noi cade ammalato e 
il medico gli prescrive di rimanere 
a letto per un certo periodo di 
tempo. In baracca non e'e nessuno 

che lo assista; k vero che potrebbe 
andar* all'ospedale, ma se< ci va 
non prende nulla di paga, o quasi, 
appena i soldi'per le stgarefte.~ 

• Infine c'd il problema delta nostra 
libertd e sicurezza personate: quan
do si esce una volta alia settimana, 
il sabato, bisogna uscire in gruppi 
di tre o quattro perche" se usdssimo 
soli ci sarebbe il pericolo dl non 
vedere piu la nostra Italia, si ri-
schierebbe di essere massacrati di 
bastonate da questa * mafia te-
desca >. 

Vogliamo concludere la nostra 
lettera facendo presente che siamo 
€ venduti > come schiavi: il nostro 
contratto e fatto per una certa ditta, 
e molto spesso, invece di farci lavo
rare con la ditta che ci ha firmato 
il contratto, ci * vendono > ad altre 
ditte. Questo per loro e ammissi-
bile, mentre per noi non e ammis-
sibile cambiare ditta, se dove lavo-
riamo non va e abbiamo trovato di 
meolio: ci farebbero pagare la pe-
nalitd e d rispedirebbero in Italia. 
Tutto cid accade e dobbiamo sop-
portarlo perche in Italia non si e 
fatta una politico di massimo svi-
luppo per I'occupazione. 

UN GRUPPO DI EMIGRATI 
Francoforte sul Meno 

(Germania di Bonn) 

Una risposta 
che non ha dato 
la contro-mostra dei liberali 
Cara Unita, 

vorrei rispondcre ai liberali qe-
novesi, organizzatori della contro-
mostra che han voluto contrapporre 
alia grande rassegna sovietica Tra 
le tante meravigliose conquiste che • 
ho potuto ammirare con soddisfa-
zione nella Mostra sovietica, ctd che • 
mi ha colpito di piu e stata I'assi-
stenza agli ammalati nei luoghi di 
cura. Vorrei che tutti i nostri me-
dici e professori ne avessero presa 
visione. Constaterebbero cost in che 
misura e con quale interessamento 
lo Stato sovietico interviene con 
leggi appropriate nei campo della 
assistenza sanitaria e come si cer-
chi di progredire nella medicina e 
nella chirurgia per debellare le in-
fermitd di ogni generc, specie quel
le ritenute inguaribili. 

In Italia, non per colpa dei me-
dici e dei professori, ma per colpa 
del sistema che ancora vige in que
sto Paese, le cose sono ben diverse. 
Io invito i liberali, ideatori della 
contro-mostra, a dirmi se in Italia 

un indivlduo e asslstito per tutta 
la vita, se si trovano negli ospedali • • 
posti-letto a suffldenza, ecc. 

Io, perspnalmente, ne ho avuta 
esperienza: accompagnato un mio 
congiunto all'ospedale di Genova 
per cure urgenti, ho dovuto'-aspet-
tare dalle 5.30 del mattino alle 10,30 
che gli venlssero praticate le cure, 
perche mancava il personate. 

LETTERA FIRMATA 
(Genova) 

La miseria se la ricordano 
soltanto nei'period! 
pre-elettorali \ Vj 
Cara Unitd, 

sono una casalinga. Nei 1947, im- „ 
maginando che mio marito avrebbe 
avuto una misera pensione, pensai 

1 di crearmi una peiisioncina che ser-
visse di ainto ad entrambi. < Cosl 
inoltroi domanda alia Previdenza 
Sociale di Barl per essere ammessa 
ai versamenti dei contributi facol-
tativi, autorizzazione che ebbi su~ 
bito. Nei 1957 chiesi la liquidazione 
di detta pensione e mi dettero 1 200 
lire mensili. Inutile sottolineare 
che, con la legge per le pcnsioiii 
alle casalinghe speravo di ottenere 
qualche cosa in piu, la mia speran-
za e perd andata delusa. -

Per la vcrita io, e altre donne, 
di leggi ce ne intendiamo poco, 
non tutte possiamo rivolgerd ad un 
legale Vorrei perd fare osservare 
che, quando Gesu Cnsto parlara, lo 
capivano anche j neonati. I demo-
enstiani — che si dicono i porta-
tori della civilta cristiana — lion 
ci fanno capire nulla, come mai? 

Non ho ancora sentito che la DC 
abbia fatto una proposta, in Par-
lamento, per I'aumento delle mise-
rc penstoni Delia miseria se lo ri
cordano soltanto quando venqono a 
fare i comizi nelle piazze, nei pc-
riodi pre-elettorali. 

SANTA COLAUTTI 
(Bari) 

Si potrebbero fare 
condutture, fontane 
e rubinetti tutti d'oro 

Riceviamo: 
On. Mora, 

quadri ottocenteschi realistici ce 
li ha descritti il Di Lampedusa ncl 
suo < Gattopardo > e ce li fa vedere 
Luchino Visconti nei film, presen-
tandoci la stanza dei «caiiteri». 
Un secolo fa, sotto i Borboni, poteva 

correre..^ ma nell'anno dl grazia , 
1964, XVII >deWera democratico-
cristiana, nella terra di Puglia, che 
le ha dato i natali, ove opera la 
< Cassa del Mezzogiorno >, persiste 
ancora il «cantero > e la « botfc 
vagante > per la raccolta delle deie-
zioni notturne dcgli abitanti di quei 
grossi centri?... 

Se quanto dico e falso, si faccia 
prolettare il film * Mondo balordo > 
del Montenero e non credo che il 
regista tali scene I'abbia pofufe 
creare con la fantasia. '*> 

Il suo conterraneo Starace, reci-
tava una frase monotona dal bal-

, cone: e lei nei suoi intricati discorsi 
ripete alia noia le parole * civilta 
progresso >. Le domando, come pud 
amministrare nei nome della ciuilfd 
e del progresso I'ltalia quando non 
e capace di redimere e togliere da 
quell'abiezione poco edificante, una 
piccola parte dei suoi conterranet 
pugliesi, che le hanno dato il voto? 

Con lo scandalo in ebollizione che 
Lei cerca di coprire (dei 6 000 mi-

, liardi che quelll della Cassa del 
Mezzogiorno non possono conteg-
giarc) potrebbe costruire gabinetti, 
fogne, tazze, chiusini, condutture, 
fontane a rubinetti tutti d'oro, per 
la Sua terra. 

Lettera firmata 
(L'Aquila) . , 

(< Tribuna politica »: 
una trasmissione 
che va incoraggiata 
Cara Unita, 

sono molto contenta della ripresa 
televisiva di « Tribuna politico >. 
Per me e una trasmissione che vor
rei durasse sempre. Sono una don
na di mezza eta e non ho una pro-
fonda istruzione, ma so abbastanza 
per capire in che mondo vivtamo. 
Leggo il giornale tutti i giorni. Da 
questo apprendo tutto quello che 
mi interessa. Poi, sono la moglie di 
un operaio siderurgico. Immagina-
tevi, con che paga! 

L'altra sera ho ascoltato la prima 
trasmissione di < Tribuna polttica >. 
II rappresentante della DC ha detto 
tra l'altro che i democristiani sono 
al potere perche gli italiani hanno 
dato loro^ il voto. Vorrei ricordare 
che non e proprio questa la veritd. 
Sappiamo troppi casi che ci dimo-
strano come, pur di restarci al po
tere, i democristiani fanno mani-
polazioni, pasticci, fanno votare i 
vivi e i morti, diverse volte e in 
diversi posti. 

Questa e soltanto una delle tante 
cose sporche da lavare nei nostro 
Paese. Vorrei che tutti quelli che 
ascoltano < Tribuna politica > po-
tessero capire da che parte viene 
il bene e da che parte viene il male, 
e • scrivesscro al giornale le loro 
opinioni. Facendo cos\, si darebbe 
at nostri parlamentarl, che difen-
dono i nostri interessi, la forza e 
il coraggto di contlnuare il loro 
lavoro sereni, pensando che gli ita
liani tutti li seguono con fiducia. 

WANDA FRANCESCHETTI 
(Genova-Pontedecimo) 

Chiede molto 
all' INPS e alia vita? 
Caro direttore, -
- mi rivolgo a" lei per esporle il 
mio pietoso e grave caso. Sono un 
giovane di 34 anni, invalido civile 
(riconosciuto tale ai sensi della 
legge 5 ottobre 1962 n. 1539), orfa-
no di entrambi i genitori, senza 
alcun bene di sorta, senza assisten
za, senza pensione e senza lavoro. 

Vivo solo e per sopravvivcre sono 
costretto a chicdcrc aiuti a parentl 
ed amici. Per una malattta con
tratto net 1949, sono stato costretto 
a ricoverarmi per ben 6 volte pre$-
so il Sanatorio dcll'INPS di Son-
dalo, da dove, ultimamentc, sono 
stato dimesso dinicamente guarlto. 

In base alle relative leggi sul 
collocamento degli invalidi clvili, 
ho inoltrato domanda per essere 
assunto, come portantino od ope
raio generico presso un Sanatorio 
dcll'INPS: finora, nonostantc assun-
zioni avvenute ncl giorni scorsi 
presso il Sanatorio < G Da Procida > 
di Salerno, non ho avuto ncssuna 
risposta. Per la veritd sono anni 
(ormai mi ci sono abituato') che 
scrivo per avere lavoro e nessuno 
mi ascolta. 

Ora temo die anche questa do
manda fard la stessa fine. Intanto, 
per mancanza di mezzi, debbo fare 
sacrifici enormi, c spesso anche sul 
vitto. Per cui mi domando: a che 
serve curarmi nei vnri sanatori sc 
poi, per mancanza di lavoro e di 
assistenza. mi riammalo 'ii nuooo? 
Tanto meglio sarebbe, anche gua-
rito, restore nei Sanatorio. Ma io 
sono giovane, voglio lavorare e trt-
verc tra la gentc. Chiedo molto? 

ANIELLO DEL PEZZO 
Scafati (Salerno) 

Al nostro diffusore 
di Cittanova 
abbiamo risposto 
direttamente 

Al nostro diffusore La Face di 
Cittanova (Reggio Calabria) abbia-
mo risposto direttamente. 

Diurna di «Boheme» 
e ultima di «Otello» 

all'Opera, 
Oggi alle 17. replica fuorl ab-

bonamento, della « B o h t m e » di 
G. Puccini (rappr. n. 55). direttu 
dal maestro Ollvlero Dc Fabri-
t i i s e intorpretata da Mietta Sl-
ghele, Jolanda Meneguzzer, A n 
tonio Galie. Giovanni Ciminclli, 
Raffaele Ari£ e Guido Guarnera. 
Maestro del coro Gianni Lazzari 

Domani, al le ore 21, fuori ab-
bonamento, ul t ima replica di 
«Ote l lo » dl G. Rossini, diretto 
dal maestro Carlo Franci. 

CONCERT/ 
AUDITORIO 

Oggi. al le ore IS per la stagione 
' di abbonamento deU'Accademia 

di S. Cecilia concerto diretto 
da Francesco Molinari Pradelli 
con la partecipazione del pianl-

• sta Nikita MagalofT Muslche di 
Spontini , Ciaikowski e Beetho
ven . 

AULA MAGNA . ; 
Riposo 

ACCADEMIA FILARMONICA 
Giovedl 23 aprilc al teatro El i-

. s eo I'Orchestra da camera di 
Stoccarda eseguira: • L'arte 

' ' della fuga » di Bach (tagliando 
n. 23) per la stagione delT'Acca-
demia Filarmonica Rotnana. 

FOLK STUDIO (Via Ganbal-
• dl 58) 
v D a mercoledl a venerdl alle 22. 

Sabato al le 17 per i giovani, do -
menica alle 17.30: Musica c las-

~ Bica, folklorist ica. jazz. 

TEATRI \ 
A R L E C C H I N O tVia S. Stefano 

del Cacco. 16 • TeL 688 569) 
.' Mercoledl alle 21.30 la novita: 

« L a rivolta del g i o v a n i » di 
Rocca; « Vita p i ivata 41 < S o b 
Bel lafronte • dJ D e Maria; « La 
sposa cristiana » di Terron con 
Tixiana Cesetti . Laura Gianoli. 
Gianni Musy. Enzo Cerusico. 

, S . Pel legrino Regia Luigl Pa 
scuttl . 

BORGO S. SPIRITO (Via dei 
- P e m t e n z i e n n 11) 
' Oggi a l le 16.30 la C.ia D'Ori-
"' Mlia - Palmi presenta: « Lea ». 

d u e atti e « La flglla dl Jefte > 
. u n atto di Fel ice Caval loui 

Prezzi famlliari 
D E L L A CUMfcTA (Te l 673763 • 

A l l e 17.15 familiarc: • Sola «u 
" «ue*to mare • di Alberto Per-
- rinl. Nov i ta assoluta italiana 
~ c o o A. Paul, G. Ombuen, C 

Minchi, A. Mastrantonl. A. Bo-
aic. Regia dell'autore. 

D E L L E MUSE, i V i a Iforll 48 
.. Tel 68ZtK8> 

Riposo ' 
DEI SERVI cVia del Mortaro 
- OL 23) 
v A l l e 17 spettacolo del « Gruppo 
" d'Arte Drammatica » del Dopo-
* lavoro « A u t o v o x » diretto da 
* M. Annunziata con: « Un t lga-
-n r* A v a a a » di Alberto Golan-
-, tuoni . Ingreaso ad Invitl. Ulti-
' m a replica. . . — - -

E L I S E O 
Alia 17: c Vita dl Galileo • di 

" Bertolt Brccht con Tlno Buaz-
v zelli . Regia Giorgio Srehler. 
P A L A Z Z O S I S T I N A 

AUe 17.15 e alle 21.15, Errepl e 
, . L a r » Schmidt preaeniano Ue-
, Ua Scala , Glanrlco Tedeschi. 

Mario Carotenuto in: « My Pair 
~ Lady • da Ptgmalione dl Shaw 

Biduzione e canzone dl A. Ler-
ner. Muslche dl Predric Loewe 

* Version* Italians dl Suao Cec-
chi e Fedele D'Amlco. 

P I C C O L O ' r E A T R O D l VIA 
P I A C E N Z A 
Al l e 18 Marina Lando e Si lv io 
Sparer*! run M Buaont. • 
Marrune D Valle. G Raftaelli 

• presentano: • II pett* a la * • 
scla » di Montanell l; • La crnna 
de irago > dt Vn«ile; • Anatomia 
dl un matrlmunlo • dl Zlto Re* 

•. gia Righetti . . 
r Q U I R I N G t , _,, 
-- Al le 17.30. II Teatro Stabile di 
J? Torino presenta : • Le aianl 
•'- s a o r c k e » dl Jean Paul Sartre 
i ' " con Gianni Santuccio e Glullo 
^ ' . B o a e t t i . Regia Gianfranco De 
% Boalo 
- R O S S I N I 
| i ^ Al le 17.30 la C la del Teatro di 
t* • Roma dl Checco Durante. Ani

ta Durante e Leila Ducci in: 
• n aalletta ka ratta ckJccalrl-
cU fm V. Faint. Regia C. Du-
ranm 

RIDOTTO ELISEO -
Domani alle 21.15: « Dellttl per 
un'ombra > di F. Valmaln e B 
Macejac. 

9 A T I R I (Te l 565 325) 
Alle 17.30 a C l a del Teatro di 
Oggi con: « La curva » e « La 
grande lnve t t l va» di Tankred 
Doret * con D. Mlchelotti . G 
Donnini. N. Rivie, A. Lelio 
Regia Pascutti . 

TEATRO PANTHEON (Via 
Beato Angelico, 32 - Colle-

; gio -Romano) 
- Oggi alle 16.3Q le Marionette 

dl Maria Accettella presentano 
• Plnncchto • dl Accettel'.a e 
Ste Regia I Accettella. 

V A L L E 
Riposo 

AURAZIONI 
MU8EO OELLE CERE 

Bmulo dl Madame Tnuxsand di 
L»ndra e Grenvln dl Parigi 
Ingrt-oao enntinuato dal le 10 
alle 22 • 

I N T E R N A T I O N A L l_ P A R K 
(Piazza Vittorio) 
Attrazii.nl . RUtnrante - Bat 
Parcheggto. 

VARIETA 
A M B R A J O V I N E L L I 1713 31)6) 

La ragazza di Bube, con C Car-
dinale e rivista Miniggio 

DR • • • 
C E N T R A L E ( V i a C e l s a 6) 

La furia dl Ercole, con B. Har
ris e rivista Trio Movados 

S M 4-
E S P E R O ( T e l 893 906) 

Maclste 1'eroe piu grande drl 
mondo. con M. Forest e rivista 
Pistoni SM ^ 

LA F E N I C E ( V i a S a l a n a . 35• 
Mc U n l o c k , con J. Wayne e ri
vista Pippo Volpe A ^ ^ 

O R I E N T E 
Spettacoli teatrali con Claudio 
Villa. 

V O L T U R N O (Via Volturno) 
Grandi spettacoli teatrali com-
pagnia Beniamino Maggio 

CINEMA 
Prime visioni 

ADRIANO (Tel 332 153) 
_ Far West, con T. Donahue (ap 

14,45. Ult 22,50) A • 
A L M A M B R A i l e i 783.792) 
. Lawrence d'Arabla, con Peter 

O T o o l e (alle 14J0-18J0-22.30) 
DR • • • 

A M B A S C I A T O R I ( T e l 481 37(1) 
Gli Argonaut!, con T. Arm
strong SM 4> 

A M E R I C A ( T e l 586 168i 
Par West, con T. Donahue (ap 
14,45. Ult. 22,50) A 4> 

ANT A R E S d e l 890 947) 
I d i e d comandamentl , con C 

- Heston (alle 14.20-18.10-22) 
SM 4> 

A P P I O (TeL 779 638) 
La donna sc lmmla, con Ugo 
Tognazzi 9 A 4 4 

A R C r i i M E D E ( T e l 873 3(57) t 
The Prize (alle 16.30-19.10-221 ' 

A R l S T O N ( l e i 333 /3UI 
Flnche dura U tempesta (ult. 
22,50) J. Mason DR 4 

A R L E C C H I N O t T e l 358 634) 
II kraccin «h*gltato della legge 
coo P. Sellers (alle lfi.05-18.10-

' 20.20-23) SA 4 4 
ASTORIA. ( T e l 870.245) 

Monsieur Cognac, con T. Curti« 
— • • 

AVENTINO (Tel 572 137) 
La donna sclannla. con U To
gnazzi (ap. 15.40, ult. 22.40* 

9A 4 4 
• A L D U I N A ( T e l 347 54«> 

La calda v i ta con C Spaak 
(VM 18) DR 4 4 

B A R B E R I N I ( l e i 471 /U7> 
Becket e 11 suo re, con Peter 
OI'KOle (alle 15.45-19.15-22.45) 

DR 4 4 
8 0 L O G N A (Te l 426 700) 

Lett! separatl . con L Remlck 
SA 4 

B R A N C A C C l O ( T e l 735 235) 
I tre spletatl . con R Harrison 

A 
C A P R A N I C A tTe l 672 4651 

La ntstola aepolta con G Ford 
(alle 1M5-17.10-19-20.50-22.45) 

A 4 4 
C A P R A N I C H E T T A 1672 465) 

Frenesla deU'estate, con Vitto 
rio Gassman (al le 15,15-17.55-

' 20^0-22.45) C 4 
COLA Oi R I E N Z O (350 584) 
_. Alta Infedalta, con N Maniredi 

(all« 18,15-17.25-20-22,50) 
1 (VM I t ) «A 4 4 

COR8O (TeL 671.691) 
II sl lenzlo, con I. Timlin (alle 
15.30-17.05-19-20.55-22.50) L. 1200 

DR • • • 
EDEN (Tel 380 0188) 

Gli Argonautl , con T. Arm
strong SM 4 

EMPIRE (Viale Regina Mar 
ghenta . Tel 847.719) 
II dottor Stranamore, con P 
Sellers (alle 13-17-19-21-22,50) 

SA 44>4>4> 
EURCINE (Palazzo Italia a! 

1'EUR Tel. 5 910 986) 
Sotto I'albero Yum Yum, con 
J. Lemmon (alle 15.45 - 18.05 -
20.25-22,55) ( VM 18) SA 4 4 

E U R O P A d e l d«5 /:<«> 
I tabu (alle 15-16,40-18.35-20.35-
22,50) DO 4 

F I A M M A ( T e l 471 100) 
Donne Inqulete con R. Stack 
(alle 16-18.30-20.30-22.50) 

DR 4 4 
F I A M M E T T A (Te l . 470 464) 

Seven Days In May (alle 15.30-
17.30-19.45-22) 

G A L L E R i A (Te l* 673 267) 
Le tardone, con W. Chiari SA 4 

GARDEN (' lei 3«2 H48i 
Alta Inrrdell i con N Mantredi 

(VM 18» SA 4 4 
G I A R D I N O (Te l 894 946) 

I tre spletatl , con R. Harrison 
A 4 

M A E S T O S O (Tel 786 086) 
Gil Argonaut!, con T Arm
strong SM 4 

M A J E S T I C (Te l 674 908) 
Europa: operazlnne strip-tease 
(ap 15. ult. 22.50) 

(VM 18) DO 4 
MAZZINI ( T e l Jf>l 942) 

Lettl separatl . con L Remick 
SA 4 

M E T R O D R I V E - I N (6 0a0 1511 
tntrlgo a Stoccolma, con Paul 
Newman (alle 19.45-22.45) G 4 

M E T R O P O L I T A N ibHSI 400) 
Se permeltete parliamo dl don-
ne. con V. Gassman (alle 14.30-
16 25-18.40-20.45-23) 

(VM 18) SA 4 4 
M I G N O N (Te l 8o9 493) 

I dolci Ingannl con C Mar-
quand (alle 15.30-17-18 50-20.40-
22 50) (VM 16) 8 4 4 

M O D E R N I S S I M O ( G a l l e r t a S 
M a r c e l l o . T e l 640 445) 
Sala A- Intrlgo a Stoccolma. 
con P. Newman G 4 
Sala B: Monsieur Cognac, con 
T Curtis S 4 

M O O E R N O (Te l 460 285) 
Compagnla dl codardl? con G 
Ford SA 4 4 

MOOERNO SALETTA 
La donna scimmla. con V. To
gnazzi SA 4 4 

MONDIAL (Tel 834.876) 
La donna sclmmla. con U. To
gnazzi SA 4 4 

N E W YORK (Te l 780 271) 
Far West, con T. Donahue (ap 
14.45. ult . 22.50) A 4 

N U O V O G O L D E N (75S IXrz» 
Le tardone. con W Chiari SA 4 

P A R I S ( T e l 754.368) 
Adorablle Idlota. con B Bardot 
(alle 15.30-18.15-20.30-22.50) 

SA 4 
P L A Z A ( T e l 681 193) 

Tom Jones con A Finney (alle 
15.30-17.40-20-22.45) 

(VM 14) SA 4 4 4 
Q U A T T R O F O N T A N E (Telefo-

n o 470 265) 
I due capltanl, con C. Heston 

Q U I R I N A L E ( T e l 462 653) ' 
II peln nei mondo (I*-18^5-
20.40-22.45) DO 4 

Q U I R I N E T T A ( T e l 670 012) 
Sotto I'alkero Yum Yum, con 
J Lemmon (alle 16-18 - 20.15 -
22.50) (VM 13) SA - 4 4 

R A D I O CITY (Te l 464 1(13) 
Far West, con T Donahue (ap 
14.45. ul t 22,50) - A J 4 

R E A L E ( T e l 380 234) 
Lawrence d'Arabla. con Peter 
O T o o l e (al le 14J0-I8-T0-22J0) 

DR 4 4 4 
R E X (TeL 864.165) 

La calda vita, con C Spaak 
(VM 18) DR 4 4 

RITZ ( T e l 837 481) 
Lawrence d Arabia, con Peter 
O T o o l e (alle 14JO-18.30-22.30) 

DR 4 4 4 
RIVOLI ( T e l 460 883) 

Fellinl g . l /2 , con M Mastrolanm 
1 alle 16.45-19 30-22.40) 

OR 4 4 4 4 
R O X V ( T e l 870 504) 

La pistoia senolta con G Ford 
A (alle 15.30-17.30-19.10-20.55-22,50^ 

-. A 4 * 
R O Y A L ( T e l 770 549) 
i La conquista drl West (In c ine

rama) (alle 15-18^0-22,15) 
DR 4 

SALONE MARGHERITA (Te-
letono 671.439) 
Cinema d'eaeai: II mare, con P. 
Prevott ~ (VM It) DR 4 

schermi 
e ribalte 

SMERALDO (Tel. 351 581) 
Le 5 mogil dello scapolo, con 
D. Martin SA 4 

S U P E R C I N E M A (Tel 485 498) 
Due minuti per decidere, con 
E Costantlne (alle 16 - 18.45 -
20.55-23) G 4 4 

TREVI (Te l 689 619) 
lerl oggi domani. i-on S I o ien 
(alle 14.20-16.20-18.20-20,30-23) 

SA 4 4 4 
V I G N A C L A R A ( T e l 320.3591 

Sotto I'albero Yum Yum, con 
J Lemmon (alle 16-18.15-20.30-
?2 45) (VM 18) SA 4 4 

Scconde visioni 
AFRICA ( l e i 8 380 718) 

I tre drlla Croce del Sud, con 
J. Wayne SA 4 

A l R O N E ( T e l 727 193) 
La pantera rosa, con D Nivcn 

SA 4 4 
ALASKA 

II re del sole, con Y Brynncr 
SM 4 4 

A L C E (Tel 632 648) 
A 907 dalla Russia con amore, 
con S Conncry G 4 

A L C Y O N E ( l e i 8 380 930) 
Scandali nudi (VM 18) DO 4 

A L F l E R l ( T e l 290 251) 
La calda \ l t a , con C Spaak 

(VM 18^ DR 4 4 
A R A L O O (Te l iou 136) 

Gli eroi del West, con \V. Chiari 
C 4 

ARGO (Tel 434 050) 
La pantera rosa, con P Sellers 

SA • • 
ARIEL (Tel 530 521) 

II mio amnre con Samantha. 
con P Newman SA 4 

ASTOR f l e l 6 220 409) 
La calda t i ta . con C. Spaak 

(VM 18) DR ^^ 
ASTRA (Tel 848 3261 

Slnfonia per un massacro, con 
M Auclair G 4 4 

A T L A N T I C (Te l 7 610 656) 
1 La ragazza di Bube, con Clau

dia Cardinale DR 4 4 4 
A L B A i l e i 370 855) 

II maestro di Yigetano. con A 
Sordi DR ^^^ 

A U G U S T U S ( T e l 655 455) 
II mlo amore con Samantha. 
con P. Newman SA 4 

A U R E O ( l e i 680.606) 
D o t e val sono guai. con Jerry 
Lewis C 4 4 

A U S O N I A (Te l 426.160) 
Due mattacchlonl al Moulin 

, Rouge, con Franrhi-lngrassia 
c • 

A V A N A (Tel . 515 597) 
Irma la dolce, con S Mc Lai no 

(VM 18) SA 4 4 
B E L S l T O (Te l 34Uoo7) 

•left" Gordon dlabollco detect ive. 
con E Costantinc G 4 

B O i T O Cle l a 410 198) 
Quel certo non so che, con D 
Day S 4 

B R A S I L ( T e l 552.350) 
La pantera rosa. con D. Ntven 

SA 4 4 
B R I S T O L (TeL 7 615 424) 

I due maflosl, con Franchi e 
Ingrassia C 4 

B R O A D W A Y (Tel 215 740) 
D o t e val sono guai. con Jerry 
Lewis C 4 4 

Le slgle che appalono ac- * 
canto al titoli dei 01 m • 
eorrispondano alia se- % 
guente classlfleacione per _ 
generl: • 
A — Awenturoao — 
C — Comico 
DA = Disegno animate 
DO — Documentary ? 
DB » Drammatico _ 
G — Glallo " 
M s MuslcaJe 
S s Sentimental* J 
SA -• Satirico # 

SM — Storico-mitologico * 
II nostra gladlila tal film _ 
viene espresso ael medo T 
segueate: v 

• • • • 4 «• eccezionale 
4 4 * 4 — otttmo • 

4 * * « buono • 
4 4 ** discretO % 

4 •• mediocre — 
V M l l - vietato ai ml- # 

oori di 16 anni 

CALIFORNIA (Tel 215 266) „ ^ 
II grande safari, con Robert L E B L O N ( T e l 
Mltchum A 4 

C I N E S 7 A R (Te l 789 242) 
\ A \ ragazza dl Bube. con Clau
dia Cardinale DR 4 4 4 

C L U D I U d e l 355 657) 
La ragazza di Bube. c j n Clau
dia Cardinale DR 4 4 4 

C O L U R A U U iTe l 6 274 207) 
II mlo amore con Samantha. 
con P. Newman SA 4 

C O R A L L O ( l e i 2 577 297) 
La pantera rosa. con P Sellers 

•A 4 4 

C R I S T A L L O (Tel 481 336) 
I re drl sole, con Y Brvnner 

SM 4 4 
D E L L E T E R R A Z Z E 

I re del sole, con Y B r j n n e r 
SM 4 4 

O E L V A S C E L L O (Te l 38o4.14> 
55 giorni a Pechino, con Ava 
Gardner A 4 

D I A M A N T E (Tel 295 250) 
I due maflosl. con Franchi e 
Ingrassia C 

D I A N A « Tel 780 146) 
Jeff Gordon dlabollco detect ive. 
con E Costantine G 4 

O U E A L L O R i i l e i 278 847) 
I fuorilegge del matrimonio, 
con (J Tognazzi r 

(VM 18) DR 4 4 4 
E S P E R I A ( l e i Viz 684) 

La ragazza di Bube. con Clau
dia Cardinale DR 4 4 4 

F O G U I A N O ' l e l 8 3 l 9 3 4 l i 
Jeff Gordon dlabollco de ter t i t r . 
con E Costantine G 4 

G I U L I O C E S A R & (353 360) 
I tre spletatl , con R Harn«on 

A 4 
H A R L E M 

L'lnvinclbile ca \a l i rre masche-
' rato A 4 

H O L L Y W O O D (Tel 290 851) 
Mc Lintock, con J Wavne 

A 4 4 
I M P E R O (Tel 295 720) 

Sotimano il conquistatore. con 
E- Purdom SM 

I N O U N O ( T e l 582 495) 
La calda vita, con C Spaak 

(VM 18) DR 4 4 
ITALIA (Te l 44ftirjO) 

La ragazza dl Rube, con Clau
dia Cardinale DR 4 4 4 

JOLLY 
I due maflost, con Franchi e In
grassia C 4 

J O N I O ( T e l 880 203) 
- S iamo tutti pomlclnnl. con R 

Vianello C 4 
552 344) 

Bastogne, con J. Hodiak 
DR ^^ 

M A S S I M O (Tel 751 2771 
Irma la dolce. con S Mc Laine 

(VM 18) SA 4 4 
N E V A D A ( e x B o s t o n ) 

Due mattacchlonl al Moulin 
Rouge, con Franchi-lngrassia 

C 4 
N I A G A R A ( T e l 6 273 247) 

Due mattacchlonl al Moulin 
Rouge, con Franchi-Ingrassia 

C 4 

N U O V O 
I due maflosl. con Franchi e 

"Ingrassia c 4 
NUOVO OLIMPIA 

Cinema selczionc: II mare, con 
F Prevost (VM 18) DR 4 

OLIMPICO (Tel JII3UJ9) 
Jeff Gordon dlabollco detect ive , 
con E Costantine C 4 

PALAZZO ( l e i 491 431) 
La calda vita, con C. Spaak 

(VM 18) DR 4 4 
P A L L A D I U M ( l e i 335 131) 

Sinfonia per un massacro, con 
M Auclair G 4 4 

P R I N C I P E (Te l 352 337) 
Scdotta e abbandonata. con S 
Sandrelli SA 4 4 4 

RI ALTO (Tel 670 763) 
II mlo amore con Samantha. 
con P. Newman - SA 4" 

RUBINO 
Quel certo non so che, con D 
Dav S 4 

SAVOIA (Te l 865 023) 
Lett! separatl, con L Remick 

SA 4 
S P L E N D I D (Te l 620 205) 

L'afnttacamrre, con K. Novak 
SA 4 4 4 

S T A D I U M ( T e l 39T 2xih 
Mc Lintock. con J Wavne 

A 4 4 
SULTANO (Pza Clemenie XI» 

I re del sole, con Y Brvnner 
SM 4 4 

T I R R E N O ( T e l 573 091) 
A 007 dalla Russia con amore. 
con S Connery G 4 

TUSCOLO ( l e i 777 834) 
L* grande fuga. con S Mc 
Queen DR 4 4 4 

ULISSE (Tel 433 744) 
Dove val sono guai, con Jerry 
Lewis C 4 4 

V E N T U N O A P R I L E ( T e l e f c 
no 8 644 577) 
I \ lo lent l con C Heston DR 4 

V E R B A N O ( l e i 841 195) 
A 607 dalla Russia con amore. 
con S Connery G 4 

VITTORIA (Te l 578 736) 
II tulipano nero. con A Del on 

A 4 

D E L L E RONOINI 
Ginevra e 11 cavalicre di re Ar-
tu, con J. Wallace A 4 

DOR IA (Te l . 317.400) 
A 007 dalla Russia con amore, 
con S. Connery G 4 

E D E L W E I S S (Te l . 334.905) 
Duello nei Texas, con R Harri
son A 4 

E L D O R A D O 
Do\ e vai sono guai con Jerry 
Lewis C 4 4 

F A R N E S E ( T e l . 564.395) 
Lo stermlnatore del barbarl 

A 4 
F A R O (Tel . 520.790) 

II dominatorc. con C Heston 
(VM 14) DR 4 

IRIS ( T e l 865.536) 
I 4 del Texas, con F. Sinatra 

A 4 4 
MARCONI (Te l . 740 796) 

Irma la dolce, 'con S Mc Laine 
(VM 18) SA 4 4 

N O V O C I N E ( T e l 580 235) 
Vecchlo testamento, con J He
ston SM 4 

ODEON (Piazza Esedra. 6) 
Ursus nella terra di fuoco, con 
C. Mori SM 4 

O T T A V I A N O ( T e l 358.059) 
Giorni caldi a Palm Springs. 
con T Donahue C 4 

P E R L A 
La calata drl mongoll . con D 
Farrar SM 4 

P L A N E T A R I O ( T e l 4B9 758) 
Sinfonia per un massacro. con 
M Auclair G 4 4 

P L A T I N O (Te l 215 314) 
Capitan Simbad, con P Armen-
dariz A 4 

P R I M A P O R T A (T. 7 610 136» 
55 giorni a Pechino, con Ava 
Gardner A 4 

R E G I L L A 
Brenno ncmlco dl Roma 

SM 4 
R E N O ( g i a L C O ) 

La pantera rosa, con P Sellers 
SA 4 4 

ROMA (Tel 733 868) 
Tarzan In India, con J. Maho-
ney A 4 

SALA UMBERTO (T 674 753) 
Prendila e mia, con J. Stewart 

• S 4 
T R I A N O N (Te l 780 302) 

I fuorilegge del matrimonio, 
con U. Tognazzi 

, (VM 18) DR 4 4 4 

Sale parrocchiali 
A L E S S A N D R I N O : 

I conqulstatori del mongoll , 

SM 4 

A 4 

Terz«* visioni 
ACILIA (di Ac i l ia i 

Kail Jug dea drlla violenza 
DR 4 

ADRIACINE (Tel 330 212) 
L'uomo dalla maschera dl ferro 
con J Marais A ^^ 

A N i E N t . l e i 8 9 0 8 1 7 ) 
II trad!tore dl forte Alamo, con 
G Ford DR 4 4 

APOLLO (Te l 713 300) 
Mc Unlock , con J Wayne 

A 4 4 
A R E N U L A (Tel 653 360) 

La settr fatirhe di All Baha. 
con B Cortez A 4 

A R I Z O N A 
I mister! dl Parigi. con Jean 
Marais DR 4 

A U R E L I O 
II cucciolo, con G Pock S 4 

A U R O R A • Tel 393 269> 
Ursus nella terra di fuoro. con 
C, Mori SM 4 

A V O R i O ( T e l 755 416) 
I donglo ianni della Costa Az-
zurra. con A Strojberg 

(VM 14) C 4 
C A P A N N E L L E 

Oblettivo lagazze, con Walter 
Chiari C 4 

CASSIO 
55 giorni a Pechino. con Ava 
Gardner A 4 

C A S T E L L O ( T e l 56) 767) 
Siamo tuttl pomlcionl . con R 
Vianello C 4 

C O L U S S E O (Tel 736 255) 
Tre contro tuttl. con F. Sinatra 

A 4 4 4 
DEI PICCOLI 

Cartonl anlmatl 
OELLE MIMOSE (Via Cassia) 

n segno dl Zorro A 4 

AVILA 
Sflda nell'alta Sierra, con Joel 
Mc Crca A 4 

B E L L A R M I N O 
Due contro tuttl , con Walter 
Chiari C 4 

B E L L E A R T I 
Capltano di ferro, con G R0J0 

A 4 
COLOMBO 

La piu grande rlbelle A 4 
COLUMBUS 

Rocambole, con C. Pollock 
A 4 4 

C R I S O G O N O 
La vendetta dei moschettleri . 
con M. Demongcot ^ A 4 

D E L L E P R O V I N C I E * ' 
Le a w r n t u r e di un giovane 
con R Beymer DR 4 4 

D E G L I S C I P I O N I ' 
L i r a dl Achille. con G. Mitchell 

SM 4 
OON BOSCO 

Romolo e Remo. con S Reeve* 
SM 4 

D U E M A C E L L I 
Chtuso per restauro 

EUCLIDE 
I cannonl dl Navarone. con G 
Peck A 4 4 4 

FARNESINA 
II Dello dl capitan Blood, con 
A Panaro A 4 

G I O V A N E T R A S T E V E R E 
Due contro tutti, con W. Chiari 

C 4 
G E R I N I 

Romolo e Remo, con S Reeves 
SM 4 

L I V O R N O 
Le srtte folgorl dl Assur, con 
H UuiT SM 4 

M E D A G L I E D ' O R O 
Angell con la pistoia, con G. 
Ford 8 4 4 

M O N T E O P P I O ' ' -
Perseo I'invlnclbile, con Steve 
Reeves A 4 4 

N O M E N T A N O 
Fuga da Zahraln, con Y. Bryn-
ner A 4 

N U O V O D O N N A O L I M P I A 
II cucciolo, con G Peck 8 4 

O R I O N E 
II gladlatore dl Roma, con W. 
Guida 

O T T A V I L L A 
Un paladino alia corte dl Fran-
cla, con S Gabcl SM 4 

PAX 
I tre Implacabill, con G. H o m e 

A 4 
PIO X 

II grande ribelle 
QUIRITI 

II buio oltre la siepe, con G 
Peck DR 4 4 4 

RADIO 
Romolo e Rrmn. con S Reeves 

SM 4 
REDENTORE 

Gerusalrmme Ilberata, con S 
Koscina SM 4 

R I P O S O 
Romolo e Remo, con S Reeves 

SM 4 
SALA C L E M S O N 

Via col vrnlo, con C Gable 
DR 4 

S A L A E R I T R E A 
It trlonfo di Maclste, con Steve 
Reeves SM 4 

S A L A P I E M O N T E 
II tiranno di Siracusa, con D 
Burnett SM 4 

SALA S. S A T U R N I N O 
L'urlo drlla battaglla, con Jeff 
Chandler SM 4 

SALA S. S P I R I T O 
Spettacoli teatrali 

SALA T R A S P O N T I N A 
II flglio drllo scelcco, con M 
Inglish A 4 

SALA URBE 
I.upo mannaro 

SALA V I G N O L I 
Annibale con V. Mature SM 4 

S. B I B I A N A 
Ma«acro al forte Apachrs 

A 4 

8. FELICE 
La guerra di Trota, con Steve 
Reeves SM 4 

S A V E R I O 
La lunga valle verde, con B. 
Bennet A 4 

SAVIO 
II cavalicre dal cento voltl, con 
L Baker A 4 

TIZIANO 
La valle dell'Eden, con J. Dean 

< DR 4 4 
T R I O N F A L E 

Taur re della forza brut* A 4 
VIRTUS 

I tre moschettleri, con M De
mongcot A 4 

«l'Unlta • non A responia* 
bile delle variaztonl dl pro-
gramma che non vengano 
comunicate tempestlvamen* 
te alia redazione dall'AOIS 
0 dal dlretu interestatt. 

Per chi ascolta 
Radio Varsavia 

Orario e lunghezze d'onaa 
delle traaminioni in lingua 
italiana: 

12.15 - 12.45 
su metri 25.28. 25.42, 31.M. 
31.50 (11865 - 11800 - 9675 -
9525 Kc/s) 
18.00 - 18.30 
•u metri 31.45. 42.11 
(9540 - 7125 Kc/s) 
trasmissione per gli emlgrntl 
19 00 - 19.30 
•u metri 25.19. 25.42. 31,541. 
200 m. (11910 - 11800 - 9521 
1502 Kc/s) 
21.00 - 21.30 
su metri 25.42. 31.50 
(11800 - 9525 Ke/a) 
22.00 - 22.30 
su metri 25.19. 25.42. 31,4n\ 
31.50. 42. 11. 200 
(11910 - 11800 - 9540 - MM 
8125 - 1502 K c / » ) 
trasmiss ione p e r gl i emlgraM 

Ognl a l a m o , a l ia mrm 18 • 
n i l* 22 Moslem m rlehlaete, 

L E P R O D I G I O S E N O V I T A ' C7REATE 
P E R V I N C E R E Q U A L S I A S I 

SORDITA 
in corso di presentazione alia 

42* FIERA INTERMZIOMLE Dl MILAM 
possono essere provate. gratuitamente e senza alcun 1>B-
pegno. presso la grande Organizzazione di fiducia 

CENTRO ACUSTICO 
ROMA • Via X X S e t t e m b r e , 95 ( a n g o l o Via Castclf idardO) 

Tel . 474.076 
tutti i giorni feriali oppure . a r ich ies ta . al Vostro d o m i c M * . 

PRF.ZZI E C C E Z I O N A U F I N O A L 31 MAGGIO 19M 
L A R G H E F A C I L I T A Z I O N I D l P A G A M E N T O 

A P P K O F I T T A T E N E ! 

NEG0Z1 Ol VBIDITA. 

V/A MACH/AV£LU,5 
Tel. 730.607 

MIA B. FIUBERTO. 52 ^f 
Tel. 7.31.J3.97 

GAUERIAtSPOSUKfNt 

VIA MERULANA , f83 
. T9l.73B:394 

CAMERE-LETTO - PRANZO 
SOGGIORNO • GUARDAROB A 
CUCINC IN FORMICA-SALOTTl 

OBILI 
V A S T O A S S O R T I M E N T O 
Ol M O B I L I I S O L A T I 
FAClUTAZlOrl! OlRAQAMENTO 

E ON I 
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I ' U h i t d ' / domeriieo 19 oprile 1964 PAG. 11/ s p o r t 
II Congresso 

delTU.LS.P. 
Una lettera del compagno Longo: « . . . le 
proposte che I'UISP e andata elaborando 
e che il Congresso certamente raccogliera 
in sintesi potranno costituire, insieme a 
quelle delle altre forze impegnate In que-
sto campo, un contributo importante per 
alutare il Paese a risolvere questo note-
vole problema » 

Scelte 
precise 

Per mettersi al riparo da brutte sorprese 

Le partite 
' (ore 15.30) 

Atalanta-MlUn: De Marchl; no. 
logna-Barl: gbardella; Inier-Ca-
tanla: De Robblo; Lanerossl VI-
cenza-Genoa: Lo Bello; Manto-
va-Lazlo: Angellnl; Mesiina-Ju-
ventoi: D'Agustlnt; Roma-Spal: 
Jonni: Sampdorla-Modena: Fran-
cescon; Torlno-Florentina: Ber-
nardlt. 

II presidente nazionale delta 
UISP, ARRIGO MORANDI 

La classifica 
in ter ?• 
Mi lan 2* 
Bologna* 28 
Florentlna 2» 
Juvenil is 28 
Tor ino 28 
L. V l c e m a 28 
A U l a n t a 28 
Catania 28 
Roma 28 
Lazio 28 
Genoa 28 
Mantova 28 
8pa| 28 
Bampdnr. 28 
MeMlna 28 
Modena 28 
Uarl 28 

18 
17 
17 
13 
12 
8 

10 
7 
8 
8 
9 
7 
6 
5 
9 
6 
6 
4 

(* Penallzzato 

7 
• 
8 
9 
9 

14 
8 

12 
10 
9 
7 

10 
13 
11 
3 
9 
9 

10 

d| 

3 
3 
3 
6 
7 
6 

10 
9 

10 
11 
12 
11 
9 

12 
16 
13 
13 
H 
un 

42 
47 
43 
38 
40 
29 
28 
22 
23 
31 
29 
27 
27 
23 
33 
22 
23 
12 

18 
22 
18 
18 
29 
23 
39 
34 
30 
31 
23 
29 
38 
29 
43 
43 
38 
33 

punto 

43 
42 
41 
35 
33 
30 
28 
26 
26 
25 
25 
24 
23 
21 
21 
21 
21 
18 

) 

Difficolta diverse per le grandi: Pinter ospi-
ta il Catania, il Bologna fa gli onori di casa 
al Bari mentre il Milan e di scena sul campo 
dell'Atalanta. Match decisivi per la coda 
della classifica 

La Lazio 
a Mantova 

Tra rappresentative interleghe 

per rinnovare lo sport 
Dal nottro inviato 

FIRENZE, 18 
I lavori del V Congresso del 

; I'UISP sono proseguiti oggi con 
gli Interventi del delegati, 1 sa 
luti degli ospiti stranieri e la 
« comunicazione » del segretfr 
rio dell'Unione Giorgio Min-
gardi sul tema: * Le tccniche, 

.gli strumenti di direzione e il 
\programma di attivltd delta 
' Unione *. 

II compagno Luigl Longo, vt 
[ce segretario del PCI, che, in 
j vita to, non e potuto intervenlre 
a Firenze, ha inviato una lette-

ira di cui la presidenza ha dato 
flettura. 

Longo. nel suo scritto. deflni 
I see nobile e giusta la battaglia 
Iche I'UISP sta conducendo da 
fdiversi annl per dare »nuot>l 
[contenuti e un carattere nazlo-
Inale democratico alio sport • e 
Ltermlna dicendo che - le idee 
fe le proposte che I'UISP e an-
'data elaborando potranno co 
' stltuire, insieme a quelle di 
\altre forze impegnate in questo 
I campo, un contributo importan-
[te allasoluzione di questo note-
tvole problema-. <« ' 

Numerosi anche 1 telegrammi 
[augural! di Enti e personality 
(sportive e poliOche giunti al 
! Congresso. Fra gli altri hanno 
Itelegrafato Ton. Marlsa Clnciaii 
IRodano vice Presidente della 
[Camera, Fernando Santi segre-
itario generate della CG1L. il 
jministro Corona (scusandosi per 
}aion essere potuto venire a 
{Firenze come aveva promesso). 
Ill sottosegretario alia Pubblica 
[Istruzione Fenoaltea, Ton Bro-
Idolini, vice segretario del PS1. 
iXoiacono. presidente del CUSI. 

idriano Rodoni, presidente del-
ll'UCL Magnani, segretario del* 
Ij'UVL Borghi, vice presidente 
Idel CS1, il presidente della 
ISportass. La Cava, sindacl, pre-
nidenti di Amminlstrazioni pro-
[vinciali e assessori comunali e 

irovineialL * 
Gia ieri pomeriggio si erano 

ivuti 1 prim! interventi (U pro 
fessor Loforese vice presidente 
lelt'ANEF, Rossi deil'UISP di 
Torino, 11 prof. Onori diretto-
re del giornale dell'ANEF) sulla 
jrolusione di Ristori e la rela
tione di Morandi, c'oe sul con-
tenutl da dare alia futura azio-
le dell'Unione. 

La prima seduta lerl sera si era 
chiusa con un saluto del sovie-
lieo Sviridov a nome del sinda-
ratl deU'URSS. Egli ha infor-
lato 11 Congresso sulla vasbs-

lima diflusione che nell'Unione 
;ovietiea hanno le pratiche 
sportive (17 mllioni di prati-
cantl con i coll slndacati). suite 
tacilitazion! di cui godono gli 
iportlvl sovietici, sull'impegno 
Itatale assal notevole nel setto-
re e tulla inlnterrotta catena di 

lpianti che, si pu6 dire, ac* 
lompagnano l'uomo sovietlco 
laH'infanzia alia maturita. 

Stamane, dopo un intervento 
|li Rovatti di Modena. ha preso 

parola U compagno on. Igna-
lo Pirasru membro della Con-

sulta parlamentare sportiva, per 
portare il saluto del Gruppo 
parlamentare comunista. 

Pirastu ha approfondito 11 dl-
scorso sui mail che oggi minano 
alia base lo sport italiano ricer-
candone anche le cause. * La 
piii grave di queste — egli ha 
detto — e all'ititerno stesso del
la struttura della socleta ita-
liana. Sono propria I mall di 
questa societd colma di squill-
bri, amara per moltu che si rl-
specchiano nello sport'. 

' Qulndl e sulla struttura 
della societd — ha continuato 
Pirastu — che occorre opera-
re per raggiunpere rtsultati ap-
prezzabill anche nel settort 
ipoTtivo '. 

13 parlamentare comunista ha 
poi spiegato che e proprio per 

trovare una generale adesione 
alia battaglia per il risanamento 
dello sport e per la diflusione 
di massa della pratica sportiva. 
e non per fini politici. come 
qualcuno ha voluto insinuare, 
che U PCI ha presentato in Par-
lamento, recentemente, una mo-
zione per chledere la convoca-
zione di una Conferenza nazio-
nale sullo sport, una Conferenza 
aperta a tutte le forze sporti
ve, alle associazioni giovanlli. 
at tecnici. al giornalisti, al me-
dici. ai psicologl, a pedagoghi, 
per dibattere le linee general! 
di una ouova. efflcace politlca 
sportiva e per rlcercare insie
me le mlsure da prendere per 
lo svlluppo dell'attivita ricreati-
va e sportiva in senso moder-
no in tutto il Paese. 

Oggi la Coppa d'Oro 

Imola: Mondial 

Honda o M.Z.? 
Dal nostra corriipondente 

IMOLA. 18 
Un successo $enza prectdentt si delinea per I'Xl Coppa d'Oro 

Shell del motociclttmo mondiale che si suofpard domani all'auto-
dromo di Imota per le clasu 125. 250. 350 e 500- La manifesta
tions sard ancora una volla il punto d'mcontro dei camploni piu 
nott e delle Case e delle « scuderie • che dispongono delle mac* 
chine piu moderne, piu potenti e piu veloci del mondo. Nelle 
250 cmc. la corsa • clou», dtversi centauri puntano stcuri alia 
vittoria- Jim Redman » la tua Mondn promettono faville; Ago-
sltni vuol continuare ta ieUe prodigiosa; Prouinl cercherd di 
rig'indaanare il tempo perduto. Della partita sard anche Alan 
Shepherd alia guida dellu stessa M. Z- con la quale si e imposto 
a Dautona Beach, Sheperd e un uomo che vale qualsiasi anta-
gonista d< altissima ttatura. 

Nella classe 500. manchera ta M. V. poiche Hailwood alle 
corse dt Imota ha preferilo il G. P. automobilistlco di Aintree e 
Mendogni ha una spalla in dtsordtne. Tuttavta anche nelle mas-
sime ctlindrate vi sard battaglia, vedi tl confronto Biancht (Ven-
turit-Gilera (Caldarellai. 

Per quanto rfguarda ta clas
se 125. ci alamo intrattenuti 
con Francesco Villa, vincitore 
(con la nuova Mondial a due 
tempi) del circuito di Mllano 
Marittima. per tare una specie 
di punto tulle promette di lat-
ta prospettate dalla pmenza 
dell'inolpse Alan Shepherd con 
la tua M.Z di fronte alia iqua-
dra dell'Howla capeggiata da 
Taveri. tl camptone d Italia. 
premesso cne fra I due eon. 
tendfnli po/rehb«» e$xere il ter-
zo che gode. hn dlchinralo che 
* non ti pud dire da quale 
parte penda il prono\tica; ni 
pud peraltro pentare che it re
cord sul ofro dt Degner 12'!*" 
e 8/10. media 133J9H4 con mo-
tore M.Z.) 9 quello sul ver-
rorto total* di Farne (media 
128J66 con motore Ducati). *o-
no destinati alia cancellazione • 

r. r. 

.a domenica sugli ippodromi 

A Milano il filiberto 

A Roma il ft. Prati 
La domenica Jppica, in vista 

Icl Derby di galoppo. e impcr-
liata ancora una volta su di una 
rande classics, il premio Ema-
ielc Filiberto (2000 mctri) in 

|rofranuna a San Siro. Una pro-
che ha sempre rivestito no-

tvole importanza come prepa-
kzione alia c classicissuna •» del-

Capannelle. 
[Quest'anno, tuttavia. questa 
la funzione * in gran parte »mi-
lita dal fatto che molti dei 
rotafonisti della corsa milanese 
Iroportati in gran parte) non 
anno l'iscrizlone al Derby. A 
tllano scenderanno in piata, in-
Icme al vincitore del Triennalc 
fnieper, II vincitore del Firenze 

jney, gli importati Equatorial. 
Crylor c.l'indigcna Malmo.cho 

iccughe molto simpatie come 
atello di Malhoa c fratellastro 

|i Mexico. Magistris e Ma rot. 
Alle Capannclle * in program-

?a una gara di vclocita sul chi-
tmetro, il premio Prati. ch< ve
to In evldenza Chiriqui e Saxja. 

centre in altre due prove mi-
iori.Sl preparaho .per il Derby 

dormelllano Nardini • il aol-
iano Laberico. 
••Co 1 nostri favoritl. Prima 
I M : Camponogara, Palanca; «e-
nda eorta: Nardini, La Palissc; 

terza corsa- Tioga. Raflna: quarta 
corsa- Mishpcc, Mirzfo. Martira-
na; quima cor^a: Chiriqui. Saxja: 
sesta corsa: Aster Princes, Bru-
lant. Prajapati: scttima coma: 
Priulano. Stn«cla. Barba Gigi: 
ottava corsa: Laberico, Apoca-
lissc. 

Auto 

Scarfiotti record 
a Le MORS 

. - ": 
LE MANS, 18. 

<L'it*Uano Lulgi ScarAptU. al 
volante di una « Ferrari'» proto-
tipo . ha battuto oggi, durante 
Ic prove prHiminarl della cor»« 
automobiliatica delle « SA Or* % di 
Le Mann, il primato sul giro de-
tenuto, dal britannico John Sur-
tees. ScarflotU,' che ha vinto la 
pasMta edizionc della corsa. ha 
comphito il percorso in 3'4V'8 al 
la media di km. 219,531 orari. 

II primato di Surtccs, stabilito 
anche dal pilota britannico con 
una « Ferrari >, era di kin. 214.7W 
orari. 

Me Laren 
v/nce 

ad Aintree 
A I N T R E E , 18. 

II neozelandeie Bruce Mc 
Laren ha vinto oggi il G .P . 
di Aintree con la sua Coo
per Cl imax: si e trattato 
di una vittoria mer i tata e 
giusta dato che Mc Laren 
e stato in testa dal prin-
cipio alia fine. 

Ma non si pud dimenti -
care che al G. P. di Aintree 
erano assenti le - Fe r ra r i • 
che aembrano deatinate a 
recitare un ruolo di pr imo 
piano in questa atagione 
grazie al nuovo motor* a 
8 cl l indrl: e non ai pud t r a -
•curare la rfortuna che t l 
e accanita contro II c a m 
pions del mondo uscente, 
J im Clark, che proprio al 
pr imo giro ha perduto il 
cofano del motore 

Questo incidente e evl-
dentemente il frutto della 
affrettata preparazione con 
la quale e atata mesta a 
punto la macchina di Clark, 
la nuova Lotus 30: comun-
que I'auto e stata al centro 
dell 'attrazione ugualmente 
perche nonostante II grave 
handicap iniziale si e pol 
laneiata In un furlbondo 
Inseguimento di Mc Laren 
rluicendo a eonqulitare II 
aecondo potto. 

Succetaivamente • Bra* 
bham ha vinto la - gara 
per vetture • Gran * Pre
m i o * precedendo G r a h a m 
Hill e Arundt l l . In q u t t t a 
gara e'e stato une spetta-
coloso incidente al lorcht 
la macchina dl Brabham 
ha urtato la vettura del 
campione del mondo Clark. 
La • Lotut • di C lark t l • 
achianUta a 190 atl 'ora t u l 
le balla dl protazione: II 
pilota e rluscito a balzare 
a terra pr ima dello tcontro 
rlmanendo l l l tao. 

Pirastu ha pol aggiunto che 
anche il progetto di legge pre
sentato quasi tre anni fa dal 
PCI si preflgge lo stesso scopo. 
• Ma sla ben chiaro — egli ha 
precisato — che noi non voglia-
mo una soluzione del problemi 
dall'alto, paternallstica. Auspi-
chiamo, invece. il concorso di 
tutte le forze polltlche e spor
tive. che credono nello sport 
come elemento formativo della 

g ersonalita umana, e che i pro-
lemi dello sport vogliono risol

vere con strumenti democratici 
per fini democratici. Ecco — ha 
detto Pirastu — perche djcia-
mo che i problemi dello sport 
non si esauriscono nella denun-
cia della insufficienza dl fmpian-
ti o nella condanna del corpo-
ratitivismo di eerie Federazioni 
o del conservatorismo di Enti 
ufflciali. ma, imponqono la scel-
ta di nuovi contenuti da dare 
all'attivita sportiva. Per rag-
glungere questi obiettlvi I'UISP 
il CS1. le Libertas, it CUSI e 
tutti gl ialtri enti sportivi di-
lettantistld possono assumere 
una funzione di primario va
lorem. 

Giorgio Mingardl ha esami-
nato. in particolare. l'attivita 
dell'Unione per collocare il fatto 
sportivo nel contesto piu gene-
rale della vita del cittadino con 
le implicazionl pedagogico-
sociologiche, fisiche e culturali, 
che tale collocamento compor-
ta, per creare un movimento 
sempre piu vasto e articolato. 

» Per questo' — ha detto Min-
gardi — occorre mettere il pin 
rapidamente possibile I'UISP 
in grado di corrispondere in tut
ti i sensl all'ampio e composito 
disegno dl lavoro che qui dt-
battlamo e che il Congresso me-
gllo preclsera'. 

Mlnsardi ha poi illustrato la 
attivita, veramente encomiablle. 
3volta dai Centri di Formazio-
ne Fisica creati a Prato, Bolo
gna f in altre localita per for-
mare I'ambiente adatto — medi
co, attrezzistico. sociale. tecni-
co — per una sana e moderna 
pratica dello spcrt 

•• L'lmpegno nostra quindi — 
ha aggiunto Mingardi — non 
deve essere rjpotto tanto ad 
avere piu larghe concessioni fe-
derall quanto a portare avanti 
un movimento dl massa che si 
affermi di fatto autonomo e ri-
sponda da una parte alia nostra 
reale capacita di allargamento 
della pratica sportiva fra i gio-
vani e le ragazze e. dall'altra. 
abbia caratteristlche tali da con
tribute efficacemente a modifi-
care in questo senso lo stesso 
mondo federate ». _ 

Awlandosi alia fine del suo 
discorso Mingardi ha illustrato 
i rapporti delPUISP con le al
tre orgaoizzazioni sportive dei 
vari paesl europel, ed ha con-
cluso affermando: * Le energie 
e gli uomini non mancano per 
realizzare i nostri programmi 
Oggi siamo certamente piu ma-
turi e in grado di attrarre nuove 
forze al nostro lavoro. Con es
se e con ehiare scelte. in una 
continua sperimentazione e ve-
rifica pratica del nostro lavoro 
di ognl giorno. esprimlamo la 
convinzione di essere all'aliez-
a dell'impegno che ci assumia-

mo per lo sport e la gloventit ». 
Sempre nella giornata di 022i 

U Congresso ha ascoltato i salu-
a dei rappresentanti di Cuba. 
Bulgaria, Ungheria. AJgena, 
Pol on la, Cecoslovaccbla. Jugo
slavia, Franda e gli interventi 
dl Bianca Mtoelli di Reggio 
Emilia, di Bartolucci di Firenze, 
di Sotdano di Taranto. di Sena-
tori di Firenze e deH'assessore 
at Cor^uoe di Livorno, March!. 
Questi hi sostenuto la necessita 
di sfruttare, per diffondere la 
oratica sportiva. tutte le possi-
bilita (poche in verita) che of-
fre la leg'.slazione viaente pun-
tando contemporaneamente alia 
riforma globale delta stessa e 
it decentramento delle funzioni 
oer d3re un contenuto democra
tico alia battaglia per la dlffu-
sione delta pratica sportiva. 

Nella seduta di domattina le 
diverse commission! informe-
ranna i congressisti dei loro 
lavori. Si tratta delle commis
sion! «I/educazione flsica e lo 
sport nel sistema educativo del 
paese- . di quella sugli -Ent i 
locali, educazione flsica e sport 
nella programmazione urban!-
itica - . dell'altra su - Educazio
ne flsica e sport nel post! di 
lavoro e net movimenti associa
t i v a . di una quarta commis-
s.one sulle • Funzioni degtt or
gan! central! e periferici d! dl-
rez:one tecnlca-. Morandi In fi
ne concludera 1 lavori coogres-
sual! e i delegati procederanno 
alia elezione del nuovo Comita-
to direttivo oazionale deil'UISP. 

Pkro Siccenti 

Giornata piatta nel campio-
nato di calcio senza grossi scon-
tri. ne confionti diretti almeiio 
per quanto nguarda le prime 
della classe: f lnter ospita il 
Catania, il Bologna fa gli onori 
di casa al Bari. il Milan va a 
Bergamo. Programma piu in-
terossante invece per quanto 
nguarda le posizioni di coda: 
ci sono infatti due match 
(Sampdoria-Modena e Roma-
Spal) che potrebbero essere 
decisivi. Ed accanto a questi 
sono in programma altri in-
contri che si profllnno combat-
tutl ed equilibrati. Ma pas-
siamo come al sohto all'esame 
piii dettagliato del programma 
odierno. 

INTER-CATANIA: la squa-
dra siciliana. avvicinatasi no-
tevolmente al porto della si-
curezza, giochera con tranquil
lity e serenita tentando di 
strappare almeno un punto al-
l'lnter. Ma per cib. piii che 
sulla saldezza della sua difesa 
dovra sperare in una distra-
zione dei nero azzurri: o me-
glio nella possibility che (iuesti 
risentano la stanchezza per 
1'incontro dj mercoledl a Dort
mund o accusino il peso del-
Tassenza di Jair. Ove questa 
ipotesi non si verificasse il Ca
tania avrebbe ben poche spe-
ranze 

ATALANTA-MILAN: Sebbe-
ne l'Atalanta non abbia piu 
interessi di classifica e quasi 
certo che oggi ce la mettera 
tutta per conquistare un risul-
tato di prestigio. L'impressione 
del resto e confermata dallo 
schieramento approntato da 
Ceresoli (rinunciando ad una 
mezz'ala di spola come Magi-
strelli per far posto ad una 
mezz'ala di punta come Calva-
nese). Non saranno dunque 
tutte rose e rlori per il Milan 
tanto piu che il « diavolo » sara 
notevolmente incompleto per le 
assenze di Trebbi. Noletti, Ri
vera e Fortunato. Ce^la fara 
ugualmente il Milan? 

BOLOGNA-BARI: Le - voci ~ 
sulle conclusion! dell'inchiesta 
favorevoli al Bologna hanno 
ricaricato i rossoblu,' in una 
con la vittoria sulla Spal nel 
recupero di mercoledl: pertanto 
e'e da prevedere una loro fa 
cite arTermazione nell'incontro 
odierno. anche perche il Bari 
ormai rassegnato e a pezzi non 
dovrebbe poter opporre una 
resistenza incrollabile. 

TORINO-FIORENTINA: Vio 
la uso esterno anche a Torino? 
L'interrogativo e le speranze 
sono legittimi anche se nelle 
file della Fiorentina manche
ra nno Robotti e Petris (que
st'ultimo sostituito con la ma-
glia numero 9 da Lojacono). 
E se giochera come nelle pre
cedent! trasferte la squadra di 
Chiappella dovrebbe fare bot-
tino anche oggi in casa dei 
granata di Rocco. rafforzando 
il suo quarto posto. 

ROMA-SPAL: E' un Jncontro 
assai delicato per ambedue le 
squadre. la Spal essendo con 
l'acqua alia gola. la Roma es
sendo tuttora travagliata dslla 
crisi e dalle polemiche (nuovi 
strali per esempio sono stati 
indirizzati verso Mirb per l'e-
sclusione di Orlando: e si e 
tentato di montare un - caso -
Schutz affermando che il gio-
catore non avrebbe voluto ri-
entrare in squadra oggi). Co-
munque la Roma dovrebbe 
fa reel a specie se giochera con 
t'ordine (e con la fortuna) di 
Fogg-a. 

MANTOVA-LAZIO: Lorenzo 
e nei guai perche alle assenze 
di Mazzia (infortunato) e di 
Maraschi (squaliflcato) si e ag-
giunta anche la defezione di 
Galli (influenzato). Quindi sara 
costretto a far scendere in cam
po anche Gasper! e Giacomini 
sebbene non siano ancora in 
condizioni ideali di salute Co
me che sia alia Lazio baste-

non sembra irraggiunglbile da
ta la scarsa proliflcita dell'at-
tacco virgillano (sempre che 
non cl mettano lo zampino 1... 
quasi giallorossi Jonsson e 
Schnellinger). 

SAMPDORIA-MODENA: Oc-
wirk si e detto soddisfattissimo 
della forma raggiunta dai suoi 
ragazzi. e spera che oggi 1 ri-
sultati gli diano ragione. Pub 
darsi che sia cosl. Certo e che 
i blucerchiati dovranno met-
tercela tutta per battere un 
Modena che tenta di sfuggire 
alia retrocessione. 

LANEROSSI-GENOA: II Ge
noa mira apertamente al pa-
reggio per migliorare la sua 
classifica. per cuj e'e da atten-
dersi che fara un catenaccio 
gigpnte a Vicenza. Basterft? 
Forse si. visto che il Lanerossi 
non e irresistibile all'attacco: 
ma per esserne sicuri bisogne-
rebbe sapere che ne pensa Vi-
nicio. 

MESSINA- JUVENTUS: II 
Messina vuole riscattare la 
sconfitta di San Siro: e quale 
migliore occasione deLTJncon-
tro con la sempre titolata Ju-
ventus? D'accordo: ma atten-
zione che la Juve e capace 
delle impennate piii impreviste 
come del resto ha dimostrato 
nel coraggioso ma sfortunato 
match contro il Milan. 

r. f. 

OggiaNapoli 
Italia B • Francia B 

Ricordo di Coppi 
ieri a Parigi 

PARJGI, IB. 
Fausto Coppl e aempre vivo 

nel ricordo del iuol amid dl 
Parigi, che si sono rlunlti In una 
assoclazlone: e oggi — giorno dl 
vigilla della Parigl-Roubalx, la 
corsa ch'Egli vinse dl fona nel 
1950 — hanno fatto celebrare 
una mesaa, In una chlesa del 
Fbg. Montmartre. Cera Loulson 
Bobet, e'era Raph Gemlnlani; 
e'erano tantl camploni del tem
po glorioso del clcllsmo, per 1 
quail Fausto Coppl e indlmentl-
cablle; rafRllo: « 1'Unlco », come 
scrisse Jacques Goddet. 

Un gruppo di azzurri: sopra (da sinistra) i titolari 
RIZZOLINI, NOCERA e OSSOLA, sotto (sempre da 
sinistra) POSTIGLIONE, VANARA, SIGNOBELLI tre 
riserve che dovrebbero entrare in campo nella ripresa 

I favoriti restano i belgi 

Speranze per Zilioli 

nella Parigi-Roubaix ? 
Dal nottro inviato 

PARIGI, 18 
Una volta. s'andava nelle Fian-

dre per indagar sul motivi del-
limplacabile superiorita del rou-
tler-sprinten della regione nelle 
gare in linea Tutto paaaa. Ades-
BO. ci si va per spiegar il deca-
dimento. II risultato dell'inchie
sta? Punto primo: dietro Van 
Looy e'e il caos. 

Perche 
Facile 
La legge dell'eta non perdona. 

Von Looy acade, t. perO. non al 
rassegna: vorrebbe. cioe. con-
servare II domlnlo sugli uomini 
che. per amore o per forza. 
finora gli hanno fatto corteo. 
Non mancano. naturalmente. I 
ribelll: ha cominciato Beheyt 
a Renalx. no? Le lotte fra l 

rebbe un punto: e l'obiettivo capitanl s'inaspriscono. e deter-

mlnano una situazione dl crisi 
a nol ben nota. al tempo della 
rivalita Coppi-Bartali: « lo non 
vlnco? Nemmeno lu vlnci! ». E. 
infatti. vlnceva un altro 

Non basta. VI e ancora che 1 
routler-sprinters delle Fiandre 
non si presentano piii alia pun-
zonatura a cavallo del fcrro del 
mesticre e il tascapane in spal-
la. come usava. per e5cmplo. 
Schotte. ch'e stato. tanto per 
dire, un paio di volte campione 
del mondo. Ora. pure loro han
no I'automoblle grossa. la di-
visa elegante e preparano la sta-
gione sulle strade della Riviera 
dei Fiori. della Costa Azzurra e 
di Palma dl Majorca. Si sono 
arrlcchiti: 1 piu. ai sono arrlc-
chiti in Italia, reclamizzando fri-
goriferl. vermouths, mac-chine per 
II caffe. Capito? Tanto hanno 
preso il nuovo passo dei viziati 
dalla vita. 

IL CACHET FIAT 
usato in tutto 

il mondo 
da milioni 

di persone 
per la sua 

costante 
efficacia 

r* 

o 
UJ 
Q 

rapidamente: mal di testa 
mal di denti 
dolori periodici 

v NON FA MALE AL CUORE 
* « M m 

E' comunque. i routlers-sprln-
ters delle Fiandre non sono da 
scartare: non s'csclude, anzi. che 
essl ritornino dl scena proprio 
nella Parigi-Roubaix. una gara 
dove spesso hanno reciiato la 
parte bella. Ecco per dar una 
idi>a del predominio del corri
dor! del Belglo. gli ultimi sette 
ordini d'arrivo. con i primi tre 
classifirati: 1957: 1) De Bruyne 
(B), 2) Van Steenbergen (B) 
3) Van Daele (B): 195S: 1) Van 
Daele (B). 2) Poblet (S). 3> 
Van Looy (B): 1959: 1) For* 
<B». 2) Dcsmet (B). 3) Janssens 
(B): i960: 1) Cerami (B). 2) 
Sabbadinl (F). 3) Poblet (S»: 
1961: 1) Van Looy (B). 2) Jan-
asms (B). 3) Vanderveken (B): 
1962: 1) Van Looy (B). 2) Daems 
(B). 2) Schoubben (B): IS* J: 
1) Daems (Bl. 2) Van Looy (B). 
3) -Janssen (O). RIsulta. dun
que. che. nel conto totale dl 
ventun uomini. diciassette Bo
no del Belgio e cio e un record, 
certo. 

Ma. dobbiamo tornare al gluo-
co delle malignita, delle invl-
die e del dispetti che ha carat-
tcrtzzato le recent! competizio-
ni ed ha invischiato e umiliato 
le ruote dl Van Looy e Beheyt: 
Interessava pure Plankaert. Mo-
Ienaers, Daems. Fore, Bocklandt, 
Vanconlgsloo, Melckenbeccke e 
Serayen. e si e svolto con la 
regia dl queU'eminenia, niente 
afratto grlgla. ch' e Drlessens. 
Ripetendosi. e naturale che II 
vantaggio passerebbe agll awer-
sari normali. e favorirebbe i 
camploni e I capitanl delle pat-
tuglie sul filo della forma: Al-
tig. Poulldor. Anquetil. Simp
son. Post. Stabllnski e Junker-
mann. ^pecialmente. che sem-
brano toccatl dalla grazia Da-
rebbe. inoltre. un po' di fiducia 
ai pill qualificati rappresentanti 
di casa nostra, che hanno deti«o 
di tentar l'avventura sulla mat-
ta. infemale rotta del 2R5 chi-
lometri: De Rosso. Adorn!. Zi
lioli. Cribiorl e Bailetti (« Sal? 
Andre* all'assalto del pave, con 
gomme da mezzo chllo!». po
trebbero aver fortuna In una 
corsa-lotterla 

E pol. attenzione. L'operazlone 
antl-doping che 1 poliziottl han
no compiuto al rifornlmcnto dl 
Deerliyk e a Gand. prima della 
partenza e dopo I'amvo del Gi
ro delle Fiandre. ha reso pole-
mica. nervosa. Irrttata la vigl-
lia della Parigl-Roubalx. 1 dl-
rettori, I medic! e i massag-
giatori temono £ I corridor! 
si preoccupano: • Che l-ogllo-
no?._ Nol drof«ll?„ Sono del 
psizl. ecco rhe cosa Mno!m >. 

Tutti sanno. 
E loro negano la nuda. cruda 

verita. 
SI tranmillllzzlno almeno per 

domani: fa Francia non * II 
Belgio; la Francia non * i'ltalia. 

Attilio Camoriano 

Dalla nostra redazione 
NAPOLL 18 l 

Per la quarla i>oIia, domani, 
alio stadto San Paolo di Napolt 
la squadra nazlonale di Lega B 
italtana si trovera a competere 
con quella che ormai si pud 
deflnire la sua ttnica e tradi-
zionale avversaria: la squadra 
francese. I prccedenti iucontri 
hanno dato questi risultati: 0-0 
a Bari. 1-0 a nostro favore a 
Nantes, e un altro pareggio, 3-3 
a Nizza. 

Tutto sommato, quindi, si pud 
parlare di un bilancio positifo 
per la nostra formazione. L'ulti-
ma partita fu giocata il 16 ot-
tobre 1963, e U selezionatore 
dell'epoca era Achilli. La squa
dra italiana si lascld clamoro-
samente sfuggire la vittoria, e 
per quel risultato si ebbe una. 
punta di rammarico: tuttavia si 
pensd cfie * tavorando • su quel
la formazione, rltoccandola, e 
migliorandola soprattutto net 
gioco d'assieme, si sarebbe sen-
z'altro potuto ottenere una squa
dra efficientissima per la par
tita di Napoli, fin da allora pro-
grammata. 

Invece si dovette innanzitutto 
procedere alia sostituzione del 
selezionatore, anche Achllll, co
me i suoi due predecessori, 
Fro*si e Lericl, avendo preferi-
to Vingaggio piu remuneratlvo 
e piii concreto da parte di un 
club di societa. Fu scelto Magni, 
e anche egli si trovd immedlata-
mente di fronte a innumerevoll 
difficolta, le stesse suppergih, 
di quelle lamentatc dagli altri, 
e anche dal commissario della 
Nazionale Fab bri: le esigenze 
del campionato, la mancata col-
laborazione da parte dell* so
cieta. 

Con Vaggiunta che Magnl si 
trovd di fronte ad una terie 
di polemiche che hanno sem
pre accompagnato questa sele-
zione di cui non si e mai ben 
capito lo scopo, il ruolo. Vim-
portanza. Critiche che non sono 
mancate, e che, probabilmente 
non mancheranno. Per cui 
quello di oggi potrebbe anche 
costituire il canto del cigno di 
questa * Nazionale» di Lega B 

Esaminiamo, di fatto, la si
tuazione nella quale ha dovuto 
operare, Magni: non ha potuto 
convocare neppure un giocato-
re di due delle maggiori squa
dre del campionato cadetto (e 
fra I'altro fra le piu in forma 
del momento), il Cagliari m il 
Lecco. 

Cagliari e Lecco, dlfatti, sono 
impegnate in un decisivo recu
pero e certamente sarebbe sta
to assurdo privarle di un Great-
ti, dl un Rizzo, di un Colombq, 
di un Facca o di un Innocenti 

E neppure si e potuto rlvol-
gere con larghezza verso il Fog-
gia, perche la squadra di Pu-
gliese ha glocato due partite 
(una di campionato e Valtra di 
Coppa) nello spazlo di tre gior-
ni, talche il solo Moschioni era 
stato convocato. e gli si e pol 
aggiunto il centro avanti Nocera 
per la forzata rinunzia dl De 
Paoli infortunato. E dunque 
Magni ha dovuto contentarsi di 
quello che gli rimaneva 

Come volete, pertanto, che 
possa esprimere tin pronostlco? 
Non lo esprime lul, non lo espri- • 
mono altri. Resta solo la *pt-
ranza. E Magnl spera, perche lit 
formazione italiana, malgrado 
tutto, e malgrado la inevitabile 
mancanza di affiatamento, pos-
siede una sua intrinseca forza. 
in quanto poggia • su elementi 
di collaudata capacita. Una for
mazione peraltro neanche sicu-
ramente dedsa da Magni, ma 
che dovrebbe certamente valer-
5{ della bravura di Moschioni e 
dei terzini Rogora, Micelli e 
Ossola. con il bravo Rizzolinl 
in funzione di libero. Cera do
vrebbe essere I'altro latermle. 
Per Vattacco non ci dovrebbero 
essere dubbl per Nocera, Favclli 
e Gilardoni. per cui Tunica in-
certezza riguarda la sceltm de
gli internl. Postlgllone, difatti 
andrebbe a nozze con al fianco 
il suo ex compagno Veronese 
Maioli: ma come si fa a tenere 
fuori Maestri che pure con Po-
stiglione costltuisce una tuvi-
diabile coppia? ' 

Videale sarebbe averli tutti 
e tre, ma allora dovrebbe resto
re fuori Gilardoni, Vunica vmra 
ala, e I'unlco rappresentante 
del Napoli. Comunque e'e la 
scappatola delle sostituzioni, e 
probabilmente Magnl si avvar-
ra di quella per sfruttare tutto 
quanto pub tornaroll favore-
role Ripetlamo: il risultato e 
incerto. perche incerta e la cot-
sione della squadra italiana. 

La partita sard arbitrata dal 
signor Hefmann di Basilea, La 
formazione della Francia do
vrebbe essere la segvente: Sa-
mof. Zwunka. Adamzeyk, Dac-
quet, Bosquier, Gauthier, Ro-
dighlero. Simian, Sorenzen, 
Schmitt, Dogliani. 

Michele Muro 

Sfrattato il 
« Signorini» ' 

NAPOLI. 18. 
Lo stadio c Signorini» dl San 

Giovanni a Teduccio, dove si avol-
gono le partite del • Cirio» ed 
altre squadre mlnori. sara demo-
lito. Un ufflciale giudlzlario ac
compagnato dal rappresentanti le
gal! del proprietari ha proceduto 
aU'eaecuzIone di afratto a eoajelu-
sione dl una vtcenda gludhtfaria 
che al era protratta da tempo. 
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NocM al pettine per la vertenza degli statali 
t •« 

I 
Profitti e 

congiuntura 
Forti dividendi e aumenti di capitole 
Ottimista IBISCO - Ridimensionato il 

« boom » salariale 7 
Con le assemblee socie

tarie di questo periodo, 
continuano anche a pio
vere i profitti, che smen
tiscono ogni interessato 
oatastrofismo sullo stato 
dell'economia italiana e 
della grande industria in 
particolare. C'è qualche 
azienda che lamenta per
dite, ma spesso si tratta 
di oasi come l'Italcable, 
la quale denuncia un pas
sivo di 170 milioni dopo 
aver stanziato per am
mortamenti cifre superio
ri all'utile lordo; oppure 
di casi come la Plastir'v, 
il Lanifìcio Gavardo e la 
Monteponi - Montevecchio, 
che reinvestono V utile. 
Varie imprese distribui
scono agli azionisti un 
utile invariato rispetto al 
'62: De Angeli Frua, Ri
nascente, SIP. Vizzola, 
Fontanella, SAROM, Sa-
vigliano, Cartiere Binda. 

Ma i casi più significa
tivi son quelli delle azien
de che dichiarano « posi
tiva > o < soddisfacente > 
anche l'annata 1963, della 
congiuntura diffìcile. Ro
mana elettricità e SELT-
Valdarno distribuiscono 
4.2 miliardi di profitti cia
scuna. L'Autobianchi, con 
318 milioni di utile, au
menta gli immobilizzi di 
1,4 miliardi e gli ammor
tamenti di 1,3. Cosi per 
la Lanerossi-ENI: 97 mi
lioni di utile distribuito e 
aumento di oltre un mi
liardo sia per gli immo
bilizzi che per gli ammor
tamenti. La Cucirini Can
toni Coats ha un utile di 
1,7 miliardi, la SNIA di 
6.3 miliardi (oltre a 12 
fra ammortamenti, immo
bilizzi e partecipazioni in 
aumento); la Pozzi 1,1 
miliardi di utMe e 14 in 
più di immobilizzi. Altro 
che crisi! 

CAPITALI A Questi dati si 
aggiungono quel

li sugli aumenti di capi
tale, autorizzati ieri dal
l'apposito comitato, pre
sieduto dal ministro Co- ., 
lombo: Ledoga 12, 5 mi- ' 
liardi; Istituto romano Be-
nrStabil i 12 miliardi; Li
quigas 5 miliardi; Chatil- , 
lon (SNIA) 3 miliardi; 
SAPEP 2 miliardi; Raffi
neria Roma 5,9 miliardi; 
STEC 1 miliardo; FA
RAD 900 milioni; Etna , 

850 milioni; SALVAR 660 
milioni. Tutto denaro 
che verrà rastrellato dal 
mercato, naturalmente. 

CONGIUNTURA_£» IS»gg 
conferma il miglioramen
to della situazione econo
mica, per alcuni caposal-
di tipici: minori spinte 
sui prezzi all'ingrosso e 
anche al minuto (l'au
mento dei telefoni non ha 
ancora prodotto effetti...); 
minor espansione • della 
circolazione monetaria in
flazionata; ripresa delle 
esportazioni in gennaio e 
febbraio. Un panorama 
che l'Istituto per la con
giuntura definisce « in
negabilmente positivo >, 
tanto più che la produ
zione industriale si man
tiene sostenuta e la cam
pagna agraria appare fa
vorevole. Rimangono, co
me punti più dolenti, il 
crescere delle importazio
ni e le incertezze nell'at
tività edilizia. 

INVESTIMENTI ,u"a "ota •-
laborata su 

dati dell'Ufficio economi
co CGIL rileva come la 
Relazione generale sulla 
situazione del Paese, pre
sentata dal governo, for
nisca alcuni dati tenden
ziosi. Gli investimenti fis_ 
si (cioè quelli reali) han
no avuto infatti un incre
mento del 5,5%, il che 
non dà motivi per parla
re di una loro drastica 
riduzione. L'incremento 
del reddito (4,8%) rima
ne uno fra i più alti del 
dopoguerra e del mondo 
capitalistico. D'altro can
to, nonostante le accuse 
ai consumi (che in senso 
relativo sono diminuiti e 
non aumentati), risulta 
che ai lavoratori non ^è 
andato molto. Su 1.015 
miliardi in più di redditi 
da lavoro, 210 sono do
vuti all'aumento dell'oc
cupazione, 380 sono stati 
mangiati dagli * aumenti 
delle imposte, e 150 si so
no arrestati nelle casse 
degli istituti previdenzia
li. Rispetto ai 365 miliar
di in più di potere d'ac
quisto dei lavoratori, ci 
sono però 1.400 miliardi 
esportati: ecco, piuttosto, 
chi ha privato l'economia 
d'una parte dei finanzia
menti. 

Convegno a Firenze 

Crisi mezzadrile 
e ri ferma agraria 
La relazione del compagno Filippini - Pro
posta una Conferenza nazionale del PCI 

Dalla nostra redazione 
. FIRENZE. 18 

Si è aperto questa mattina il 
convegno regionale sui proble
mi dell'agricoltura, indetto dal 
Comitato regionale del PCI. 

La relazione introduttiva e 
stata svolta da Gino Filippini, 
della segreteria regionale, il 
quale ha sottolineato come la 
lotta per la riforma agraria di
venga — in questa fase della 
battaglia per il rinnovamento 
sociale ed economico della re
gione — il momento unificatore 
più importante di tutte le forze 
democratiche, sia di quelle di
rettamente interessate (mezza
dri, braccianti, salariati, piccoli 
coltivatori, assegnatari), sia di 
quelle investite indirettamente 
dalla crisi delle campagne (ope
rai. ceti medi) e che sono co
munque interessate a una po
sitiva e democratica trasforma
zione dell'attuale assetto strut
turale. La lotta per la riforma 
agraria, dunque, si collega di
rettamente alla battaglia per 
l'Ente regione e per una pro
grammazione democratica, poi
ché già prefigura i contenuti e 
le linee dello sviluppo econo
mico regionale. . - -

Il relatore ha affrontato a 
questo punto gli aspetti nodali 
della crisi dell'agricoltura in 
Toscana, individuando nella 
mezzadria il settore nel quale 
più acute si manifestano le con
traddizioni e gli effetti deleteri 
della crisi stessa, che si espri
mono — in maniera appariscen
te — nell'esodo caotico dalle 
campagne e nei problemi che 
l'insediamento di queste masse 
nei centri urbani creano. La re-
relazione individua poi la crisi 
della mezzadria in due elemen
ti di fondo che si riassumono 
nel carattere del possesso della 
terra e nell'indirizzo e nell'uti
lizzazione degli investimenti. Un 
ulteriore elemento di crisi è 
stato individuato nell'esistenza 
di enti e consorzi di bonifica 
— dominati dai grandi agrari 
e organizzati su basi antidc-
moenttab* — mediante i quali 

si tenta di far passare una po
litica di penetrazione capitali
stica nelle campagne. Dopo ave
re esaminato la linea seguita 
dai grandi agrari (che si pro
pongono di sostituire l'azienda 
mezzadrile con quella capitali
stica), Filippini ha affrontato le 
leggi agrarie del governo le 
quali — ha affermato il rela
tore — non si pongono il pro
blema di un avvìo alla riforma 
agraria, anzi escludono qualsiasi 
aspetto di riforma e si muovo
no su una linea che favorisce 
la penetrazione capitalistica in 
agricoltura. Di queste leggi. 
quella per la riforma dei con
tratti. pone tuttavia alcuni ele
menti di principio che costitui
scono un importante punto di 
partenza per nuove e più avan
zate lotte. 

La relazione, dopo avere In
dicato gli emendamenti da ap
portare alle leggi (diritto alla 
conduzione aziendale, disponibi
lità del prodotto, diritto alle 
innovazioni culturali e il con
tributo dello Stato) e la neces
sità di sviluppare un ampio mo
vimento che prema sul Parla
mento. ha esaminato le lotte 
fino ad oggi condotte rilevan
done. come caratteristica fon
damentale. la ricerca di una 
saldatura fra lotte rivendicative 
e battaglia per le riforme di 
struttura. 

Concludendo, la relazione ha 
prefigurato le prospettive di 
sviluppo, l'articolazione della 
lotta attraverso un movimento 
rivendicativo sindacale, un'azio
ne legislativa, e la costituzione 
di forme .-.ssociative. Gli stru
menti per portare avanti questa 
battaglia — che deve impegnare 
in maniera unitaria le tre cate
gorie contadine e tutti i lavo
ratori — sono indicati innanzi 
tutto nelle conferenze •.•omunali 
e comprensoriali per l'agricol
tura Subito dopo è iniziato il 
dibattito. Il convegno ha intan
to approvato una proposta per. 
che venga indetta una Confe
renza nazionale del PCI sui 
problemi della mezzadria. 

. -• ttaizo Catsfgoli 
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no al blocco 

Fermento fra i ferrovieri - La Federstatali 
promuoverà anche azioni di settore 

La vertenza degli statali 
si aggrava sia per la posi
zione assunta • dal governo 
che per il maturare nelle 
diverse categorie dei pubbli
ci dipendenti della convin
zione che un blocco salaria
le, qual è quello che prati
camente è stato loro richie
sto con l'appoggio della CISL 
e della UIL, comporta danni 
gravissimi per i lavoratori 
ed è perciò inaccettabile. ~ 

Significativa • è a questo 
proposito la presa di posi
zione dell'Intesa della scuo
la che — in un comunicato 
emesso ieri — sostiene che 
e il progettato conglobamen
to... non rappresenta che una 
parziale e ritardata attua
zione di precisi impegni di 
precedenti governi e non as
sicura affatto il mantenimen
to dell'attuale potere di ac
quisto delle retribuzioni e 
dei salari >. Il comunicato 
aggiunge che e considerato 
che, perdurando l'attuale fa
se di deterioramento cre
scente dei salari, le catego
rie dei dipendenti statali po
trebbero vedere vanificati 
nel tempo tutti ~ i migliora
menti economici e di carrie
ra conseguiti attraverso du
re lotte sindacali, chiedono 
al governo che l'attuale mec
canismo della scala mobile, 
operante sulla fascia delle 
prime 40 mila lire, venga 
esteso all'intero arco retri
butivo (stipendio più inden
nità conglobabili) ». La ri
chiesta è definita, in ultimo, 
€ irrinunciabile e da attuar
si nel più breve tempo pos
sibile ». • • 

La preparazione dello scio
pero ferroviario procede in
tanto spedita. In . una riu
nione indetta per il giorno 
23 aprile, informa un comu
nicato, lo SFI avrà tutti gli 
elementi della consultazione 
in atto fra i lavoratori per 
decidere la data e le forme 
del nuovo sciopero di 24 ore. 
Circa l'attuazione del <Quin-
to provvedimento », col qua
le il governo deve provve
dere alla sistemazione giu
ridica di circa 20 mila fer
rovieri eliminando spere
quazioni e torti creati in 
passato, la notizia che i mi
nistri finanziari intendereb
bero svuotare il provvedi
mento è giunta come una 
bomba agli interessati. Pas
si indietro anche in questa 
direzione, dopo che erano 
state date assicurazioni at
traverso la RAI-TV e la 
CISL, sono destinati a pro
vocare la reazione più deci
sa della categoria. 

In una dichiarazione rila
sciata alla stampa il segre
tario del Sindacato ferrovie
ri, on. Degli Esposti, ha ieri 
commentato l'andamento dei 
colloqui sulla « legge corni
ce > anticipatrice della rifor
ma delle Aziende autonome 
statali. In quella occasione 
sono emerse notevoli diver
sità di vedute da parte dei 
dirigenti delle aziende e si 
è deciso di rimettere la que
stione ad una riunione ple
naria col ministro Preti. « 7 
sindacati dei ferrovieri e dei 
postelegrafonici — ha detto 
Degli Espositi — chièdono 
un effettivo sganciamento 
delle due aziende dalla pub
blica amministrazione, fa
cendogli acquisire il dinami
smo e > la struttura di una 
azienda di Stato avente pro
pria personalità giuridica, e 
per le Ferrovie una sfera di 
azione che si avvicini a quel
la di un'azienda dei traspor
ti non più soltanto su rotaia. 
Spetta quindi al governo 
uscire subito dal generico se 
vuote, dar prova di perse
guire la riforma, perchè ove 
ciò non avvenisse risultereb
be chwro il proposito di in
sabbiare nuovamente ogni 
soluzione democratica ». 

E" sfato reso noto ieri il 
documento della Federstata
li sui problemi del pubblico 
impiego. Fatta la storia del
la venenzn. nella quale il sin
dacato hn tenuto una condot
ta rc-srente, la Federstatali 
contata l'impostaztone della 
opci azione di conglobamen
to come è . stata impostala 
dal governo perchè solo in 
una ocrte — - quella delle 
pensioni — essa risvonde u 
esigenze inderogabili, per 
una spesa di 180 miliardi. 
Viene quindi ribadita la va
lidità delle proposte avan
zate per iniziare il riassetto 

A questo proposito la Fe
derstatali si propone di por
tare avanti, senza alcun con
dizionamento, l'azione anche 
per settori cominciando da 
quelli ove esìstono condizio
ni già mature • (Vigili del 
Fuoco, Monopoli di Stato, 
Servizio escavazioni porti, 
Università, Difesa, Lavori 
pubblici, AtiAS, Zecca ed 
ISTAT, Antichità e • Belle 
arti, Biblioteche, Ammini
strazione . finanziaria). 

Scioperano 
portuali e 

spedizionieri 
Da domattina alle 8, per 

24 ore, tutti 1 porti Italiani 
rimarranno -bloccati per ' Il 
nuovo sciopero unitario con
tro le famigerate • autonomie 
funzionali », chieste ' dalle 
grandi aziende (pilotate dal-
l'Halsider) In spretilo all'or
dinamento pubblico degli 
scali marittimi. 

I sindacati del lavoratori 
addetti alle Imprese di spedi
zione hanno confermato Ieri 
l'Inlaio da oggi alle 21 dello 
sciopero nazionale di 48 ore 
della categoria, per il rin
novo del contratto di lavoro. 
Sono interessate le imprese 
di spedizione, 1 corrieri, le 
agenzie di corrieri, le impre
se di trasporto e le agenzie 
marittime e raccomandatario. 

FIAT e Olivetti 

flOlili: 
la risposta 

del governo 
non soddisfa 

La segreteria della FIOM-
CGIL e quelle della FIM-CISL 
e della UILM sono state nuo
vamente ricevute dal ministro 
dell'Industria, al quale la FIÒM 
ha ribadito la richiesta di un 
intervento del pubblici poteri 
volto: 1) ad accertare la reale 
situazione produttiva e di mer
cato FIAT e Olivetti, anche 
allo scopo di stabilire se esi
stano o meno elementi di pres
sione, nei confronti del governo 
e dei sindacati, nella riduzione 
d'orario attuata dalla FIAT; 
2) ad acquisire concrete garan
zie sui programmi di investi
mento e di sviluppo produttivo, 
si da consentire ai sindacati, in 
base anche alle autonome valu
tazioni ed alle iniziative del 
governo, di meglio collocare la 
loro necessaria azione di tutela. 

Le risposte del ministro del
l'Industria non sono state tali 
da rassicurare la FIOM, sia per 
le prospettive del gruppo FIAT 
e i suoi livelli di occupazione, 
sia per i rapporti di potere 
nella Olivetti e le garanzie 
quindi che un settore di im
portanza vitale come quello 
elettronico sia sottratto al con
dizionamento di un grande 
gruppo privato italiano o addi
rittura straniero. 

Rimane di conseguenza tutto
ra aperta, e insoddisfatta a giu
dizio della segreteria FIOM. la 
esigenza di un intervento spe
cifico del governo che garan
tisca, con l'accertamento e il 
controllo del programmi di que
ste grandi imprese, una difesa 
sostanziale dei livelli generali 
dell'occupazione, svuotando cosi 
ogni tentativo di pressione ed 
ivvii in questo modo, anche 
nella difficile situazione pre
sente, l'attuazione di una pro
grammazione democratica. 

Ai lavoratori 

Infortuni : 
500 miliardi 

, * T > 

non risarciti 
L'intervento dell'ori. Lama al convegno del-

TINCA sui rischi da lavoro 

• Alla seconda giornata dei la
vori del convegno promosso 
dall'INCA sui < rischi da la
voro > che si svolge all'EUR 
sono state presentate ieri le 
relazioni della prof. Angiola 
Massucco Costa e dell'on. Lu
ciano Lama. La prima rela
zione è stata imperniata su 
una ricerca, ricca di utili in
dicazioni, circa le cause degli 
infortuni e delle malattie pro
fessionali. Gli sviluppi della 
tecnologia, ed una più appro
fondita ricerca medica e psi
cologica. hanno infatti messo 
in evidenza L'esistenza di nes
si strettissimi fra l'ambiente 
di lavoro e l'infortunio, o ma
lattia, sia che questi si veri
fichino direttamente sul luogo 
di lavoro o fuori di esso; la 
condizione lavorativa prolunga 
Infatti i suoi effetti su tutta 
l'esistenza individuale e socia
le. Sotto questo profilo, il pro
blema dei « rischi da lavoro > 
abbraccia tutti gli aspetti del
la condizione lavorativa, dal
la preparazione professionale 
(dare a ciascuno un lavoro 
proporzionato alle sue forze, 
la possibilità - di dominare il 
processo lavorativo) all'orga
nizzazione del lavoro, che do
vrà essere nelle sue linee ge
nerali subordinata alle esigen
ze della conservazione della 
salute fisica e morale del la
voratore. 
" A questi orientamenti si è 
riallacciata la relazione del
l'on. Lama. Cos'è che provoca 
l'impressionante aumento de
gli infortuni? Il padronato ri
sponde accusando due motivi: 
1) l'impreparazione o impru
denza del lavoratore; 2) l'au
mento dell'occupazione. Ma 
nel decennio 1953-62 gli infor
tuni sono aumentati dell*80^é 

Prosegue 
fa trattativa 

i chimici 
Anche ieri, in mattinata e nel 

pomerìggio fino a tarda ora. si 
è discusso a Roma fra sindacati 
e imprenditori sul contratto dei 
200 mila chimici e farmaceutici. 
Le difficoltà manifestatesi non 
sembrano totalmente superate. 
per cui non si può ancora sta
bilire se sia o meno possibile 
giungere ad un accordo. Avvi
cinamenti si sono verificati sul
le classificazioni, le ferie, l'ora
rio. i diritti sindacali, il tratta
mento ai turnisti, gli scatti 
operai. 

Ma ci sono gli altri punti: sa
lari. - assorbimenti ». premio dì 
produzione, durata del contrat
to: argomenti decisivi. Mentre 
dalle fabbriche giunge una vi
va pressione, le discussioni pro
seguono. con un nuovo incon
tro fissato per martedì pome
riggio. Se la posizione padro
nale - non mutasse sostanzial
mente anche sui punti più con
troversi. si avrebbe la rottura 
su tutto il complesso contrat
tuale. Martedì, mercoledì, in
tanto. scioperano i 2 mila chi
mici della Terni per il contrat
to delle aziende IRI. -

e l'occupazione soltanto del 
20 Vo. L'aumento degli infortu
ni, dunque, è ben superiore 
all'aumento dei lavoratori oc
cupati. C'è un elemento che è 
aumentato, invece, press'a pò 
co come gli infortuni: la pro
duttività. cresciuta nello stesso 
periodo del 75%. 

L'intensità del lavoro, l'au 
mento dei ritmi, è senza dubbio 
una componente importante 
dell'aumento della produtti
vità in questi anni che ve 
dono le imprese industriali 
profondere grandi sforzi per 
migliorare la tecnologia e l'or
ganizzazione del lavoro (tutte 
cose giuste, di per sé) con 
scarsa, o nessuna, considera 
zione della salute del lavora
tore. Si è giunti al punto che 
il padronato è riuscito, attra
verso un'accorta propaganda, 
a diffondere negli ambienti 
scientifici e fra i lavoratori il 
falso concetto che gli incidenti 
dipendono da disattenzione o 
fatalità, mai da un tipo di or
ganizzazione del lavoro che 
subordina l'uomo ai fini pro
duttivi. 

Per cui — ha detto con for
za l'on. Lama — di fronte ai 
sindacati sta oggi il dovere di 
far comprendere a tutti che 
l'infortunio, la malattia han
no sempre una base oggettiva 
che può essere progressiva
mente eliminata riducendo i 
fattori nocivi sotto i limiti di 
tollerabilità e mettendo la tec
nologia e la scienza dell'orga
nizzazione del lavoro al servi
zio del lavoratore, prima an
cora che dell,» produttività. 

Le proposte della CGIL sono 
sia di carattere legislativo che 
contrattuale. -'Nella fabbrica 
devono sorgere commissioni 
oaritetiche, con possibilità di 
utilizzare esperti di parte, alle 
auali demandare tutte le que
stioni * concernenti la nocività 
dell'ambiente di lavoro (per il 
settore edile il segretario del
la categoria, Capodaglio. ha 
poi insistito anche sulla neces
sità delle commissioni provin
ciali incaricate di compiere 
controlli nei cantieri); ma ci 
sono anche dei doveri che 
spettano ad organi pubblici, 
primi fra tutti gli uffici sani
tari dei comuni, che possono 
e debbono essere esercitati. 
Gli ufficiali sanitari dei comu
ni hanno, per legge, accesso 
alla fabbrica, ma quanti si so
no valsi di questa prerogati
va? I regolamenti comunali di 
igiene possono anch'essi esten
dere le facoltà di controllo 
dei comuni alle condizioni am
bientali delle fabbriche ma po
co, o niente, è stato fatto fi
nora in questo senso. 

• Terminate le relazioni, è ini
ziata la discussione che verrà 
conclusa questa mattina dal 
sen. Bitossi. Nuovi dati sono 
stati portati, dalle relazioni, a 
completare il gravissimo qua
dro della situazióne Infortuni
stica: attualmente si hanno 15 
morti al giorno, un invalido 
ogni dieci minuti per incidenti 
sul lavoro. Circa 500 miliardi 
di danni permanenti cubiti dal 
lavoratore non vengono inden
nizzati. perchè l'indennizzo si 
ferma attualmente ad un ter
zo del danno. Vi è tutta una 
legislazione, previdenziale e di 
prevenzione, da rivedere e II 
convegno non mancherà di 
presentare alla conclusione un 
quadro preciso di proposte. 

Vi invita a visitare lo stand polacco, 
Padiglione 14, alla XUI FIERA DI MILANO 

è l'unico esportatore di prodotti alimentari come: 
• prosciutti • carni In scatola • salami • pollame 

. congelato • pollame in seatola • uova e loro 
• - derivati • burro, formaggi e latticini • pesce in 

scatola, pesci vivi e congelati • selvaggina conge
lata • selvaggina in scatola • piatti gastronomici 

ANIMÌX 
importa ed esporta ogni genere di prodotti atimentari 
di origine animale 

Indirizzo: Varsavia 12, Via Pulawska 14, Polonia. 
Telefono: 45-40-61. 
Telex: 81485, 81491 WA. 
Telegrammi: Animex Varsavia. 

Visitale il nostro stand alla XXXIII Fiera Internazionale di 
Poznan dal 7 al 21 giugno 1964. 
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La TELEFUNKEN è fra le cinque grandi Marche del settore Radio -Televisivo 
che hanno promosso il recente adeguamento dei costi e della qualità al MEC 
(Mercato Comune Europeo) e la conseguente GRANDE RIDUZIONE DEI PREZZI 
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VI INVITA A VISITARE 

Tariffe aeree turistiche speciali molto convenienti 
A'R 23 giorni da Roma L. 63.600; da Milano U 59.100 
Servizi JET delle LINEE AEREE CECOSLOVACCHE 

Roma, via Bisaolatl 33, tei. 462998 
Milano, via P. da Cannotto 5, tei. 8690246 

SCUOIA PROFESSIONALE 
par PARRUCCHIERI - ESTETISTE 

MANICURE - PEDICURE 
• Corti continuati diurni e aerali d» 
aualifleazione e specialinaxtoatt 

IAutonsxau a%l C.PJT. - Mi
nistero dell» Pubblica Utrus.) 

La firn attrezzila 
La pia nazificala 
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FINALMENTE SVELATI SENZA STORTURE 
E FALSI PREGIUDIZI I MISTERI DEL SESSO ! 
La Società Editrice M.B.B. è lieta di presentare due 
volumi di •ensazJonaJe Interesse: 

EDUCAZIONE SESSUALE DEI GIOVANI 
EUGENICA E MATRIMONIO 
Patine Itt . I» l.t*t 

BBS4 trattano tutu ali ar
gomenti relativi al eesso 
come la riproduzione. 
l'eredita morbosa. la 
unione fra consangui
nei. I cambiamenti di 
sesso, le anomalie ses
suali. le malattie vene
ree. ecc. ecc. Cintengo-
no Inoltre illustrazioni 
particolareggiate degli 
apparati genitali ma
schili e femminili e al
tre di grande interesse 
I due volumi vengono 
offerti eccezionalmente 
a LIRE 1.7tt anziché a 
I.IKB 2.200. 
Approntiate di questa 
occasione ed Inviate 
dubito un vaglia di li
re 1 700. oppure richieda
teli tn contrassegno iPa 
gamento alla consegna) a 

CA5A EDITRICE 

INI. E . B. 
Cono Oante. TJ/U 

TORINO 
I due volumi, data la delicatezza delta maurta trattata. Vi ver. • 
ranno sotti)O In busta bianca chiusa, senza altre spese al «• 
vostro domicilio J 

I 
Ortopedìa Sanitaria DE ANGELIS - Roma 
Via Apple Nuova «8 M-SZ - t e i 1567H« (Cinema Appio) 
Contenzione di qualsiasi tipo di F.KMIA SENZA OPERA» 
/.IONE con apparecchi • Brevettali . leggerissimi, lava
bili. smontabili, costruiti da valenti ortopedici per ogal 

singolo caso 
' Busti per artrosi - l'alte clastiche - Carrozzina 

ortopediche • Ventriere ortopediche • di estetica 

MODELLO SATELLITE 6 3 A L 6 . 0 0 0 
CONSULTAZIONI GRATUITS Orari* t-IB . 
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Nella Siria del Nord 

300 le vittime 
della rivolta? 

40 morti sotto le macerie della Grande Mo-
schea di Hama bombardata dall'esercito 

BEIRUT. 18 
Quaranta morti eotto le ma

cerie della Grande Moschea del 
Sultano. bombardata dall'eser
cito, costituirebbero 11 tragico 
bllancio dell'insurrezione scop-
piata ad Hama, nella Sirla del 
Nord, secondo i giornaii liba-
nesi Al Uayat e Daily Star. 
Altrl giornaii di • Beirut afrer-
mano che 1 morti e i ferit! 
ascenderebbero In totale a tre
cento. II governo siriano, in-
vece. ha dichiarato che due 
sole persone sono rimaste uc-
cise negli scontri fra 1 rlvol-
tosi - Lstigati dai reazionari e 
dai feudal! • e le truppe inviate 
a reprimere la rivolta. 

Nonostante i 6anguinosi ecci-
dl — scrlve la stampa libanese 
— « gli Insorti controllano tut-
t'ora alcuni quartieri di Hama ». 
Anrl, la forza dei ribelii sareb-
be tale da imporre al governo 
la ricerca di un compromesso. 

Dopo lo scoppio della rivolta 
l'eserclto ricevette 1'ordine d! 

demolire- gli edifici nei qusli 
I ribelii si erano asserragliati. 
E poiche' le bande annate tra-
sforrnarono le moschee. e in 
partlcolare quella detta del Sul
tano, In fortilizl. rartiglieria 
aprl. d fuoco contro 1 tempH. 
nei qiiali l'imam. gli ulema e 
gli altri preti musulmani in-
citavano alia lotta contro 11 
governo. 

Secondo voci che circolano a 
Beirut, anche in altre citta sl-
riane-vl-earebbero st-ate-manl-
festazioni antigovemative. se-
guite da scontri. Sembra che 

[l'organizzazione politico-religio-
:sa dei Fratelli Musulmani (a 
jsuo tempo potente anche In 
'Egitto, e tuttora influente In 
[Sirla) abbia svolto un ruolo 
jimportante nella ribellione. 

II falso su Krusciov 

Passo di 
Tokio a 

Bonn per 
la DP A 

TOKIO, 18 
Lo scandalo della DPA (cioe 

la diffusione della falsa e pro-
vocatoria notizia deila - niorte » 
di Krusciov, da parte dell'ageti-
zia di notizie tedesca occiden-
tale Deutsche Pressc Ayentur) 
e il tentativo della stessa DPA 
di coinvolgere nell'affare anche 
un giornale giapponese hauno 
provocato oggi un intervento 
dello stesso governo nipponico. 
II quotidiano di Tokio Asahi 
scrive che il governo di Ikeda 
ha compiuto ieri un passo uffi-
ciale presso il governo tedesco 
occidentale. 

A quanto si e appreso succes-
sivamente il ministro degli este-
ri nipponico ha chiesto al go
verno federale di Bonn di chia-
rire le circostanze per le quali 
I'agenzia di notizie Deutsche 
Presse Ayentur di Amburgo ha 
attribuito a un giornalista giap-
ponese la paternita. della falsa 
notizia sulla « morte- del primo 
ministro Krusciov. ' 

In Germania occidentale la 
presa di posizione del governo 
nipponico ha create ulteriore 
disagio; dell'intero affare si oc-
cupa la polizia che dovra chia-
rire — cosl ha promesso — 
tutte le circostanze del clamo-
roso e oscuro episodio. 

Messaggi da futfo il mondo al primo con
gresso del Partito dell'Algeria socialista 
Dal nostro corrispondente 

ALGEK1, 18 
Oggi d continuato il dibat-

tito a porte chiuse al Con
gresso del FLN. Una notizia 
tuttavia £ trapelata ed £ su-
bito dilagata nella cittd. Da 
parte di un congressista so
no state chieste delucidazio-
ni sullo stato della stainpu 
algerina, sulla funzione di 
Le Peuple e di Es Sciaab, le 
due edizioni {francest e ara-
ba) dell'organo ufficiale del 
Partito, e del nuovo quoti
diano della sera uscito n 
questi giorni, che ha ripre-
so il titolo del grande gior
nale progressista • parigino 
fondato nei 1936 dai potto 
Louts Aragon: Ce Soir, che 
rechera la soprascritta Al
ger. Nei corso della risposta 
e statu data notizia della tra-
sformaziom del piii diffuso 
e popolare giornale di Alge
ria, con una tiratura di SU 
mila copie — cioe Alger Re-
publicain — in organo del 
FLN. 

Alger Republicain. come e 
noto, £ diretto da Boualem 
Khalfa, un noto intellettua-
le di sinistra algerino, e da 
Henri Alleq, il francese eroe 
della Resistenza, torturato, 
evaso dai carcere, figura da 
tutti rispettata in quanto e 
I'uomo che piu di ogni altro 
ha • contribuito con la sua 
azione clamorosa e con i suoi 
libri a fare conoscere e ama-
re la causa della libertd al
gerina in Europa, 

Un doppio significato po
litico & qui attribuito all'av-
venimento: da un lato, Val-
largamento del FLN a tutti 
i settori di sinistra algerini, 
il rafforzamento della sua 
azione di propaganda e del-
le sue tendenze unitarie: dal-
Valtro lato il riconoscimento 
da parte delle sinistre alge-
rine — e in particolare del
la loro jrazione piii ejficien-
te e con piii forti legami con 
le masse, i comiinisti — del 
carattere fondamentalmente 
socialista e scientifico delle 
Test. . 

E' probabile che da questa 
notte siano indicati i parti-
colari della tras form azione 
del giornale, che serberA, pa-

Gravissime dichiarazioni a Saigon 

Rusk: H Viet N a m 
del nord <scomparira» 

Start Uniti 

Johnson adotta 
toni distensivi 

Domani un discorso del Presidente sulle 
relazioni fra USA e URSS 

WASHINGTON. 18. 
II presidente Johnson ha an-

kunciato oggi. nei corso di una 
konferenza stampa, un pro-
Iramma di studi che. ha detto. 
Jotrebbe portare alia elimina-
lione del servizio di leva ob-
)ligatorio negli Stati Uniti en-

x> i prossimi dieci anni. 
Ai giornalisti, i quali chie-
evano se ci6 significhi una 
jssibile riduzione nei nume-

delle forze annate amerjea-
, il presidente ha risposto 

je - naturalmente spera che 
i tensione possa diminuire. che 

possa giun^ere al disarmo e 
le parte delle risorse ora de

dicate alia sicurezza del paese 
ossano essere spese per una 
kigliore e piu grande socieia. 
11 presidente ha definito in-
ece • completamente inesat-
j - la notizia. data stamane 
Jila -Washington Post-. se-
pndo la quale egli annuncereb-

lunedl. nei previsto discorso 
pranzo annuale dell"* Asso-

lated • Press -. piani per una 
pduzione del 45 per cento del-

produzione di materiali fis-
1\ a scopi militari. 
[Johnson ha anticipato che il 
jiscorso che pronuncera lu-
»dl sara -una dichiarazione 
»nerale sulla politica estera-

pguardante le relazioni sovie-
k-americane. Cuba, la Cma, il 
fietnam e l'America latina. 
I leri sera, ricevendo alia Ca-

Bianca i membri dell'Asso-
lazione dei direttorl di gior-
• l i . Johnson ha alfermato che 
fcompiti principali del suo go-
Brno consistono nei •> cercare 

pace instancabilmente. far 
•scere la speranza e avere la 
iustizia come obbitttivo -. II 
residente ha anche affcrmato 
ie, ncirepoca moderna. »dob 
liamo amarci reciprocamente 
j perlre -. 
I Con tali dichiarazioni, John-
9n avrebbe inteso rispondere 

ai numerosi critici che gli han-
no rimproverato di opporre un 
atteggiarnento - immobilistico~ 
alle ri pet ute. chiare afferma-
zionl di Krusciov sulla neces
sity di cercare un assetto pa-
cifico. 

D'altro canto, il -New York 
Times- ravvisa il segno di un 

atteggibmento piu elastico 
verso la Cina - nei fatto che 
Rusk abbia omesso di riaffer-
mare. sostando ieri a Formosa. 
la tesi secondo la quale Cian 
Kal-scek sarebbe il solo legit-
timo rappresentante cinese. e 
I'opposizione americana ali'in-
gresso della Cina all'ONU. 

Belgio 

I medici 

tornono al lavoro 
BRUXELLES, 18. ': 

Lo sciopero dei medici, che 
per oltre due settimane ha 
scon vol to la vita del Belgio, e 
tern'inato la scorsa notte. dopo 
un'uliima lunghissima riunione. 
1 colloqui per raggiungere un 
compromesso sulla nuova legi-
slazione mutualistica avranno 
inizio nei prossimi giornL 

n Presidente della Camera 
dei Deputati partecipa con do-
lore la morte dell'Onorevole 

Dr. RANCESCO Ff WUW 
Deputato per la IX circoscri-
zione - awenuta a . Vicenza il 
17 aprile 1964. 
Roma. 18 aprile 1964 ' 

Voci di un colpo 

di Stato imminente 

Crisi nei Laos 

. : SAIGON, 18. 
II segretario di Stato ame-

ricano. Rusk, ha afTermato 
questo pomeriggio che « u n 
giorno il regime di Hanoi 
scomparira e i vietnamiti del 
nord si uniranno ai loro fra
telli del sud in un Viet Nam 
libero e unito >. 

Rusk ha fatto questa gra-
vissima dichiarazione, che 
suona provocazione aperta 
nei confront! della Repubbli-
ca democratica vietnamita e 
sottolinea implicitamente la 
minaccia alia pace insita nel-
1* intervento americano nei 
sud-est asiatico, nei corso di 
una « ispezione > ad un vil-
iaggio nei dintorni di Saigon, 
dove e impegnato in collo
qui politici con il dittatore 
Khan e con altri esponenti 
del regime. ' «.' • 

E' stato annunciato che il 
segretario di Stato prolun-
ghera di ventiquattro ore il 
suo soggiorno. decisione che 
6 forse in relazione con le 
voci, raccolte dalla stampa 
britannica, secondo le quali 
element! « dissident! > delle 
forze annate tenterebbero in 
questa fine di settimana un 
colpo di Stato. II Daily Mail 
afferma che due complotti 
contro Khan sono falliti ne
gli ultimi dieci giorni e che 
gli americani stanno cercan-
do di persuadere i ribelii. i 
cui nomi sono noti, a desi-
stere. » , - . '. *. \ 

Contemporaneamente, una 
crisi si sta delineando nei 
Laos, dove il primo ministro 
Suvanna Puma ha annuncia
to che si dimettera, non es-
sendo riuscito a comporre le 
divergenze tra i diversi grup-
pi politici. . , 
'• Stamane, una bomba e sta-
ta Ianciata contro un torpe-
done militare americano, non 
lontano daH'edificio dove si 
trovava Rusk. Due militari 
sono rimasti fcriti. x 

re, la direzione e Tequlpe di 
giornalisti attuall, che han-
no saputo assicurargll H suc-
cesso e la popolaritd. Certo 
alcuni dubbi sono stati 
espressl da qualche congres' 
sista sull'operazione; si trat-
ta di riserve che di quando 
in quando vengono da taluni 
espresse sull'orientamento 
ideologico filo-marxista del
le Tesi e del rapporto di 
Ben Bella. Nei FLN coesisto-
no infatti a buon diritto cor-
renti ideologiche di varia 
provenienza (diverse Inter-
pretazioni religiose, presup-
posti liberali, tendenze po-
puliste, fanoniste, eccetera). 
Tutte le riserve perd non 
sembra debbano reggere di 
fronte alia costatazione che 
propria oggi Le Peuple rias-
sume nei suo editoriale: si 
nfjerma nei Congresso un 
denominatore comune: il so
cial ismo, '••-.. 

E' questo il punto essen-
ziale sul quale concordano 
tutti gli interventi, anche 
quando pongono in luce al
cuni aspetti particolari di 
questa l inea generale socia
lista: cost come la necessitd 
di affermare I valori dello 
Islam su cui e tomato ieri 
il comandante Saban, Vex 
comandante della • Legione 
di Biskra, che alcuni gior
naii imprudentemente ave-
vano definito addirittura co
me * datosi alia macchia », 
nello stesso momenta in cui 
pronunciava il suo interven
to; o come la richiesta di 
restringere o eliminare dal
l'esercito la presenza di 
istruttori francesi. -Alcuni 
avrebbero visto una conttad-
dizione fra la Costituzione 
(che prevede per il' Presi
dente della Repubblica una 
durata in carica di ctnque 
anni), e lo Statuto del Par
tito che, subordinando la 
carica del segretario gene-
rale alia elezione da parte 
del Congresso e del Comita-
to Centrale% ne fissa la du
rata a due anni. Molti os-
servano che non e'e contrad-
dizione, poiche partito e 
Stato, come ha ripetutamen-
te afjermato Ben Bella, so
no due organi diversi. 

Il Congresso ha intanto 
salutato I'uscita del giornale 
El Jisch (VEsercito) che nei 
suo primo numero insiste 
sulla necessitd di educare 
politicamente il soldato se-
guendo I'esempio di Cuba, 
della Jugoslavia, del Viet 
Nam e della Cina; ed ha ac-
colto vari messaggi di paesi 
e partiti fratelli ed amid. 
Particolarmente notato quel-
lo di Bourghiba, che affer
ma che il Congresso dd un 
contributo alia edificazione 
del sacialismo 

Molto notato anche il 
messnggio di Nasser, il qua
le afferma che la esperienza 
algerina costituisce una ric-
chczza nazionale che oltru-
passai limiti del territorio 
e forma una delle correnti 
piu eminenti • del • mondo 
contemporaneo. Altri mes
saggi sono giunti dai MPLA, 
dell'Angola, i dai . Comitato 
Sovietico di solidarieta Afro-
asiatica, dai C.C. del partito 
rivoluzionario dell'Angola e 
dai Comitato di difesa ira-
cheno. 

Loris Gallico 
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II complesso industtiale IGNIS ha realizzato - per la prima volta su gran
de scala'industriale - i frigoriferi <d>, con isolamento termico in schiu-
me poliuretaniche espanse, della eerie cv v 

i* 

ri; 
,'* 

! I 

I 

conquista dello spazio nella Vostra cucina 
. . . t , ; . - / >• . -. .\ -A -• ' •' 

Riduzione dello spessore 
dell'isolante del 50% 
capacity Interna aumentata dl piu del 30"'* 
minore Ingombrd esterno 

Riduzione del coefficient© 
di conducibilita termica 
minore usura del complesso refrigerante 
magglore rendimento di frigorie*ora 
minore consumo di energla elettrica 
Unione In blocco monolitico 
fra mobile-espanso-cella 
masaima solidita strutturale 
eccezionale resistenza meccanica e vita piu lunga 
eliminazione dell'lnsaccamento e dello 
sgretolamento dell'isolante 
nessun assorbimento di umldita 
imposslbilita di formazione di muffe 

Enormi impianti con grand! 
possibility di produzlone 
sicurezza e costanza del prodotto 
garanzia dell'lstituto Italiano del Marchio di Qualita 
garanzia di tutti 1 March! Internazionali 

Litri 200 
altezza 
larghezza eaterna 

mm. 1100 
mm. 550 

larghezza Interna mm. 490 
profondita mm. 630 
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Per la somma di tutte queste caratterist'che chimiche-fisiche-tecnichei frigoriferi <̂ > non possono essere con frontati con 
nessun altro frigorifero convenzionale. La Ignis S.p.A., sempre all'avanguardia del progresso tecnico-scientifico in virtu 
della sua comprovata esperienza, ha ottenuto questo nuovo colossale risultato, realizzando una nuova moda di frigoriferi. 

il nome per la qualita 
42* firm M Mllmmm - PmMwiltom* IBHIS, Lmrgo X 
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. < ; CONTINUAZIONI DALLA PRIMA PAGINA 
Pisa 

PARIGI, 18. 
L« condlzlonl d! De Gaulle 

tono sempre • soddisfacentl *: 
egli ha rlposato, si e cibato. 
ha per/!no fatto qualche pas-
«o nella sua camera. 

' i4Imeno una delle /Inestre 
'della camera e stata dotata d( 
•uetri a proua di palloUoIa, 
mentre la polizia sorveglia 
strettamente rospedale Cochin 
e pattuglia le vie adlacenti, 
in cul e vletato da qggl 11 
parchegglo delle vetture. -

Si e appreso oggl che solo 
quattro persone — oltre i me
dic! e i famigliarl — erano 
state messe al corrente della 
declslone dl De Gaulle di far~ 
si operare: II segretarlo gene-
rale della presidenza Burin 
de Rozlers, 11 prlmo mlnlstro 
Georges Pompidou, 11 mlnlstro 
dell'interno Roger Frey e II 
mlnlstro della sanlta Raymond 
Marcellin. 

De Gaulle ha rlcevuto ftnora 
ben poche visile: tl flglto Phi
lippe, II mlnlstro della sanlta, 
rappresentantl della munici
pality. Egll e perd collegato 
medlante line a telefonlca di-
retta con VEllseo, qulndl con 
tutte le linee speclall che a 
questo fanno capo, cost che 
pud parlare In qualunque mo
menta con II prima mlnlstro 
Pompidou, II quale si rechera 
a vlsltarlo dl persona, secon-

' do quanta si annuncla, solo 
1 lunedl. 
i Nel corso di tale vlsita, 
Pompidou ricevera dal gene-
rale una delega a presledere 

. il conslgllo del minlstri di 
« mercoledi prosslmo. e una 
\ eguale delega egli dovrd, ot-
• lenere In clascuna delle pros-
jslme settlmane, flnche conti-
, nuerd la degenza dl De Gaul

le, conformemente al dtsposto 
dell'artlcolo 21 della Costttu-

i zlone, che prewede *su preci-
:sa delega e per un determl-
.' nato ordine del plorno - la so-
• stttuzlone del capo dello Sta-
» to con il primo mlnlstro. Que-
st'ultlmo tuttavla ha gla rl-

' cevuto una diversa delega, 
. convalldata da un decreto, re-
. latlva al comando supremo 
' delle forze armate, eld che 
: comporta la responsablllta 
• delle decision! Inerentl aall at-
. ti di guerra e in partlcolare 

all'lmplego della force de 
' frappe In caso dl aggresslone: 

Vapparecchio telefonlco destl-
nato a tale scopo e stato in-
stallato nel glorni scorsl nel-
I'ufflcio dl Pompidou all'Hdtel 
Matlgnon. 

Del tutto diversa e la pro-
cedura in caso di prolunaata 
inablllta del capo dello Stato, 
accertata secondo le norme di 
legge: in questo caso — che 
tuttavia non sembra debba 
essere preso in considerazio-
ne In connessione con la pre
sent* infermita dl De Gaul-

\ le — assumeTebbe le funzioni 
di capo dello Stato il presl-
dente del Senato, che e ora 
Gaston Monnerville. Determl-
nante e invece Vinfermita di 
De Gaulle al finl del secondo 
mandato presidemlale: sulla 
base degli esiti della opera-
zione che ha subito ierl II ge
neral* decldera infatti se pre-
sentarsi o no alle elezioni 
dell'anno prosslmo. H glorna-
te Paris-Jour, collegato con 
ambienti molto vicini al ge
nerate, scrive: che De Gaulle 
era seccato da tempo per U 
fatto di non potere 'fare 
progettl per II futuro, doe ac-
cettare o scartare I'eoentuaiita 
di un secondo settennato.- in 
un cerio senso, la prospettiva 
di una operazione lo paraliz-
zava. Al contrario, assumen-
done il rischto, sapeva di 
poter scegliere successiva-
mente, secondo I'eslto della 
convalescenza...'. Egll avreb-
be dunque fissato la data del-
I'intervento chlrurpico, che 
non era urgente, in modo da 
avere poi tempo sufficient* 
per raccogllere sul proprio 
xtato le indlcazioni necessarie 
in vista di un prolungamento 
della sua attlvita politico. 
' A questo riguardo, alia 

stampa britannica che ricorda 
il precedents di McMillan, « 
rileva che Voperazione alia 
prostata * e un sintomo rico-
nosciuto dell'inlzio della vec-
chlala -, I gollisti contrappon-
gono I'altro e posiUvo prece
dent* di Clemenceau, che pro
prio a 73 anni — I'eta che ha 
ora De Gaulle — subl la stes-
sa operazione nel 1914, dopo 
di che -portd la Francia 
alia vittorla* nella * grand* 
guerra -. 

A De Gaulle hanno fatto 
percenir* messaggi di felict-
tazionl e auguri molti capi 
di Stato, fra i quail U presi
dent* itallano Segni, * il pre
sident* degli Stati Vnlti John
son: * numerosi capi di go-
rerno, fra . i quail Douolas-
Home. 

Estrazioni del lotto 
del 18-4-'«4 i«n« 

N«poli (2. estraz.) 
Soma (2. estraz.) 

23 28 74 M S | 1 
41 33 83 22 99 j x 
81 13 10 88 48 J 2 
30 31 5? 67 fI 1 1 
66 61 28 S 63 | 2 
66 45 41 34 37 | 2 
85 58 25 69 28 | 2 
22 73 71 83 23 | 1 
77 57 55 1 24 | 2 

7 33 3 65 46 | 1 
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la settimana 
nel mondo 

Torrore , 

in Brasile 
Una a persccuzionc '' senza 

fine a e slata acatenata in. Bra-* 
sile, aecnmlo le teatirnonianzfe 
del profughi, dalla cricca del 
gcnerali e degli uomini poli-
tici ultra saliti al potere con 
il colpo di due settimane fa, 
nel tentativo di stroncaree' 
disperUere le forze « naziona-
liste» e popolari. ' "' 

Quesie teetimonianze, rac> 
colte e commentate con emu-
aione dalla stampa deH'Ur,u<. 
guay, degli allri paesi latino. 
americani e degli stessi Stati 
Uniti,. offrono un quadro di 
brutal! afiwasini, di oltraggi e 
di sevizie rivoltanti, di aper-
te violation! dei piu elemen-
tari diritti politic! e umani. II. 
Nord E<9t feudal* e teatro di 
una repress!one particolarmen-
te feroce, che si abbatte su 
«ehiunque appaia ai militari 
aospetto di simpatie per la si
nistra a, dal goveraatore pro-
gressista Arraes ai militant! 
delle organizzazioni enntadine. 
Nella baia di Gtianabara un 
transatlantico e altre navi so-
no adibite a prigione. L'epu-
razione colpisce tutti i partiti. 

II regime di terrore instau-
ralo dai golpisti ha destalo 
tra I'altro l'allarme di vast! 
ambienti cattolici, dentro • e 
fuori i confini del paese. L'ar-
civeacovo di Recife, Carlos 
Gouvea Coelho, nella cui abi-
taaione la truppa ha fatto ir-
rutlone per arrest a re la sorel-
la di Arraes, e allri diciasset-
te vescovj hanno chiesto « la 
Hberatione degli innocenti v. 
II deputato caltolico bolivia
no Benjamin Miguel ha de-
nunciato a Roma la persecu-
tione e 1'agenzia Italia si e 
fatta portavoce, in nna nota, 
delle reazioni degli « ambienti 
della DC internazionale» al
io Bopraffarioni di cui sono 
oggeito not! leaders cattolici. 

Nelle capital! latino-ameri-
cane si teme per le riperens-
siotri che il go/pe sembra de-
atinato ad avere sulla situa-
•ione nel continente. Una vio-
lenta campagna per la rottu-
ra tra il Brasile e Cuba e in 
alto, infatti, a Brasilia, men-
Ire la destra cilena preannnn-
eia la sua intenzione di ne-
gare il potere al leader delle 
forze popolari, Salvador Al-
lende, se questi, come e pro-
babile, vincera le elezioni pre
sidenziali del 4 settembre. 

Oltre che verso il Brasile, 
1'inqtiieta attenzione deli'opi-

nione pubblica si ' e rlvolta 
verso il Viet Nam del sud, do
ve. Rusk, dopo aver partecipa-
to a Manila alia conferen/a 
della SEATO e dopo aver vl-
sitato ; Clan Kai-scrk a For
mosa, sta discutendo con il 
dittatore Khan i piani di in-
tensificazione della guerra ci-
vile. Come previsto, la con-
ferenza ilell'allcanza del sud*. 
est asiatico ha mwtrato che 
gli alleati sono in disaccordo: 
la Francia ha insistito |>er una 
soltizione politira e si e aste-
nuta dal firm arc le parti piu 
impegnative Holla dichiarazio-
ne finale. Ma Washington a p. 
pare decisa a gincare lino !n 
fondo questa pericolosa parti
ta, perduta in partenza. , 

Nella sua conferenza stampa 
di giovedl sera, De Gaulle ha 
nuovamente polemizaato con-
tro la politica americana ver
so i paesi nuovi, giungendo 
fino ad alfermare una a con-
genialita a della Francia con 
il movimento di liberaztone. 
II generate le cui dichiarazio-
ni erano tuttavia prevalente-
mente dedicate ad una difesa 
del piano govcrnativo di cr Ma-
bilizzazione» economica. ha 
anche ribadito il suo rifiulo 
della prntezionc militare ame
ricana e, consegueniemenle, i 
piani per una force de frap' 
pe aittonoma. 

Ad Algeri e in corso da ieri 
I'altro il congresso del FLN. 
Ben Bella ha affermato, nel 
suo rapporto, la necessita di 
eiaborare un programma per 
realizzare le scelte socialiste 
implicite nei decreti di questa 
prima fase deU'indipendensa, 
ed ha indieato i compili fon-
damentali dell'awenire in uno 
sviluppo delI'autogestione, nna 
seconda riforma agraria, una 
e^pansione gen«rale della pro-
duzione. Sono present! Krim 
Belkacem, Bussuf,« Ben Tob-
bal e altri esponent! del vec-
chio GPRA, . mentre Ferfaat 
Abbas, Kider e Budipf hanno 
respinto I'invito. 

Negli Stati Uniti, la - Casa 
Bianca e il Pentagono hanno 
affermato nei giorni scorsi, in 
polemica con il generate Cur
tis LcMay e con • il senators 
ultra Barry Goldwater, che il 
potenzlale missilistico fin qui 
accumulalo e piu che adegua-
to alle necessita. Ma a Gine-
vra il rappresentante di WaT 
shington ha mantenuto le po-
sizionl ostili a qualsiasi mi-
sura di effettivo di^armo, as
sume. fin dalPinizio del nego-
xiato. 

• . p. 

un • manifesto • ptibblico di 
condanna al fascismo. . 
• 'pggi, fln dalle ore 16, '.a-
vantl al Palazzo Pretorio e 
andatn radunandosi una gran 
folia dl giovanl e lavoratorl. 
"'.' II fascista Almirante e en-
trato a Palazzo Pretorio alle 
ore' 18.,Nella sala si sono le-
vati i canti della Resistenza, 
mentre decine di polizlottl 
hanno fatto Irruzione scate-
haridosi subito contro gli an
tifascist! e colpendoh rab 
blosamente 

'Nella piazza, intanto, . la 
protesta si faceva sempre 
piu vigorosa.' All'uscita del 
giovani, molti del quali sono 
stati feriti, tutta la folia ha 
espresso a gran • voce, con 
forza la sua indignazione ai 
pollziotti, schieratisi nel frat-
tempo in Qrdine di battaglia. 
Subito dopo, e iniziato un 
lanc'o di monetine da dieci 
e da cinque lire verso gli a-
genti. La polizia si scatena-
va nuovamente: le camionet-
te della « celere > comincia-
vano i caroselli, mentre la 
folia si ritirava sotto i por-
tici del palazzo comunale. 

Migliaia di cittadini. dopo 
le violente cariche della po-. 
lizia, hanno tenuto la piazza 
per piii di quattro ore, men
tre Almirante, all'internp di 
Palazzo Pretorio. parlava dl 
fronte ad unci sparuto'.grup-
po di fasci^ti. La>grahde rha-
nifestazione cul hanno dato 
vita i democratici eg l i ' an t i 
fascist! pisani si e conclusa 
con un corteo ' ., ' 

MercOledi prossimo a Pisa 
si. terra una grande manife.-. 
stazione antifascista' di soli-
darieta con la lotta del po-
polo spagnolo. La giornata 
di solidarieta avra inizio nel 
pomeriggio con la proiezione 
del film < Morire a Madrid >, 
e si concludera nella serata 
con una manifestazione pub
blica, alia quale interverran-
no il Presidente del Consiglio 
Federativo Toscano della Re
sistenza, Agnoletti, il gene-
rale spagnolo Juan Modesto 
ed altri esponenti anti'fran-
chisti della cultura e della 
politica. 

gretarlo de l : PSI, j Brodolinl, 
che ha respinto «le soUeclta-
zionl ad aprire una crisi poli
tica ».. > ; • « - : » U:. . . : ;y / ' • 

JAKAOAI ] n u n nuovo artico-
lo, quasi a confermare le accu
se di Fanfanl, Saragat. si. ab-, 
bandona al suo marcato < inte 
gralistno», qccupandosi eSclu-
sivamente del problema di un 
rilancio del PSD1. In termini 
megalomani Saragat afferma 

che al PSDI va il raerifo d! 
« avere evitato una spaccatura 
verticale fra destra e sinistra 
nel dopoguerra >. il merlto di 
avere «portato il PSI alia- de-
mocrazla», il merlto'di avere 
resb pos8ibileJI centro-sihistra. 
La prospettiva che Saragat in-. 
dica 6 una sola: « Solo un(for
te partito socialdcmocratico 
pu6 qostituire 11 fulcro attor-
no al quale, ^assando' attraver-
so Tunita di tutte le forzo del 
lavoro • sottratte all'influenza 

I 

Fanfani 
piuttosto bisogna che quei par
titi cerchino fuori delF« area 
democratica* nuovi e piu vasti 
consensi. Fanfani, dopo alcu-
ni accenti di aperta sfiducia 
nella capacita di questo gover-
no di risolvere i pressanti pro
blem! del momento, conclude 
affermando che «la politica dl 
centrosinistra partendo' dalla 
realistica identificazione del 
problemi ancora aperti in Ita
lia e proponendo per essi so-
luziont socialmente avanzate, 
pud essere strumento valido 
per il progresso del popolo Ita-
liano»; naturalmente, aggiun-
ge, con le necessarie corre-
zioni. -

Con il suo discorso Fanfa-

s t ra all 'EUR, e prevedibi le che avanzera in modo 
l e n t o ' e s.tentatp...." ' . ' ' v ••' 

P e r la Federconsorzi, dopo il nuovo assetto da to 
alia gestione degli ammassi , la quest ione centra le , , 
che e quel la della democrat izzazione della organiz-
zazione e della sua l iberazione dallo s f r u t t a m e n t o ' 
bonomiano, quindi , p re l imina rmen te , della nomina ' 
di un commissario, e s e m p r e piu lontana. S e m b r a . 
di ascoltare le spiegazioni di Moro a Nenni : « Cap! - ; 
rai, alia vigilia del congresso, non posso r ischiare , 
di sp ingere i delegati bonomiani a votare per Scel-
b a » ; In t an to Giolitti , chiuso con i suoi collaborator! ,! 
elabpra, pe r un « secondo » tempo, lo schema di un 
p rog ramma « qu inquenna le »; guarda al futuro, fino 
agli anni ot tanta , m a l a « c o n g i u n t u r a » resta airi-
data alia p ruden te ed autorevole direzione dei mini-
str i Colombo e Tremel loni . La contrapposizione t ra 
politica an t icongiuntura le e p rogrammazipne demo-
cratica, negafa a parole, viene cosi a t tua t a nei fatti . , 
.•'. I compagni socialisti cercano di difendersi da 
queste constatazioni di cui non possono negare la 
esattezza, protes tando contro quello che essi chia-
'iriano u n «processo alle in t enz ion i» e riaffermando, 
come, un at to di fede, che il p r o g r a m m a governa-
tivo' sa ra a t tua to . . In real ta non delle loro in ten - ; 
zioni si t ra t ta , ma di quel le ben piu ferme dei d i r i -
genti dejla DC, che hanno d imos t ra to di saper quel lo . 
che vogliono e di saperlo impor re agli alleati , vecchi 
e nuovi . La critica che r ivolgiamo ai socialisti e ' 
quella di non opporre alle ch iare intenzioni della 
DC, intenzioni a l t re t tan to ferme. 

I j A MANOVRA dorotea utilizza a suo favore l 'at-
tacco es terno delle destre , che cont inuano, s empre 
jjiii incoraggiate, la loro campagna r icat ta tor ia . Le 
des t re non si accontentano della r inunc ia alle rifor-
m e di s t r u t t u r a e alle nazionalizzazioni, non si ac
contentano di r inv ia re ad un futuro lncerto u n a 
incerta programmazione , non si accontentano della 
capitolazione sulla « cedolare », vogliono di piu, sem
pre di piii, chiedono una « revisione » del p rog ram
ma governat ivo in nome delle difficolta della con
g iun tura , chiedono il r i t i ro dei proget t i di legge 
agrar ia e di disciplina urbanis t ica , che cont r ibui -
rebbero ad aumen ta r e la « sfiducia », chiedono che 
abbia luogo un nuovo dis impegno della DC. Se i 
socialisti accettano, dopo u n a nuova t ra t ta t iva , a 
seguito del congresso della DC, in occasione maga r i 
di u n eventua le « r i m p a s t o » , va bene, se no sa ra 
g iunto al lora il momento di l iqu idare la formula , 
malgrado tu t t e le dichiarazioni sul la « i r r eve r s ib i -
l i t a» , Questa e la posizione dell 'a la mode ra t a e 
governat iva della Confindustria, che e p r e m u t a a 
sua vol ta dall 'ala ol t ranzis ta che chiede senz 'a l t ro 
la l iquidazione del cent ro s inis t ra pe r g iungere , al 
m o m e n t o oppqrtuno, dopo che i socialisti si s iano 

comunista, si crecranno le con-
dizioni per l'auspicata alter-
nativa dei partiti democratici >. 

ln:.un discorso ieri il segre
tarlo del PSDI Tanassi si e oc-
cupato della necessita « dl non 
ofirire alle opposizionl il pre-
testo per infiltrarsi nella mag-
gioranza insidiandola >. Tpnas-
si ha anche dctto che il centro
sinistra e un edificio solido c 
« armohico »: « un edificio che 
al' primo piano ha l'opinione 
pubblica favorevole alia nuova 

- i 

politica; al secondo piano i 
partiti che interpretano quelle 
spinte; al terzo piano i grup-
pl.parlamentari della maggio-
ranza e al quarto piano il go-
verno». Tanassi ha taciuto su-
gli inquliini dell'attico. 

NENNI'E CGIL Sensazlone ha* 
susqitato, negli stessi ambien
ti della CGIL. la notizia pub-
blicata ieri dalla Stampa cir
ca un colloquio del vicepresi-
dente del Consiglio Nenni con 

ni ha inteso rispondere anche* addossati le responsabil i ta della s i tuazione (della 
alle accuse trasparenti che gli 
aveva rivolto Moro ieri I'al
tro sera a Milano, affermando 
che < abbiamo di fronte a noi 
cose difficili e complesse che 
non possono diventare facili in 
forza di espedienti verbali». 
Nuove accuse a Fanfani sono 
state poi mosse ieri dal segre-
tario della CISL Storti in un 
discorso a Roma («e assurdo 
ritenere che il- centrosinistra 
sia un processo reversiblle »); 
dal doroteo Piccoli (< mera-
vigliato > per lo «spostamen-
to di fronte > di Fanfani, che 
fu < tra i pionieri del centro
sinistra »). Si pud collegare 
alia polemica fanfaniana (an
che se non solo a quella) an
che un discorso del vice-se-

inflazione, della recessione, de l l ' aumento del prezzo 
della benzina e di quello dei telefoni e, sopra t tu t to , 
del l 'ondata di l icenziamenti) alia loro cacciata dal 
governo, e alia formazione di u n governo di « s a l -
vezza della p a t r i a » che proceda al ia svalutazione 
del la l ira, ed a u n nuovo ten ta t ivo di stabil izzazione 
mone ta r i a ad u n nuovo livello. Pers ino VEconomist 
i nv i t a il governo « ad u n severo r ipensamento del la 
politica economica i t a l i a n a » che dovrebbe sfociare 
in u n a svalutazione! Pe rche ost inarsi , dunque , e non 
procedere ad u n a tempes t iva « revisione » del p ro
g r a m m a ? ' . . ' . . 

I compagni socialisti con qual i a rmi possono 
resis tere a questa pressione, se si sono, da se stessi, 
d i sarmat i , accet tando e teorizzando « i l pericolo di 
d e s t r a » che impor rebbe ogni sor ta di sacrifici e 
r inunce , e pr ivandosi del la forza che sola pud 

venire dall 'umfd politica e di azione del movimento 
delle masse operaie e popolari? II pericolo di destra 
c ' e . t n a si combat te , appunto , con Tunita di tu t te le 
forze . di sinistra. L'esperienza di tu t ta la storia 
europea, e la recente drammat ica esperienza bra-
siliana, insegnano che non v'e a l t ra s t rada, che e 
inuti le pensare di svuotare le destre, di a t t ua rne la 
politica per l imi ta rne la virulenza, che occorre com-
bat tere opponendo una linea di r innovamento s t ru t -
ti irale che tolga alia destra le sue basi di forza, e che 
raccolga Tappoggio e la mobili tazione uni tar ia delle 
masse popolari . Lombard i ci ha accusato di non 
«volerc i inser i re organicamente nella corresponsa-
bilita di a t tuazione del pr imo tentat ivo di riforma 
organica che la societa itnliana abbia in t rapreso 
dalla l iberazione ad oggi» , ma si e d iment ica to di 
indicare di quale r iforma organica si t ra t t i e su quali 
questioni concrete si e avuta la possibilita di un 
incontro politico di tu t t e le forze - della sinistra. 
Dopo la «de l imi t az ione» della maggioranza che si-
gnifica preclusione ant icomunista , non vi e stata, 
t r an n e i provvediment i economic! ant icongiuntural i , 
sui quali non poteva a t tenders i che un nostro voto 
contrar io t an to che nessun dir igente del PSI si e 
senti to di difenderli alia Camera con un minimo di 
impegno politico e di argomentazione autonoma, 
nessuna proposta c\\ legge che ponesse alia prova il 
cara t te re cpstrut t ivo ed articolato della nostra oppo-
sizione. Senza e n t r a r e in un esame di mer i to dei 
progetti di legge presentat i o in corso di presenta-
zione —- e che giustificano tu t t e le nostre cri t iche e 
r iserve — non e prossimo il momento in cui essi 
g iungeranno al giudizio del Par lamento . 

In tan to la s i tuazione politica ed economica del 
paese si va aggravando. Al l 'aumento dei prezzi, 
che sara accelerato da l l ' aumento delle tariffe dei 
telefoni e dei servizi, corr isponde un rapido incre-
mento dei l icenziamenti , per effetto della politica di 
contrazione del credi to e di blocco della spesa pub
blica. Nel vuoto creato da un governo sempre incer-
to e roso dagli interni contrast!, privo dell 'appoggio 
di una coesa maggioranza. si inserisce 1'attacco 
delle destre, che agiscono a tenaglia, dal di dent ro e 
dal di fuori della maggioranza. per imporre uno 
spos tamento a des t ra della direzione politica del 
paese. 

J P ERCIO* ABBIAMO invitato, ed invi t iamo i com
pagni socialisti ad un r ipensamento crit ico della 
loro posizione. P r i m a sara, meglio sara, pe r il PSI , 
per le s inistre, per il paese. Quando affermiamo che 
occorre, p e r cambia re politica, l avorare a cambiare 
governo, e a questo r ipensamento critico che invi
t iamo i compagni socialisti. Sappiamo bene che, con 
gli a t tua l i rappor t i di forza, non e'e a l te rna t iva 
pa r l amen ta re di s inis t ra al l 'a t tuale governo, se non 
si apre u n a crisi nella sua maggioranza, e che uno 
sbocco positivo della crisi, una sua soluzione demo-
cratica, la formazione di una nuova maggioranza, 
esigono un incontro t r a i comunist i ed a l t re forze 
di sinistra, su u n a pia t taforma di r innovamento de-
mocrat ico e di 'programmazione democrat ica. 

Perc io non in tend iamo svolgere u n a opposizione 
« f r e n e t i c a » al cen t ro sinistra, secondo l'accusa di 
Lombardi , m a una opposizione vigorosa perche ra-
gionata, a rgomenta ta che stimoli il r ipensamento di 
quelle masse, e g ruppi e uomini che, a t t raverso la 
stessa esperienza di cent ro sinistra, ne avver tono 
le contraddizioni , i l imiti e la necessita di uscirne, 
per andare , o l t re il centro-sinistra, p r ima che sia 
t roppo ta rd i , p r ima che le des t re impongano la loro 
politica e il loro d i re t to dominio, a quella nuova 
maggioranza democrat ica che e la condizione del 
progresso civile e politico de! paese. 

il segretarlo della CGIL stes
sa. Foa. Non si sa da dove il 
giornale abbia desunto l'infor-
mazione, che non 6 conferma-
ta da altre fonti; comunque, 
la pubblicita datale e una evi-
dente manovra tesa ad accre-
scere la « psicosi» della con
giuntura difficile. Secondo la 
notizia del giornale della 
FIAT, Nenni avrebbe invitato 
Foa (e la CGIL) a conside-
rare la • situazione «in tutti 
i suoi aspetti >. La situazione 
6 < cosl difficile e drammatica 
da togliere il respiro a chi ne 
affronta ogni giorno le asperi-
ta >, avrebbe aggiunto. Nenni 
avrebbe quindi pregato Foa di 
adoperarsi perche venga so* 
speso il preannunciato sciope-
ro dei ferrovieri. 

Non si sa se la manovra, 1 
cui scopi sono trasparenti, sia 
stata fatta all'insaputa o mo
no del vicepresldcnte del Con
siglio che avrebbe ora 11 do-
verc di ristabilire la verith con 
una decisa smentita relativa 
sia al contcnuto tcstualc, sia 
alio spirito dell'articolo sulla 
Stampa. 

PAJETTA S u Mnascita il 
compagno Pajetta in polemica 
con il Popolo rjcorda che la 
storia del PCI 6 «un capi-
tolo importante della storia 
di una classe opcrnia capace 
di riflettero sulla propria e-
sperienza, di trarne gli insc-
gnamenti nccessari e avanza-
re». Dopo aver riaffermato 
die il PCI non ha niai vissuto 
di importazioni di moduli e di 
schenii anche se ha stabilito 
un saldo colleganiento con il 
movimento operaio internazio
nale, Pajetta afTerma che 
quando « I'ltalia ha avuto bi-
sogno di comprcndcrc che co-
sa fosse il fascismo, come po-
tesse essere contrastato e vin-
to, quando ha avuto bisogno 
di trovare, attraverso la ri-
flessione e il sacrificio, la fi-
ducia in se stessa e nelle clas-
si che potevano rappresentare 
1' elcmcnto rinnovatore, nol 
non siamo mancati mai >. 

Venendo a parlare del con-
flitto politico e ideologico in 
atto nel movimento operaio, 
Pajetta sottolinea come € nel
la polemica contro i cinesi cl 
ha mossi la convinzione della 
necessita di un rinnovamento 
profondo e della ricerca mar-
xista sui problemi nuovi del 
movimento operaio nel nostro 
paese e nel mondo ». « Quan
do attaccamnio apertamente i 
cinesi al nostro X Congresso 
— proseguc l'articolo — qual-
cuno scrisse che lo avevamo 
fatto su ordinazionc dei sovie-
tici; forse e dalla stessa parte 
che oggi si insinua che siamo 
quasi cinesi o nostalgici dello 
stalinismo ». 

Pajetta ribadisce quindi che 
nel modo di affrontare questi 
problemi e'e la consapevolez-
za della loro gravita e della re
sponsabilita nostra nel movi
mento operaio e e'e «la riaf-
fermazione, anzi l'inverarsi 
del concetto di autonomia dei 
partiti, dcll'impossibilita di co-
stituire un centro unico di or-
ganizzazione, della fine della 
concezione dello Stato o del 
partito guida >. 

II compagno Pajetta cosl 
conclude: «Quando abbiamo 
sostenuto in campo - interna
zionale la necessita e l'oppor-
tunita di un aperto dibattito, 
della circolazione delle espe-
rienze e delle idee; quando 
abbiamo affermato, anche nel
la pratica, che le divergenze 
non possono concludersi ogni 
volta nella rottura delle rela-
zioni o nella fine del collo
quio, abbiamo operato secon
do la nostra vocazione inter-
nazionalista. Quella unita nel
la diversita, quella dialettica 
nuova, che deve fare piu con-
creta la collaborazione dei 
partiti opcrai e dei movimen-
ti rivoluzionari, non l'abbia-
mo scritta soltanto nei nostri 
documenti, siamo andati af-
fermandola e la riaffermiamo 
adesso >. 

Spagna 
grosso e della civilta. Oggi, 
sebbene la fisionomia del-
l'Europa e del mondo siano 
profondamente mutate gra-
zie alia resistenza vittoriosa. 
pur tuttavia la permanenza 
di un regime fascista in Eu-
ropa, insieme all'esistenia di 
regimi autoritari in altri pae
si, costituisce il pericolo del 
ritorno di una vocazione rea-
zionaria come soluzione di 
ricambio airaprirsi di una 
via di progresso economico. 
sociale e politico. Col pi re il 
regime di Franco significn 
non soltanto aiutare il popo
lo spagnolo a liberarsi dal 
fascismo, ma vuol dire colpi-
re i regimi reazionari e il co 
Ionialismo nella sua sostan-
za e perci6 ancora una volta 
la lotta di Spagna e la nostra 
stessa lotta, ancora una volta 
il legame e attuale e vivo 
nella storia. 

« Si elevi, dunque. la voce 
della cultura italiana contro 
il fascismo di Franco! Sia 
rivolto un appello a tutta la 
cultura italiana affinche s. 
unisca in questa condanna »• 
non accetti mai. in nessuno 
dei suoi settori, le offerte clu 
possano venire dal regime 
franchista, nel cinema, nel 
teatro, e in altri campi 
Chiediamo cioe che la rispo-
sta della cultura europea. 
democratica e antifascista. 
contro i tentativi di Franco. 
volti a conquistare etichette 
di prestigio e di rispettabili-
ta che inseriscano il suo re
gime tra le nazioni moderiie 
sia energica e sempre piii 
precisa e cosciente. Si riuni-
scano gli intellettuali euro-
pei in una grande assemblea 
per studiare.un'azione orga-
nizzata per aiutare la lotta 
del popolo spagnolo per la 
sua liberazione. 

« Evviva la Spagna di Gar
cia Lorca. di - Miguel Una-
muno, Antonio Machado, Ra
fael Alberti e Picasso. 

•Evviva la Spagna libera*. 

.S''.'i /.' 



PAG.4/le reg ion i l ' U n i t à I domenica 19 aprile 1964 

Le decisioni del Comitato ; regionale dell PCI 
«* ,£• V v , ;*• • w i . t . \ - .:%*• 

Programma 

di lotte 

Il 29 conferenza regionale 
dell'agricoltura sarda 

n 

L 

- ' CAGLIARI, 18. ' 
Una conferenza regionale dell'agricol

tura si svolgerà a Cagliari dal 26 al 29 
aprile nel palazzo dell'agricoltura alla 
Fiera Campionaria. Alla manifestazione 
sono stati invitati il ministro e I sotto
segretari dell'Agricoltura e Foreste. 

La conferenza pi articolerà su sette 
relazioni di base: il fattore umano in 
agricoltura:-l'ambiente rurale, la for
mazione professionale, l'assistenza tec
nica (relatore prof. Vincenzo Saba, capo 
dell'ufficio studi e formazione della 
CISL); rapporti tra proprietà fondiaria 
e Impresa agrar ia: contratti agrar i , 
> Intese », - formazione della ' proprietà 
coltivatrice (relatore prof. Emil io Ro

magnoli dell 'Università di Cagl iar i ) ; la 
cooperazione in agricoltura (relatore 
dottor Livio Molfettani, segretario ge
nerale della Confederazione cooperative 
i tal iane); la ricomposizione fondiaria 
(relatore prof. Amedeo Zaccagni, ispet
tore compartimentale dell 'agricoltura in 
Sardegna); gli indirizzi produtt ivi (rela
tore prof. Raffaele Barbieri dell 'Univer
sità di Sassari); la commercializzazione 
dei prodotti agricoli (relatore prof. Giu
seppe Orlando, presidente • dell ' istituto 
per gli studi di mercato); il credito In 
agricoltura (relazione a cura dell'As
sessorato agricoltura e foreste della 
regione sarda). 

_l 

per la riforma agraria generale 
Il disegno de di ridimensionare il ceto contadino 
1 problemi degli affittuari • Necessario un giu
sto rapporto tra sviluppo agricolo e industriale 

Dal nostro inviato 
POTENZA, 18. 

Il PCI della Lucania ha de
ciso di chiamare i lavoratori 
agricoli e tut te le forze pro
dutt ive della regione a batter
si per l'affermazione di una 
politica ohe, in alternativa a 
quella proposta dal governo 
di centro-sinistra con le leg
gi recentemente approvate 
e che presto saranno esami
na te dal Par lamento, realiz
zi la riforma agraria genera
le e sia quindi capace di av
viare a soluzione la profonda 
crisi che travaglia la campa
gna lucana. 

La decisione è stata presa 
a conclusione di una riunio
ne del Comitato regionale del 
PCI, svoltasi a Potenza con 
la partecipazione del compa
gno Gallo, della sezione agra
ria nazionale, e dei compagni 
Bonifazi dell'Alleanza nazio
nale dei contadini, Ziccardi 
della segreteria nazionale 
della Federbraccianti , Vitale 
della Lega nazionale delle 
cooperative e Marcucci della 
FGCI nazionale. 

Nella riunione è emersa la 
estrema gravità della situa
zione, frutto della errata po
litica dei precedenti governi 

Catanzaro 

crisi La 
delle 

patate 
Dal nostro corrispondente 

CATANZARO. 18 
La Camera di Commercio In

dustria ed agricoltura, in data 
ultima ha inviato alla stampa 
un comunicato per fare il punto 
sul mercato delle patate in pro
vincia di Catanzaro, dopo le 
agitazioni dei contadini interes
sati a detta coltura. Si rileva 
che il volume della produzione 
è mutevole nel corso degli anni 
e che si alternano - l e annate 
con produzioni scarse e prezzi 
sostenuti ed annate con raccolti 
eccedenti e prezzi depressi ». 

Nel 1963, per l'estensione del
le colture si è avuta una pro
duzione che ha superato del 20 
per cento quella dell'annata pre
cedente (oltre 42 milioni e 500 
mila quintali rispetto ai 35 mi
lioni e 500 mila quintali del 
1062 — in Italia —). Malgrado 
questo, sono stati ' importati 1 
milione 919.17? quintali i quali 
sono stati immessi sul mercato 
a prezzi maggiorati rispetto a 
quelli del prodotto nazionale. 
Per evitare una eventuale in
tensificazione delle importazio
ni, è stato ripristinato il dazio 
doganale sui prodotti provenien
ti dai paesi CEE, e nel contem- „H abbonamenti, esclusi quelli 
pò è stata approvata una ope- d j d u e C O K C v e n g o n o aumen-

( basti pensare che i 150 mi
liardi disordinatamente spe
si sino ad ora dalla Cassa per 
il Mezzogiorno in Lucania — 
cioè più dei 130 miliardi cor
rispondenti al valore in lire 
della Regione, secondo una 
recente valutazione — non 
hanno inciso minimamente 
nelle s t ru t ture che rimango
no quelle ar re t ra te di sem-
f>re), situazione che le nuove 
eggi approvate dall 'attuale 

governo tendono a peggiora
re ancora, sino a mettere in 
forse la esistenza stessa del 
ceto contadino 

Si trat ta, perciò, di artico
lare la lotta nei vari settori 
per il superamento dei con
tratti abnormi imposti agli 
affittuari (che nella regione 
lucana operano su un territo
rio pari ad un ter /o dell'in
tera superficie agrar ia) , per 
il riscatto anticipato della 
terra in modo da sottrarre 
contadini e assegnatari ai 
contratti capestro ed alle ne
gative conseguenze della po
litica dell 'ente riforma 

Rientrano in questo quadro 
le iniziative per lo sviluppo 
associativo e cooperativo, 
per la conquista di forme as
sistenziali e previdenziali a-
vanzate, per la trasformazio
ne della terra e il colloca
mento deKprodotto. 

Contro il disegno d.c. di ri
dimensionare il ceto contadi
no nella regione, costringen
dolo all 'emigrazione o a su
bire le impostazioni padro
nali nel settore industriale, 
il Comitato regionale ha 
ribadito l'esigenza di stabili
re un giusto rapporto tra 
sviluppo agricolo e sviluppo 
industriale nell 'ambito di 
scelte democratiche ed anti
monopolistiche, chiamando i 
comunisti lucani a dare tut
to il loro appoggio alle ini
ziative in atto da par te degli 
enti locali per la elaborazio
ne di un piano regionale di 
sviluppo. 

Conferenze agrarie di zo
na, manifestazioni di parti
to, iniziative nei civici con
sessi e in Par lamento saran
no le immediate iniziative 
da prendere, prima fase di 
un programma che il PCI in
tende portare avanti in Lu
cania fra maggio e giugno. 

D. Notarangelo 

Coloni, mezzadri, f i ttavoli in lotta 

Hanno lasciato il segno 
le manifestazioni 
del13 e 14 aprile 

Larghe adesioni in Sardegna - Delegazione di mezzadri dal sindaco di 
Macerata - L'assemblea di Arezzo - In agitazione i braccianti di Catanzaro 

A Nera Montoro e Papigno di Terni 

Duemila 
chimici 

in sciopero 
da martedì 

L'Intersind respinge i miglioramenti del con
tratto ponendosi sullo stesso piano delle 

aziende private 

SASSARI — La delegazione dei lavoratori della ter ra all 'uscita del Palazzo della Pro
vincia dopo il colloquio avuto con il Prefetto 

Le giornate di lotta del 13-14dono, in molti casi, anche co-
spicui rimborsi di fìtti pagati 
in base ai vecchi canoni. Pre
senti. nelle decine di manifesta
zioni, tutte le altre rivendica
zioni contadine e in particolare 
quella di trasformare l'ERAS 
in ente regionale di sviluppo. 
potenziato e democratizzato ne
gli organi dirigenti e nei criteri 
di gestione, come reclamano gli 
stessi braccianti dipendenti. 

In provincia di Macerata si è 
manifestato il 15 con una sfila
ta nel Capoluogo. Il corteo, 
giunto alla prefettura, ha in
viato una delegazione per e-

aprile hanno lasciato il segno 
nelle campagne. Non solo i co
loni e mezzadri, la cui azione 
per superare i patti per la via 
sindacale come per quella le
gislativa appare fortemente rin
forzata, ma anche le altre ca
tegorie contadine si sono fatte 
avanti con potenti manifesta
zioni. 

In Sardegna, ad esempio, la 
giornata di sciopero del 14 in
detta da tutte le organizzazio
ni di categoria ha registrato a-
desioni in larghe zone dell'Iso
la. In particolare i fittavoli, che 
si battono per l'applicazione in
tegrale della legge sull'equo ca
none. hanno fatto sentire la loro 
voce reclamando che le Com
missioni vengano riunite per 
evadere rapidamente le richie
ste di pastori e coltivatori. Dal 
lavoro delle Commissioni dipen-

manifestazione. ha fatto sapere 
di essere pronta a un incontro 
con la rappresentanza dei mez
zadri il 24 aprile. Presso l'Am
ministrazione comunale, cui è 
stata chiesta una conferenza che 
applichi nel territorio di Mace
rata gli orientamenti e le pro
poste scaturite in sede provin
ciale, vi è stata invece una ri
sposta evasiva « per ragioni 
tecniche ». 

In realtà manca, nella mag
gioranza che attualmente regge 
il comune di Macerata, la volon
tà di (lare un appoggio concre
to ai mezzadri e coltivatori di

sporre la richiesta di appi tea rei retti per aiutarli sulla via del 
le conclusioni della conferenza la conquista delia terra e dello 
agraria provinciale che — con sviluppo cooperativo. Da parte 
l'appoggio di tutti i partiti de
mocratici — chiedono l'ente re
gionale di sviluppo e il supe
ramento della mezzadria. 

L'Unione agricoltori, dopo la 

A Taranto 

Trasporti: aumento del 33% 
TARANTO. 18 

Da questa mattina le tariffe 
dei trasporti pubblici a Taran
to hanno subito un aumento 
del 33 per cento. Il costo del 
biglietto passa da 30 a 40 lire e 

razione di esportazione di pa
tate da consumo per un quan
titativo di 70 mila quintali ver
so i Paesi della CEE e orien
tali. 

Queste le decisioni su scala 
nazionale. Su scala locale, (co
me si sa la coltivazione delle 
patate interessa numerosi co
muni della Sila e della pre-
Sila). dal Ministero dell'Agri
coltura è stato disposto un as
sorbimento di 20 quintali da 
pasto dalla pre-Sila catanzarese 
— tramite l'Ente di Sviluppo — 
con un minimo di prezzo ga
rantito salvo il conguaglio at
tivo; altri 20 000 quintali dalla 
Sila cosentina; e altri 4 000 quin
tali da seme dalla Sila grande. 

Con questi provvedimenti si 
pensa di poter fronteggiare la 
crisi che ha investito il mercato 
delle patate e che drammati
camente è stata posta all'atten-
xione dell'opinione pubblica in 
questi giorni dai contadini. Sta 
di fatto che i prezzi che si vor
rebbero praticare non coprono 
le spese sostenute dai contadini 
Infatti, attualmente si vanno 
praticando prezzi aggiratensi 
sulle 20-21-22 lire kg., che so
no molto al di sotto di quanto 
si spende per coltivare un kg 
di patate: lire 30. 

Se una certa ripresa c'è stata 
sul mercato, ciò non toglie che 
ancora si è molto al di sotto 
del limite consentito. E che ci 
sia possibilità di migliorare il 
prezzo in favore dei contadini 
lo si rileva anche dal fatto che 
mentre le patate vengono pa
gate ad un massimo di lire 22 
alla fonte, sul mercato giungo 
no a lire 50 ed anche 60. specie 
quelle di Decollatura, che sono 
tra 1* migliori. 

a. g. 

tati di 300 lire. 
Il provvedimento e stato pre

so dalla STAT (Società Tran
vie Autobus Taranto) con il 
consenso della giunta munici
pale di centro sinistra, malgra

do che a questa fossero giunte 
numerose prese d: posiziono ne
gative da parte di tutti i sin
dacati e dal gruppo consiliare 
comunista. 

La notiz.a ha destato vivis
simo malumore nella cittadi
nanza. Tra le altre, significa
tiva è la pre«?a di pos.zione del
la commissione interna de'.le 
Officine costruzioni e ripara
zioni navali di Taranto che ha 
approvato all'unanimità un od» 

indirizzato al prefetto e alle 
autorità locali. Nei documen
to. oltre a denunciare gli ef
fetti negativi del provvedimen
to sul costo della vita m con
tinuo aumento, si chiede che 
si proceda senz'altro indug.o 
alla municipalizzazione del ser
vizio della STAT. 

Manifesti di protesta sono 
stati affissi dalla Federaz.one 
comunista e dalla Camera con
federale del lavoro di Taranto 
e provincia. 
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delle autorità di governo, infi
ne. si è registrata ancora una 
volta un'assurda ostilità espres
sa con tentativi di impedire la 
manifestazione provinciale e con 
limitazioni all'attività democra
tica nei centri agricoli. 

Al centro della grande mani
festazione svoltasi il 14 ad A-
rezzo sono stati, più che altro, 
i temi previdenziali. Erano pre
senti mezzadri e coltivatori di
retti a cui hanno parlato i di
rigenti dell'INCA. quello della 
Alleanza contadini e il segreta
rio della Federmezzadri. 

Cinquemila contadini aretini 
attendono la definizione della 
pratica di pensione da lungo 
tempo. Inoltre, la gestione bo-
nomiana delle mutue (mante
nuta. anche qui. con incredibili 
truffe) rende ancor più gravo
sa la mancanza di prestazioni 
farmaceutiche ai coltivatori di
retti. . , 

La richiesta degli assegni fa
miliari. comune a tutti i con
tadini. completa il quadro del
le rivendicazioni che si inten
de portare fin davanti al Par
lamento: una delegazione, no
minata all'assemblea, sarà in
fatti nei prossimi giorni a Ro
ma per esporre ai gruppi par
lamentari la necessità di in
terventi sostanziali a favore dei 
lavoratori della terra. L'assem
blea si è concK-sa con l'impe
gno a partecipare in massa alla 
manifestazione regionale che si 
svolgerà prossimamente a Fi
renze. 

Il provincia di Catanzaro e 
ripresa l'agitazione dei braccian
ti per il contratto provinciale. 
Lo sciopero di un mese del di
cembre scorso, infatti, non ha 
avuto ancora alcun seguito sul 
piano della trattativa. Il padro
nato agrario ha resistito con ca
parbietà. appoggiato da forze 
politiche ben individuate, tanto 
che alcuni braccianti hanno pa
gato persino con denunce e ar
resti la loro partecipazione al
la lotta. 

Il 20-21 marzo scorso si è 
tornati a scioperare in una de
cina di Comuni della provincia 
e da allora l'agitazione è r ipre- ' 
sa in tutta la provincia catan
zarese. A questo punto la Fe
derbraccianti ha ritenuto di in
vitare responsabilmente il pre
fetto a promuovere la trattati
va. avocandone a sé la condu
zione. prima che torni ad esplo
dere l'azione sindacale come ap
pare ormai inevitabile. Il con
tratto del 1962, ormai scaduto. 
trascura infatti settori decisivi 
come l'olivicoltura, le stalle, la 
custodia del bestiame e non at
tua l'accordo sulla parità sala
riale a favore delle donne si
glato nel 1963. F un accordo 
superato che i braccianti sono 
decisi a migliorare in modo so
stanziale. 

Dal nostro corrispondente 
TERNI. 18 

I lavoratori chimici della 
società « Terni » scenderan
no in sciopero martedì e 
mercoledì della prossima set
timana a seguito della rottu
ra delle trattative tra sinda
cati e Inters'ind. Lo sciopero 
di 48 ore è stato proclamato 
dalle tre organizzazioni di 
categoria (CGIL, CISL, UIL) 
invitando i 2 mila lavoratori 
di Nera Montoro e Papigno 
ad c.rticolare l'agitazione in 
modo tale da astenersi dal la
voro straordinario 

L'agitazione si è resa ne
cessaria per rimuovere l'in
transigenza dell'Intersind e 
della < Terni * che dal no
vembre scorso ad oggi non 
hanno compiuto alcun serio 
passo per rinnovare il con
tratto di categoria. Anzi, il 
principio che aveva indotto 
le parti ad avviare una ver
tenza separata per il contrat
to dei chimici è stato obbiet
tivamente rigettato dall'In-
tersimi. Infatti, partendo dal
la coìisiderazione che V fab
briche di Nera Montoro e Pa
pigno sono le sole due azien
de chimiche dell'I RI, si ri
vendicò da parte sindacale di 
pervenire ad una contratta
zione dei rapporti di lavoro 
al di fuori della Coni indu
stria e nell'ambito delle par
tecipazioni statali in modo da 
avvicinare le condizioni di la
voro, tanto sul piaìio salaria
le che normativo, dei dipen
denti chimici IRI a quelli del-
VENI. 

Quando tutto lasciava sup
porre che questa situazione 
si sarebbe in parte rimossa 
attraverso la trattativa, la 
Terni e l'Intersind hanno 
fatto marcia indietro arroc
candosi sulle posizioni delle 
grandi industrie chimiche 
private. 

Perciò gli operai scende
ranno in lotta per replicare 
decisamente all'iniziativa del-
Vlntersind. per sostenere le 
rivendicazioni salariali. Per 
le retribuzioni i sindacati 
propongono l'aumento di 8 
mila lire mensili, partendo 
dalla paga base del manova
le, con una scadenza inter
media o revisione annua del
la base salariale e del conge
gno del premio di produzio
ne. I salari, secondo la riven
dicazione dei sindacali, do
vrebbero aumentare in base 
ai parametri fissati in sei ca

tegorie di operai, in due in
termedie e in sei per gli im
piegati; la controparte non 
accetta nessuna scadenza in
termedia e rifiuta l'aumento 
salariale base, partendo dal 
manovale; conscguentemente 
dissente sui relativi aumenti 
per le altre classificazioni di 
lavoratori. 

Per l'orario di lavoro, 
mentre il sindacato rivendica 
di ridurlo a 44 ore settima-
nuli e 42 per i fumiti (paga
to 48 ore*, la controparte è 
ferma sulla posizione delle 45 
ore che si conquisterebbe sol
tanto nel '60. Per le ferie, la 
Terni non accetta alcuna mo
difica; per le malattie ed in
fortuni si rifiuta la proposta 
dei sindacati concernente 
l'integrazione al 100%. 

Per gli scatti biennali del 
3Tc (nel numero di 5) avan
zati dai sindacati l'Intersind 
si rifiuta di trattare. Per tut
ti questi motivi si apre la fa
se della lotta. 

Alberto Provantini 

Imponente 

manifestazione 

per Sira e Ceramica 
LA SPEZIA. 18. 

Un'imponente manifestazione 
dei lavoratori della Ceramica 
Vaccari e della SIRA contro 
la minaccia dei licenziamenti 
e per il conseguimento del con
tratto di lavoro, si è svolta 
ieri a Santo Stefano Magra. 
Un lunghissimo corteo ha per
corso una decina di chilometri 
partendo dagli stabil imenti di 
Ponzano fino al piazzale Gari 
baldi di Santo Stefano. Du 
rante la manifestazione tut t i 
i negozi del Comune hanno 
abbassato le saracinesche in 
segno di solidarietà con i la 
voratori in lotta. Nei comizi 
indetti dalle tre organizzazioni 
sindacali hanno parlato Brac-
ciaferr i per PUIL, Paita per 
la CISL e Falugiani segretario 
responsabile della C.d.L., men
tre i l compagno Renato Maz
zoni, sindaco di Santo Stefano 
Magra, ha portato il saluto a 
nome delle amministrazioni co
munali della val lata. I sinda
cati hanno affermato che da 
ora i n , po i i lavoratori spez
zini si opporranno a qualsiasi 
licenziamento e alla riduzione 
dell 'orario di lavoro. Le auto
rità governative locali e cen
t ra l i saranno direttamente in
vestite della questione 

PAPICJNO — Lo stabilimento chimico della Terni 

ottavo 
ecypcszione 

Dal nostro corrispondente 
A V EZZANO. 18 

Da un primo esame della si-
tun/.ioue esistente alla SAU1P di 
A\ ezzano ulopo otto giorni di 
occupazione) tic i i-.ult.-ino esse
re i latti di maggior rilievo- 1 » 
la politica eli sottosalano è .stata 
recisamente respinta. 2) la 
CGIL, con la sua azione sinda
cale chiara e sicura, riscuote 
sempre più la fiducia degli ope
rai. :i> la CISL e la DC locati. 
insieme .A .llcssin/f/ero. loro por
tavoce. M tioxano M'mpie più 
impaludati nell'equivoco 

Infatti, mentre l'iniziativa del
la CGIL ha avuto succedo, sia 
con l'ottenere la convocazione 
delle parti jnteiessate da patte 
dell'ufficio del lavoro, sia con 
la ferma risposta dei giovani la
voratori della Sadip alle intimi
dazioni padronali, la CISL. che 
il 10 aprile si era rifiutata di 
aderire allo .sciopero di 24 oic 
e nei giorni successivi aveva 
preferito tacere o auspicare lar
vatamente un ritorno al lavoro 
nello condizioni precedenti allo 
sciopero, ha preso improvvisa 
mente posizione accanto ai la 
voratori, chiedendo al sindaco 
— assieme alla CGIL — la re
quisizione della fabbrica 

La stessa DC ha preso pub
blicamente posizione, invocando 
la requisizione della fabbrica ed 
in ciò accogliendo la rivendica
zione operaia La lotta dei lavo-
rotori ha costretto dunque lo 
stesso paitito de, che è il pri
mo responsabile della fallimen
tare politica di industrializza
zione fin qui perseguita, ad usci
re dall'equivoco, almeno a pa
role. 

La verità e che i nodi del 
centro-ministra moroteo stanno 
venendo al pettine un po' do
vunque: ad Avezzano come ad 
Ivrea, nella Marsica come in 
Valle Padana, l'attuale classe di
rigente italiana si sta rivelando 
incapace di elaborare una pro
grammazione democratica che 
assicuri la soluzione più solle
cita ai pressanti problemi del
l'economia italiana, preferendo 
imporre invece la famigerata 
• linea Carli •• del blocco dei 

ti 

--a'an eloquente risposta a ta
le politica è il cartellone dei 
»io\ani della SAD1P «Resiste
remo lino alla vittoria». Gli 
operai indicano nella direzione 
opposta all'attuale, la risoluzio
ne della crisi: vengano contenu
ti ì pi ufitti e le speculazioni, i 
piocessi di concentrazione e 
monopolistica e gli arricchi
menti illeciti 

In altri termini: non si e$ce 
dalla crisi senza JJTKI reale svol~ 
fu a sinistra Ciò significa che 
il governo Moro ha fallito, bi
sogna creare una nuova mag
gioranza: e questa maggioran
za non potrà fondarsi che sul
l'unita delle forze socialiste, co
muniste e cattoliche Un appel
lo in tal senso è stato lanciato 
agli operai ed all'opinione pub
blica dalla FGCI Marsicana. 

Ferdinando Spera 

AGITA: ieri 

24 ore di sciopero 
NAPOLI. 18 

Oggi tutto il personale del-
i'AGITA ha scioperato per 24 
ore in segno di protesta contro 
la decisione del curatore falli
mentare della società di tra
sporti. il quale ha deciso dì 
effettuare 54 licenziamenti ch« 
interesseranno il personale dei 
depositi di Avellino. Benevento 
e Torre Annunziata per - eli
minare le spere superflue» dal-
l'eserci7'.o della azienda. 

La decisione del curatore sa
rebbe citata peraltro -autoriz
zata •» dal tribunale di Avelli
no. che ha ritenuto di dover 
considerare l'esercizio provvi
sorio quale continuazione a 
tutti gli effetti della - 'normale-
att.vità aziendale. K proprio 
.sitila base di tale decisione ed 
adottando, evidentemente, gli 
stessi metodi che sono stati 
propri dei titolari dell'azienda. 
.1 curatore del fallimento ha 
colp.'.o innanzi tutto gli ope
ra. 

Da SABATO 18 aprile 

di propaganda 
A PREZZI ECCEZIONALI 

nel negozio di Confezioni dell'Organizzazione 

A.VITT 
Galleria Dorica - ANCONA 

per l'Ini rimento 
I reparti UOMO e DONNA 

saranno praticati solo per pochi giorni i seguenti prezzi 
Calzoni lana da L. 1.000 
Giacca velluto » n 6.900 
Abito pettinato » » 5.900 
Abito estivo donna » » 1.500 
Casacca fantasia ragazzo » » 500 
Abito lana ragazzo » » 2.500 
Impermeabili vari » n 1.000 
Giacche lana uomo n » 2.800 

Ir.ip.li nylon-Hlion da L. 
» terital-cotone « » 

Abito fresco lana >» » 
Abito pura lana "Lebole" » » 
Calzoni » )» "Lebole" >•• » 
Tailleur pura lana » » 
Paletot ragazzo » » 
Soprabiti donna » » 

2.500 
9.500 
8.900 

12.500 
3.200 
5.500 
2.500 
3.500 

OFFERTA SPECIALE: Pocco confezioni a L 13.500 
contenerne: + 1 palo calzoni lana • 1 abi to l ana 

+> 1 giacca sportiva + 1 impermeab i le co tone m a k ò 
con po»§ibilità di ncelta 

VISITATE la grande esposizic ne ! 

http://i-.ult.-ino


F u n i t & I domenica 19 aprii* iyo*> ^mt u w^^^m mm / ; • % « • ^mm^^mm^^m • • 

Stanno venendo 
alia luce le 

>* 

1 . 1 1 1 . i • 

Marche preistoriche 
dei piceni 

SCOPERTA UN'ASCIA DI 600 MILA ANNI FA 

>+** 
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Z a p p e t t a d i c o r n u di ' ce rvo r i n v e n u t a a F i l o t t r a n o 

Nicastro, 

II programmer 
del P.C.I, per lo 

sviluppo della Piana 
Dal nostro inviato 

NICASTRO, 18 
In grandi l inee e stato p>ih tracciato il pro<.;ramma eletto-

rale che la lista del PCI presenters ai cit tadmi di Nicastro, 
chiamati il 10 maggio a votare per eleg«ere il nuovo Consi-
glio comunale. , 

La DC in queste elezioni si presenta con una maschera 
nuova. Ha r ipudiato 18 dei 21 consiglien ed ha candidato 
elementi nuovi, giovani della Azione Cattoliea nella maggio-
ranza, sperando cosl di get tare ancora un po' di polvere negh 
occhi degli e le t ton . Sta di fatto, pero. che la DC con questa 
opeiazione non ha r ipudiato il passato. Anzi. capolista e uno 
dei massimi rappresentant i della sua fall imentare politica e 
questo sta a d imostrare che si vuol seguire la strada di 
sempre . ,.A. . ., . .,„ 

Quali sono i risultati di questa politica lo si r i leva dalla 
emigrazione di massa che ha cara t tenzzato per ann i la vita 
economica, sociale e politica della citta, e che ha portato 
eull 'orlo della e n s i conimercianti , art igiani. coltivatori diretti 
e a l t n settori della vita produttiva. , 

Di fronte a questa fall imentare situazione, i comunisti 
• vanzano concrete proposte affinche si possa bloccare l 'emi-
grazione e c r ea re fonti stabili di lavoro nella Piana di S. 
Eufemia. Proposte che possono essere fatte proprie solo da 
u n a maggioranza nuova, di sinistra, che faccia perno su un 
grosso gruppo consiliare comunista. e che isoli nella mino-
ranza la a t tuale d c. e le destre c lencale e fasciste. 

Le proposte che i comunisti avanzano pe r la soluzione del
l a crisi agrar ia e della piccola proprieta contadina mirano a 
favor i re la formazione di cooperative di contadini e piccoli 
j ropr ie tar i (concessioni da par te del Comune di suolo a titolo 
(ratuito p e r ediflcare cantine sociali, oleiflci sociali, ecc.) che 
possano uti l izzare gli stanziamentj previsti gia ora da alcune 
ieggi (Piano Verde, Legge Speciale. ecc.) in modo da condi-
z ionare gli in tervent i del Consorzio di Boniflca e scavalcare 
igli speculatori di mereato vendendo dire t tamente in un mer-
sato generate (Comunale) attrezzato con magazzini frigoriferi 
per la conservazione dei prodott i a Nicastro. 

Queste impostazioni debbono essere accompagnate da una 
politica di sgravi ftscali ai piccoh' propr ie tar i . perche non pa-
jh ino sovraimposta fondiaria, ecc. Si possono cosl combattere 
:oncretamente il r incaro dei prezzi e contrastare la politica 
jongiunturale ant ipopolare varata dai centro-sinLstra di 
loro-Nenni . • ' 

La conferenza agrar ia , gia decisa su proposta comunista 
lal disciolto Consiglio comunale ed elusa dalla DC, dovra al 
piu presto precisare le piu particolari esigenze del mondo ru-
fale nieastrese. Il 26 apri ie . intanto, in un grande convegno 
fli zona i comunist i nicastresi chiederanno una politica di r i-
[orma agrar ia r ivendicando la creazione di un Ente di Svilup
po regionale che assuma in proprio la gestione dello Zucche-
nflcio e del Conservificio di S. Eufemia. Nel contempo. i 
komunisti si r enderanno promotori di iniziative per la crea-
lione di Consorzi comunali di assistenza tecnica e si bat te
ranno pe r la creazione di un assessorato per l 'agricoltura che 
li interessi dei problemi delle campagne e programmi una 
ler ie di iniziative pe r risollevare dalla crisi la piccola e media 
iroprieta contadina. 

A tale r iguardo si rileva come sino ad oggi gli intervent i 
itti dal Comune in direzione dei ragr icol tura siano stati quanto 
lai irr isori . Si t rat ta , invece. di e laborare un p rogramma 

£luriennale che, oltre a questioni s t re t tamente agrar ie di 
frasformazione e di potenziamento della piccola e media 
kroprieta contadina. aflronti al tr i problemi. quali la rete di 
j t rade interpoderal i e vicinali. Facqua e la luce, la irr iga-
pone che a spese del Comune dovra farsi con la realizzazione 

2ll'invaso siill 'Amato. 
A questo proposito i comunisti si ba t teranno affinche 

(tnvaso venga realizzato al piu presto e senza altr i ulteriori 
i tardi . 

Para l le lamente a questa attivita. l 'azione dei comunisti si 
idirizzera verso r industr ial izzazione delia Piana di S. Eufe-
lia. I comunisti si ba t te ranno perche il Consorzio pe r l ' indu-
^rializzazione veda accolte le esigenze dei Comuni e respinga 
> richieste del grande monopolio privato espresso dai rap-
resentanti della Confindustria, Camera di Commercio, 
ssoper. ecc. 

La lotta sara resa difficile dalla convalida che anche il 
intro-sinistra ha dato alia politica dei Nuclei industr ia l! vo-
tti dal centr ismo d.c. Solo una decisa opposizione, e la con-
uista di g ran par te dei Comuni della Piana da par te delle 
>rze di sinistra rendera possibile t rasformare il Consorzio 
^dustriale da s t rumen to della programmazione monopoILstica 

s t rumento della programmazione democratica di base. 
Sara cosl possibile a iutare la formazione di piccole in-

jstrie, d i cooperat ive art igiane per la trasformazione e con-
krvazione dei prodott i agricoli (conservificio-zuccherificio-
knsiflci-ecc.) uti l izzando le risorse locali (le sabbie di Ca-
Inte per un cementificio statale. per esempio). qualificando con 
I r s i statah gra tmt i di quahficazione professionale (e quindi 
p diretti dai monopoli) la mano d'opera locale. 

Accanto a questo 1'attivita dei comunist i tendera anche. 
, concrete iniziative. aila r iaper tura delle umche fabbriche 

jistent: (zucchenficio e conservificio), chiu«e da parec-

Antonro Gigliotti 
10 tempo. 

Irbetello: la lista del PCI 
ORBETELLO. 18 

Tsrmina ta la fase delia presentazione delle liste dei can-
|»t i . i e m b o l i che si presentano al nastro di p3rtenza della 
ipetizione elet torale amministrat iva sono 9 e comprendono 

liste - civiche • o cosiddette - indipendenti - , m e n t r e 5ono 
»a>t: OiCiusi due partiti di destra e, cioe. :1 PLI ed il PDIUM. 

La pr ima osservazione da fare e che interessa le liste del 
* e della DC e la esclusione dei vecchi amminis t ra ton che 
»ro par te della giunta di «centro-sinis tra - che. come e 

| o . port6 — dopo lunghi mesi di c r ^ i e di travagli — alia 
tione commis5ariale protrattasi . poi. ben sette mesi A 
ista sceita. si contrappone il PCI con una lista che nconfer-

tutti i vecchi amminis t ra ton . compreso il com pa* no 
,!na, sindaco della precedente amministrazione di sinistra. 

[questa una chiara sceita che conferma la giustezza e la 
leta della politica amministrat iva portata avanti . pr ima e 
la corret ta e serena opposizione articolatasi in questa 
is!<»:ura. 

P e r la pr ima voita e con intenti uni tar i cia proclamati si 
»enta ii P S I U P che p o n a . come capolista J vice-s:ndaco 

fcial.s'.a de i rAmminis t raz ione Cavina. 
Ecco la lista del PCI : 
Cavina Mario, ex Sindaco: Alocci Gaetano, meccanico; 

lorovol; Alvano. mezzadro: Angioloni Suriano. commer-
lte: Barbini Glauco. dr. chimico: Bemab in i Mario, operato; 
jedetti Eusdale. assegnatario; Bianchi Guido. elet tromecca-

FF.SS.: Caponi Vincenzo. pensionato: Cartoni Piero. mu-
>re: Cavasinni Vincenzo, assegnatario: Cicerchia Marcello, 
fgnatario: Coliesi Ferd inando. mura tore : Costantini Fer rero , 

Jgiano: DVAmico A u g u s t a mura to re : Ficulle Vasco, mezza-
Fondi Alduino. pensionato: Franci Raffaello. commer-

lte; Gentil ini V i t a minatore : Labardi Eliseo. assegnatario; 
im Bruno, pescatore: Lo Porto Giuseppe, minatore: Para 

assegnatario; Pelucco Ranato. elettromeccanico FF.SS.; 
Inatelli Albano, invalido di guerra : Savelli Tobia, operaio; 
festri Giuseppe, meccanico; Stronchi Ardi to , opera io chi-

V*lasco Anni to . ar t igiano. . _ 

Dalla nostra redazione 
A N C O N A , 18 

La VII settimana dei Mu-
sci a d A n c o n a , p e r il M u s e o 
N a z i o n a l e d e l l e M a r c h e e 
va l sa , fra l ' a l t ro , a f a r e il 
p u n t o s u l l e r i c e r c h e svo l t e 
n e l l a r e g i o n e in t u t t o lo s co r -
so a n n o d a l l a S o v r i n t e n d e n -
za a l l e A n t i c h i t a . D i c i a m o 
s u b i t o c h e e s t a t o u n a n n o 
r icco di success i e d i p rez iose 
s c o p e r t e . Le M a r c h e s o n o 
u n a m i n i e r a d i m a t e r i a l e a r -
cheo log ico . I n u n c i n q u a n t e n -
n io di scav i f o r t u n a t i si e 
p o t u t o c o p i o s a m e n t e d o c u -
m e n t a r e l ' o r ig ine e le p r i m e 
f o r m e de l l a c iv i l t a in q u e s t a 
p a r t e d ' l t a l i a . 

I r e p e r t i — racco l t i a p -
p u n t o ne l m u s e o n a z i o n a l e 
di A n c o n a — p e r il v a l o r e 
d e l l e loro t e s t i m o n i a n z e s u -
p e r a n o l a r g a m e n t e i l imi t i 
de l lo s t u d i o p r e i s t o r i c o r e 
g i o n a l e e si co l l ocano f ra i 
€ pezzi > a r cheo log ic i d i g r a n 
d e i n t e r e s s e n a z i o n a l e . 

De l i a s e r i e d i r i t r o v a m e n -
ti — d i v e n u t i i n t e n s i s s i m i 
neg l i u l t i m i a n n i — b i s ogna 
d a r e a t t o a l i a p r o f o n d a c o m -
p e t e n z a de l r i s t r e t t i s s i m o 
g r u p p o di s tud ios i d e l l a S o -
v i n t e n d e n z a m a r c h i g i a n a , i 
q u a l i spe s s i s s imo h a n n o a g i -
to a r m a t i di sola g r a n d e vo-
lon t a e pas s ione . Non ci d i -
l u n g h i a m o sui mezz i mess i a 
l o ro d i s p o s i z i o n e : e t r i s t e -
m e n t e n o t o il « t r a t t a m e n t o > 
r i s e r v a t o in I t a l i a a l l e p u b -
b l i c h e i s t i tuz ion i c u l t u r a l i . 

M a v e n i a m o a l l e s c o p e r t e 
d e l l ' a n n o sco r so . S u t u t t e 
c a m p e g g i a il r i t r o v a m e n t o di 
u n g i a c i m e n t o di a m i g d a l e . 
S i t r a t t a d i a sce o t t e n u t e 
s c h e g g i a n d o gross i c io tol i d i 
s e l ce o d i a l t r a p i e t r a . L e 
a m i g d a l e c o s t i t u i s c o n o i p iu 
a n t i c h i m a n u f a t t i u m a n j — 
d i q u i l a lo ro eccez iona l e 
i m p o r t a n z a sc ien t i f i ca — d a -
tab i l i secoDdo a l c u n j s tud ios i 
s i n o a 600 mi l a a n n i o r s o n o . 

II g i a c i m e n t o e s t a t o r in-
v e n u t o su l M o n t e C o n e r o , a 
poch i c h i l o m e t r i d a A n c o n a 
n e l l ' a r e a d e l C e n t r o R A I - T V ! 
E!sso i n o l t r e r a p p r e s e n t a u n o 
de i r a r i s s i m i casi in cui le 
a m i d g a l e si t r o v a n o in situ, 
c ioe , n e l l o s tesso p o s t o d o v e 
s o n o s t a t e l a s c i a t e d a H ' u o m o 
p r e i s t o r i c o . 

A l t r a i m p o r t a n t e s c o p e r t a 
e s t a t a f a t t a a N u m a n a . Q u e 
s t o c e n t r o , pos to a l l ' e s t r e m i -
ta d e l l a r i v i e r a de l C o n e r o , 
fu e m p o r i o c o m m e r c i a l e g r e -
co de l lo s t esso t i po di S p i n a . 
U n o de i pezzi r i n v e n u l i in 
u n a t o m b a e v e n u t o a com-
p r o v a r e c h e 1'inizio d e l c o m 
m e r c i o g r e c o n e l m e d i o 
A d r i a t i c o r i s a l e a l V s e -
co lo a .C. 

D a C o p p e t e l l a di Ies i p r o -
v e n g o n o p u n t e r u o l i d 'osso . 
p u n t e d i f reccia di s e l ce , l a -
m e l l e di o s s i d i a n a e — d a 
n o t a r e — u n a pintadera 
( I I I m i l l e n n i o a . C ) , c ioe . u n o 
di q u e g l i ogge t t i d i a r g i l l a 
c o m u n e m e n t e i n t e r p r e t a t i 
c o m e t i m b r i p e r p i t t u r a r e il 
c o r p o . Si t r a t t a d e l l ' u n i c o 
e s e m p l a r e f ino ra c o n o s c i u t o 
n e l l e M a r c h e . 

Da s e g n a l a r e gli ogge t t i 
c o p i o s a m e n t e r i n v e n u t i (cor-
r e d i , t o m b e , m o n e t e . a t t r e z z i 
ag r i co l i in m i n i a t u r a di 
b r o n z o . ecc . ) n e l l a c o n t i n u a -
z i o n e deg l i s c a v i a l i a n e c r o -
pol i p i c e n a d i M o i e d i P o l -
l e n z a ( i n p a r t e i m p i a n t a t a 
s u u n a b i t a t o de l l a p r i m a e t a 
de l f e r r o ) e d a l i a n e c r o p o l i 
d i P o r t o r e c a n a t i , p e r t i n e n t e 
a l i a c i t t a r o m a n a d i P o t e n -
t i a . a t t u a l e P o t e n z a . 

Un b a l z o a n c o r a i n d i e t r o 
n e l l a n o t t e dei t e m p i p e r 
m d i c a r e s e t t e p u g n a l e t t i d i 
p i e t r a r i t r o v a t i ne l fossa to 
p r e i s t o r i c o d i C o n e l l e d i A r -
cev i a . Q u e s t o fossa to r a p p r e 
s e n t a u n v e r o e p r o p r i o t r i n -
c e r o n e d i d i fesa d i u n v i l -
l agg io a b i t a t o d a g r u p p i d i 
g u e r r i e r i a r m a t i d i f r e c c e eU 
a s c e - m a r t e l l o . Q u e s t i g r u p p i 
s a r e b b e r o g i u n t i d a l l e c o s t e 
t i r r e n i c h e . E r a n o c a c c i a t o n 
di c i n g h i a l i e d i c e r v i , m a 
s o p r a t t u t t o r azz i a to r i d i b e -
s t i a m e . II l o r o a r r i v o s c o n -
v o l s e la v i t a d e i pac i f ic i a g r i -
col t o r i m a r c h i g i a n i c h e a l l e -
v a v a n o a n i m a l i d o m e s t i c i . 
q u a l i il m a i a l e ed il b u e . e 
c h e a b i t a v a n o in c a p a n n e 
f a t t e d i pa l i , f r a scami e d a r 
g i l l a . u b i c a t e in v i c i n a n z a dei 
cors i d ' a c q u a . 

L e M a r c h e p r e i s t o r i c h e . 
de i p icen i , de i c o m m e r c i con 
la G r e c i a , d e l l a d o m i n a z i o -
n e r o m a n a s t a n n o v e n e n d o ' 
I e n t a m e n t e a l i a l u c e . E d o g m 
pezzo s c o p e r t o e u n a p i cco la 
p a r t e di q u e l g r a n d e m o s a i c o 
s to r i co e d a r t i s t i c o s u l l a a n -
t ica v i t a r e g i o n e , c h e u n es i -
g u o ed i so l a to g r u p p o d i 
s t ud io s i v u o l r i u s c i r e a r i -
c o m p o r r e c o m p l e t a m e n t e . 
U n ' i m p r e s a di f f ic i le q u a n t o 
a p p a s s i o n a n t e . 

Walter Montanari 

ANDRIA 

Impossible accettare il 
blocco della spesa se si vuole 

stare al passo coi tempi 
Stanziati nel bilancio 70 milioni per l'agricoltura e 10 milioni per il 
settore distributive — Ottenuti 35 milioni per le case popolari — Le 

altre iniziative per la scuola e I'assistenza 

Dal nostro inviato 
ANDRIA, 18 

II Consiglio comunale di An-
dria. il piii grosso agglomerate 
urbano della provincia di Bari, 
tia approvato, a meno di tre mesi 
dalla formazione della Giunta 
PCI-PSI, il bilancio di previ-
sione per I'anno 1964. L'impor-
tante atto amministrativo i co
munisti hanno avuto il merito 
di farlo precedere da un largo 
dibattito popolare intorno al 
quale si sono sviluppate le piii 
diverse iniziative che hanno 
permesso a > braccianti. operai, 
studenti, donne casalinghe e 
categoric produttive di suggeri-
re nuovi problemi e quindi nuo
vi stamiamenti. 

11 dibattito consiliare sul bi
lancio si e incentrato principal-
mente sul terreno della politica 
delle spese ove sono venule a 
scontrarsi le due posizioni, quel-
la d.c. e quella del PCI e del 
PSI. Da una parte la DC, ora 
alVoppasizione, ha sostenuto il 
contenimento della spesa pub-
blica sino al punto di pro-
vocare attorno a questo prin-
c.ipio un voto politico che ave-
va lo scopo preciso di provo-
care la rottura della maggioran-
za di sinistra La manovra e fal-
lita in quanto e stato compito 
facile da parte dei comunisti e 
dei socialisti dimostrare che di 
fronte ai problemi che incom-
bono sulla vita comunale il Co
mune ha il compito ed il do-
vere di intervenire nei settori 
decisivi per apprestare tutte 
quelle condizioni di ordine eco-
nomico necessarie all'attivita 
produttiva cittadina ed al mi-
glioramento delle condizioni di 
vita delle popolazioni. 

Quali sono le caratteristichc 
fondamentali del bilancio della 
Giunta di centro sinistra di An

il c o m p a g n o N a t a l e D i M o l -
f e t t a , s i n d a c o d i A n d r i a 

dria che lo distinguono dalle 
precedenti impostazioni date 
dalla DC? La risposta che ci ha 
dato il sindaco compagno Na
tale Di Molfetta e precisa: »Il 
bilancio e stato seriamente im-
postato, tenendo conto soprat
tutto delle dichiarazioni pro-
grammatiche che ebbi a fare 
a nome della Giunta al momen
ta del nostro insediamento tre 
mesi or sono Abbiarno voluto 
guardare al nuovo. soprattutto 
per dare e proiettare nel bilan
cio una politica che vada al di 
la dell'ordinaria amministrazio
ne, per andare con il nostro in 
tervento oltre il municipio ed 
suoi confini, in una visione w o 
derna che vuole il Comune come 
protagonista dello sviluppo eco-
nomico. Ecco perche non abbia-

Taranfo 

I mitilicoltori 
difendono la 

loro cooperative! 

mo fatto ordinaria amministra
zione ed il ricorso ai mutui e 
dettato dalla volonta di voler 
dare ad Andria un volto nuovo 
di citta moderna che interviene 
come Comune sui piii grossi 
problemi della vita economica 
e politica del paese. II princi-
pio del blocco della spesa pub-
blica i comuni non possono ac-
cettarlo se vogliono stare al pas
so von i tempi e se vogliono 
soprattutto rispondere alle at-
tese e alle esigenze moderne 
delle nostre popolazioni». 

Ecco alcune caratteristiche del 
bilancio 

AGRICOLTVRA — Per la 
prima volta nel bilancio del 
Comune di Andria flgurano 50 
milioni per la cooperazione a-
gricola, 15 milioni per il fondo 
assistenza tecnico-agraria e 5 
milioni per il fondo assistenza 
tecnico-veterinaria. Con questi 
stanziamenti la Giunta di sini
stra si pone il compito di aiu
tare I'associazionismo economi
ca (oleifici sociali, cantine so
ciali, centrali ortofrutticole) e 
quindi di creare le premesse 
e le condizioni per accedere agli 
investimenti pubblict da parte 
dell'azienda contadina singola 
e associata. 

URBANISTICA — ' L'appro-
vazione del piano di zona del
la legge 167, elaborato in questo 
brevissimo tempo assieme alia 
applicazione della legge sullo 
incremento di valore delle aree 
fabbricabili, e gia un avvio serio 
per una nuova politica dello 
sviluppo urbanistico E' stato 
impostato in questo quadro il 
problema del Piano regolatore 
nominando una commissicne 
consiliare. Inoltre Andria, uno 
dei pochissimi Comuni della 
provincia, e riuscito ad ottene-
re 350 milioni per le case po
polari usufruendo dei finanzia-
menti appositi. 

INDUSTRIA — La Giunta ha 
impostato seriamente il proble
ma dell'industrializzazione ope-
rando anche in questo settore 
una sceita precisa: lo stanzia-
mento di 200 milioni per la zona 
industriale da destinare all'a-
zienda artigiana, piccola e me
dia industria. 

SETTORE D1STRIBUTIVO — 
II bilancio stanzia 10 milioni 
per la istituzione dell'Ente Co
munale di Consumo, mai esistito 
prima d'ora, anche — e questo 
e piii importante — con funzio-
ni di approvvigionamento col
ic ttivo e rifornimento ad un 
consorzio fra dettaglianti in via 
di cost'ttuzione. 

SCVOLA — Nel settore della 
istruzione la Giunta ha previ-
sto la costruzione dell'Istituto 
tecnico industriale e nuove voci 
di bilancio relative a contributi 
e sussidi in favore di studenti 
bisognosi, per spese di trasporto 
borse di studio per lire 2 mi
lioni. istituzione di un dopo 
scuola gratuito, libri gratuiti in 
favore della scuola media unica 
obbligatoria e la istituzione di 
asili rionali comunali con un 
prima stanziamento di 15 milio
ni. Per Vaddestramento profes
sional — trattoristi, operai spe-
cializzati, cooperatori, ecc. — 
sono state istituite apposite voci 
di bilancio. 

ASSISTENZA — Sono stati 
stanziati 15 milioni per i vec
chi prici di pensione, 5 milioni 
per gli invalidi civili, 40 milioni 
per la disoccupazione involon-
taria, oltre ad altri interventi 
specifici. 

Cib che caratterizza ancora 
il bilancio della Giunta di si
nistra di Andria e I'impegno 
di partecipare direttamente al
ia attivitd di indagine e di cono-
scenza della realta economica 
attraverso compiti che diven-
tano per la prima volta di isti-
tuto del Comune. E' stato infatti 
costituito con apposito stanzia
mento di bilancio un ufficio stu-
di di programmazione econo
mica. Inoltre, in questo quadro. 
la Giunta di Andria ha delibe-
rato di tenere alia fine di mag-
gio una conferenza sull'agricol-
tura a carattere di zona cui par-
teciperanno i Comuni di Cora-
to. Barletta. Ruvo, Canosa, Tra-
ni. Bisceglie, Miner vino e Spi-
nazzola. 

. hak> Palasciano 

Gli e s t r i co l to r i e m i t i l i c o l t o r i d i T a r a n t o , soci de l la C o o p e -
r a t i v a C O M I O S , h a n n o m a n i f e s t a t o n e g l i s co r s i g i o r n i 
contro la d e c i s i o n e d e l M i n i s t e r o de l l e Partecipaxioai s t a -
UH di e s tromet tere l a cooperat iva dal la g e s t i o n e d e l l a 
a s i enda demania l e de l Mar P i cco lo per affidarla ad u n 
fantomat ico centro i t t i c o p r e s i e d u t o d a l d e m o c r i s t i a n o 
Paradiso . Ne l l a fo to : i l c o r t e o d e i mi t i l i co l to r i e s c e da l la 
a s i enda per recarsi in corteo dal le antorita . 

Nozze 
LECCE. 18. 

Lunedl 20 apr i ie il compagno 
Rucco, membro del comita te d i -
ret t ivo della sezione comunista 
di Campi Salentina e at t ivista 
del part i to, sposera la compagna 
Rosa Maci. Agli sposi i migliori 
auguri dai comunist i del Sa-
leato • dal nostro giornalo. • 

rubrica 
del contadino 

70 lire al produttore, 200 al consumatore 

La «prova del nove> 
delle patate novelle 

Quest'cmno prezzi inferior! per i contadini e produzione 
diminuita — Un pugno di grossisti incetta il prodotto in 

Sicilia e Campania — Metodi di produzione arretrati 

In Sicilia e in Campa
nia si prodncono patate 
novelle giudicate le mi
gliori di tutto il mondo. 
Le prime spedizioni dalla 
Sicilia, soprattutto dalla 
zona di Giarre - Riposto, 
vengono effettuate di so-
lito verso il 20 marzo di 
ogni anno, con destinazio-
ne prevalentemente ver
so la Gran Bretagna. Se-
guono poi quelle alia Ger-
mania Occidentale e, per 
minori quantitativi, alia 
Francia, Belgio e Olanda. 
Questa produzione non e 
« fac i l e» poiche manca 
ogni forma di meccaniz-
zazione nei piccoli campi 
e orti dove le patate ven
gono seminate. Inoltre esi-
stono ancora delle zone 
dove I'irrigazione vieyte 
effettuata a mano. Sul re-
lativo reddito esiste sem-
pre una grande incertezza, 
a parte il fatto di dover 
affrontare eventuali con
dizioni atmosferiche av-
verse, il costo dei semi e 
concimi e sempre in au-
mento, e mentre una vol
ta i fornitori di semi era-
no disposti ad accettare 
il pagamento, o almeno 
una parte di esso, in pa
tate novelle, oggi lo pre~ 
tendono in contanti. Sono 
gli stessi problemi che 
presenta, in generate, la 
coltura della patata nelle 
aziende contadine, pro
blemi che non si risolvo-
no senza la creazione di 
cooperative e consorzi che 
entrino nel vivo dei pro
blemi di meccanizzazione, 
irrigazione e riduzione dei 
costt. • • . -..'- .t- ; . •. 

Molti piccoli produtto-
ri, in Sicilia, erano anche 
indirettamente esportato-
Tt, ma le forti perdite su-
bite negli ultimi anni li 
hanno indotti a non ven-
dere in conto commissio-
ne con i soliti rischt, e 
1'attivita di esportazione 
viene svolta, ora, da un 
gruppo di esportaton lo
cali e da certuni dell'Ita-
lia settentrionale, i quali 
comprano franco vagone 
partenza. 

In Campania la stagto-
ne delle patate novelle 
inizia, invece, verso la fi
ne d'aprile, primi di mag-
gio, ma si tratta, per la 
piu parte, delle varieta 
« tonde * anziche di quel
le € lunghe * come in Si
cilia. II mereato principa-
le e sempre quello del 
Regno Unito, ma qualche 
volta la Germania assor-
be quantitativi superiori, 
il tutto principalmente in 
relazione col prezzo. 

II mereato internazio-
nale delle patate novelle 
non rappresenta un'esclu-
siva per Vltalia. Gia nel 
mese • di gennaio il Mo
rocco e le Isole ' Canarie 
sono in grado di espor-
tare nei Paesi consuma-
tori, pero, il prodotto non 
trova collocamento inte-
ressante prima dell'inizio 
della primavera. 

Contrariamente alle pre-
visioni, i prezzi in Sicilia, 
quest'anno, sono larga
mente inferiori a quelli 
della stagione 1963: da li
re 100 al kg. franco va
gone partenza sono arri-
vati a lire 70. Questo, 
malgrado il fatto che la 
produzione e stata infe
riore. 

Ci si domanda, tuttavia, 
perche il consumo di que

sto prodotto, ottimo sotto 
ogni pnntodi vista, non 
trova interessamento in 
Italia. II consumo pro ca-
pite di patate in Italia e 
alquanto inferiore a quel
lo di quasi tutti gli altri 
Paesi europei perche vt 
e elevato quello di altri 
farinacei. 

Purtroppo, pero, anche 
in questo caso il maggior 
mottvo del ridotto consu
mo di patate novelle con-
siste nel loro alto costo 
al dettaglio. La donna di 
casa trovandosi nella pos-
s ib Hit a di acquistnre pa
tate vecchie a circa lire 
60-70 al kg. le preferisce 
a quelle novelle che, co
me risulta in questi gior
ni a Milano e in altre cit
ta, dovrebbe pagare sino 
a lire 200 al chilogrammo. 
I due prodotti son ben di-
versi, d'accordo, ma que
sta diversita di prezzo e 
totalmente fuori fase, e 
cioe non ha nessuna atti-
nenza con la realta. 

Non esiste alcun dub-
bio che il consumo sareb-
be di molto superiore se 
il prezzo al dettaglio fos
se di lire 150 anziche di 
lire 200. 

Oggi queste patate no
velle infatti vengono ven-
dute sui mercati di Lon-
dra, all'ingrosso, a circa 
sette pence la libbra, equi-
valente a lire 111 al kg. 
circa. 

11 dettagliante inglese, 
soddisfatto di poter ag-
giungere il 33% al prezzo 
che paga all'ingrosso, si 
trova nella possibilird di 
vendere al pubblico ad un 
prezzo equivnlente a lire 
150 al kg. circa. Cioe, ap-
prossimativamente lire 50 
al chilo in meno del prez
zo praticato dai detta
glianti in Italia. In altre 
parole, un prodotto sici-
liano viene venduto al
l'ingrosso all'estero ad un 
prezzo che appena copre 
i costi e pud essere ac-
quistato dal pubblico in 
Gran Bretagna ad un 
prezzo molto inferiore di 
quello che costa al pub
blico in Italia. 

Se gli alti prezzi al con
sumo darmeggiano la pro
duzione, rendendo diffi-
coltoso il collocamento del 
prodotto, e evidente che 
anche sotto questo aspet-
to i coltivatori diretti, 
mezzadri o coloni devono 
dire la loro parola. Orga-
nizzati nei consorzi orto-
frutticoli, o in unita coo
perative, possono eserci-
tare (insieme agli enti lo
cali, o anche governativi) 
la collocazione diretta sui 
grandi mercati. Un'azio-
ne diretta in questo senso 
solleciterebbe anche Vini-
ziativa dei dettaglianti, 
ponendoli di fronte essi 
pure all'esigenza di unir-
si e ridurre i costi. 

L'estirpatore 

L'estirpatore e una novita tecnica costruita da una neta 
casa di Ferrara. Ha telaio triangolare, in modo da 
disporre le zappe in modo vantaggioso, e pud lavorara 
con qualsiasi terreno o coltura (grano, barbabreto-
la ecc ) . L'applicazione di una sezione a dischi, mano-
vrabile a se, consente di fare due lavorazioni in una 
volta: le zappe smuovono il terreno in profondita mentre 
i dischi, situati po3teriormente, sminuzzano il terreno • 
pareggiano la superfice. Una leva consente di regolaro 
i dischi a piacimento. L'estirpatore e il frangizolle a 
dischi vengono costruiti in sette modelli different! par 
caratteristiche e prestazioni. II traino pud essere fatto 
con un piccolo trattore o motocoltivatore 

Prezzi e mercati 
Besfiame iMva 

PERUGIA — Mereato pitu-
tosto attivo con prezzi stazio-
nari ad eccezione di quelli 
suini. in nlevante ribasso. 

Al kg.: buoi d'allev.. L. 410-
440; vacche comuni. 430 - 460; 
id di I. 460: manzi. 420-450: 
vitelli da latte. 560-590: buoi 
da macello. 400-430: vacche co
muni. 350-380: vitelloni, 480-
500: vitelli da latte. 560-590; 
suini grass!, 300-330: lattonzo. 
li. 380-400; magroni. 320-380: 
serbatori. 330-350; scrofe. 450-
480; abbacchi. 600-650: afnel-
lonl, 410-480: cast rati. 410-460: 
pecore. 260-310: polli, .750-800: 
gal line. 558-600; uova fresche, 
cad. 17-18 . 

RAGUSA — Sempre ben te-
nuto il mereato del bestiame 
da vitn. da latte e da macel
lo. All'ultima fiera sono stati 

' effettuatl in loco 500 passaffgi 
di bovini e 80 di equini. 

Al k « , p.v.: vitelloni. 12-18 
mesi L. 450-480;. ajJovenche, 

420; vacche da macello gio
vani, 300-325; id vecchie. 280-
270. id da scarto. 240-260. id. 
da latte razzi modicana (po-
co offerte (Simmenthal). al 
capo. 250-300 000; vitelli da 
macello, al k g , p v , 600-650; 
id d' allev. razza modicana, 
800-1000 

Mandtrie e nocciole 
AVELLINO — Al q.le: noc

ciole tonde avellin.. in guscio 
L 30 000; id. sgusciate. 76 000; 
id. S. Giovanni, in guscio, 
32.500; id sgusciate. 68300. 

CATANIA — Calmo il mer
eato delle mandorle. molto de-
bole quello delle nocciole; 
piii sostenuto il pistacchio. 

Quotazioni: mandorle P. G. 
sgusciate al kg lire 845; id. te-
late banchina 840; tutto cuore 
900: ayola gemelle 855; noc
ciole massa 220: pistaechl in 
guscio 860; id tgusciati 2250. 

VICTORIA- (RagusaJ — La 
fioritura ottima delle mandor. 
le di produzione futura e l'ni-

zio della stagione calda ha r e . 
so meno intcrcssante il mer
eato delle mandorle, che st 
quotano, posto grossista ac-
quirente: dolci sgusciate. t r i ta 
massa 820: id. rottami 780-790; 
i nguscio: dure resa 20% 160-
64; mollcsi 290; fellair.ase l i
re 260-270. 

COMISO (Ragusa) — Llml-
tatissimi affan di nocciole: 
calmo per mancanza di com-
pratori il mereato delle man
dorle 

Rinfusa per merce in guscio 
e in sacchi per merce sgu-
sciata: mandorle dolci P. G. 
telate L 810 al kg ; id crivel-
labili 820; mandorle a ma re 745; 
rottami dolci 780 In guscio: 
dure resa 20-21% 160-62; mol-
lesi 280. fellamase 260; bottare 
2GO-265: pizzute 200; amare li
re 148-150. 

EVNA — Mereato normale 
con quotazioni ferme. 

Al q le mandorle dure l i
re 19.000; id. sgusciate, M 
mila; nocciole. 23.000. 
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GIACOMELLO 

direttore 
generale 

DOMENICUCCI 

capo servizio ' 
amministrativo 

ROSSI 

del servizio 
amministrativo 

CASTELLI 

interessato ' 
all'ltaldiagnostic 

BALDUCCI 

interessato all'ARSAL 
e all'ltaldiagnostic 

FELICI 

interessato ' 
all'ltaldiagnostic 
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Sospesi dall' Istituto di Sanità 
rn 'altra pista 

)er la caccia 

i rapinatori di 

ìa Montenapo 
M I L A N O — U n m o m e n t o del la r icostruzione del la 
rapina, effettuata ieri da un giornale mi lanese . 

Cercano «Joe» il capo 
della banda «Dovunque» 

[poliziotti di Reggio E. 

Alle grida 
/sposerò con 
il piombo 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 18. 

L'assassinio di Lauro Farioli 
di Marino Serri è stato rieuo-

\ato stamani alla seconda Corte 
l'Assise di Milano da tre testi-
ioni che nel pomeriggio del 
luglio 1960 si trovavano sulla 

piazza di Reggio Emilia. 
Onesto Sassi, che allora ave-

fa vent'anni, era andato per 
?mpo in piazza della Libertà. 

fi uni ad un gruppo di gio
vani che cantavano. Ma presto 

canto fu sovrastato dall'urlo 
Ielle sirene della • Celere » e 
tallo scoppio dei lacrimogeni. 
• Scappai verso la chiesa di San 
Francesco — ha raccontato — 

^on ii mio amico Ori, spcrava-
10 di poterci rifugiare nel tem

ilo. Invece trovammo la porta 
Iella chiesa sbarrata. Ci appet 
immo contro la porta. Si senti-
tano gli spari, ma io credevo 
the sparassero a salue. Si ve-
leraiio, in distanza, camionette 
fhc tacevano caroselli e un 
ìrante. Ad un tratto un gio

vane che era vicino a me (seppi 
oi che si chiamava Farioli) si 
ìlse le ciabatte che portala ai 

liedi e Ace.se di corsa i gradini 
lei sagrato. Non so dove vo

lesse andare. In quel momento 
oidi saltare calcinacci dallo spi
ralo delta Banca d'Italia Capii 
the non sparavano a salve e 
tridai al giovane: "Fermati!...". 
rece ancora un passo. Si udì 

Wna raffica. Il giovane si fermò. 
lìece due o tre passi a ritroso e 
Irctdde a terra. Un uomo che era 

vicino a noi si buttò avanti per 
Soccorrerlo. "Aiutatemi" dttse. 
io e Ori lasciammo il riparo. 

lina mentre trascinavamo il cor
no di Farioli l'uomo che ci ave-
ìpa chiamati (era Marino Serri). 
|tf staccò da noi e, con i pugni 
\fhiusi. urlò verso i poliziotti: 
rVialiacchi! Assassinir. Cadde 
finche Serri. Tentammo di soc-
Irorrcrlo. Quando ridi arrirarc 
[litra pente, scappai. Non ce la 
[fecero più.. -. 
[ Ercole Ori ha, grosso modo. 
ìeonfermato il racconto di Sassi. 
IAnche lui ha sorpreso il presi
d e n t e perchè ha confermato che 
[dalla chiesa di San Francesco. 
]non partirono sassi contro i po-
Uiziotti, ma solo invettive. 
[anche don Lorenzo Spadoni, il 
parroco della chiesa che chiuse 
il portone * perchè — ha spie-

\gato oggi — In un'analoga oc
casione la chiesa era servita da 

'rifugio e le porte erano rima-
: %te danneggiate... ». 

f. S. 

Assalto a 
una gioielleria 

a Volterra 
VOLTERRA. 18 

Verso le 3 di questa notte la 
gioielleria Bagnoli in via Gia
como Matteotti è stata svali
giata. Tre giovani, muniti di 
-- piede di porco ». hanno fatto 
saltare la saracinesca del ne
gozio e. rotto il vetro della por
ta, sono penetrati nei locale: 
hanno rubato orologi e gioielli 
per un valore di circa due mi-
lioni.'La cassaforte non è stata 
presa di mira: gli sconosciuti 
si sono limitati ad impossessarsi 
dei gioielli che erano fuori. 

Il rumore ha svegliato alcuni 
abitanti della centralissima via. 
compreso il proprietario della 
gioielleria, ma ormai era tardi 
e i tre giovani sono stati visti 
fuggire a bordo di una Lancia 
- Flavia » che risulta sia stata 
rubata a Firenze. 

Un bimbo 

Soffocato dalla 
rete del lettino 

VENEZIA, 18. 
U n bimbo di otto mesi, Cor-

radino Scardacci, è morto sof
focato, con la testa incastrata 
fra la rete metallica e Tasse 
del letto dove si trovava. La 
madre, signora Jole, lo aveva 
lasciato solo per pochi minuti. 
tranquillamente addormentato. 
ed era uscita per fare delle 
compere. 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 18. 

Sfumati tutti gli indizi, polizia e carabinieri hanno deciso 
di puntare i fari in altre direzioni. Le indagini, a quanto ri
sulterebbe, sono infatti indirizzate su due strade ben precìse. 
Quella dei ladri d'auto e quella dei vecchi rapinatori. Come 
è noto le quattro « Giulie » servite ai sette banditi per fare il 
colpo sono state rubate da un esperto o comunque da un indi
viduo che conosce molto bene il suo mestiere. Le portiere delle 
« Giulie » che erano regolarmente chiuse, non sono state for
zate e i fili d'avviamento non sono stati strappati, come usano 
fare i ladruncoli da quattro soldi. Il furfante che ha rubato 
le vetture era infatti dotato di chiavi «« adulterine - che gli 
hanno permesso di lavorare con rapidità e « pulizia ». Di questi 
specialisti la polizia ne ha fermati a decine in questi giorni, 
ma, fino a oggi, tutti hanno saputo presentare un alibi e nem
meno un'indicazione utile. Anche il campo dei rapinatori, non 
molto nutrito ad onor del vero perchè i grossi calibri sono 
quasi tutti « dentro », viene setacciato con molta cura. Insomma 
gli uomini della squadra mobile non lasciano nulla d'intentato. 
Fra i grossi calibri in libertà ne mancano però all'appello al
cuni; e fra questi, come è trapelato dalle fitte maglie che pro
teggono le indagini, il famosissimo Andrea Zanotti. detto «Joe» . 
che è stato il capo della banda •< Dovunque », che. per mesi e 
mesi, compi rapine a mano armata a Milano. Bergamo. Pavia 
e altri importanti centri e che fu tra i sospettati del clamoroso 
colpo di via Osoppo. Lo Zanotti, a quanto ci risulta, è uscito 
dal carcere di Como dall'ottobre scorso e avrebbe preso allog
gio in zona di porta Genova a Milano. Da quel momento egli 
non ha fat'o più parlare di sé .Quando, l'altro ieri, gli uomini 
del capo della Mobile, dottor Jovine, sono andati a cercarlo 
per accertare i suoi movimenti nei giorni scorsi e in modo 
particolare nel giorno della rapina. « Joe » non era a casa; e 
nessuno ha saputo dire dove si trovasse. Ciò, come è ovvio, è 
suonato come campanello d'allarme per la polizia, che lo sta 
ricercando attivamente. Zanotti. infatti, potrebbe sapere qual
cosa e. proprio per questo motivo, avrebbe deciso di rendersi 
uccel di bosco. 

la mente di Via Osoppo? 
« J o e » incominciò la attività di gangster nel lontano 

1949, compiendo rapine a mano armata in tutta la Lombardia. 
Nel febbraio del 1958 lo Zanotti si trovava nella casa di lavoro 
di Reggio Emilia e riuscì ad ottenere una licenza premio che 
lo portò difilato a Milano. In quel periodo Ciappina e Cesaroni 
stavano studiando e organizzando la rapina di via Osoppo. 
Qualcuno disse poi che l'ideatore del colpo era stato proprio 
lo Zanotti. Ed ora la polizia lo ricerca non tanto perchè ritiene I 
che egli abbia partecipato al colpo di via Montenapoleone, ma I 
perchè potrebbe sapere, potrebbe conoscere qualcuno, forse ' 
anche qualche « straniero «. La polizia non scarta infatti la!i 
ipotesi che la banda di via Montenapoleone possa essere com- I 
posta da elementi locali e stranieri, forse francesi, di Marsiglia. 

Come è noto uno dei sette non era mascherato e la polizia, 
con l'aiuto di chi l'ha visto, tenta di ricostruirne il viso, me
diante 1*« identikit ». Uguale lavoro sta facendo il comando dei pruuvuu U ( unu umu u m u 
carabinieri, che avrebbe già - plasmato » due visi, quello di I quale egli è rappresentante. 
una donna (forse) e quello di un uomo, un tipo basso e robusto. ' ignoti li hanno prelevati dal-
coi capelli a spazzola. Questa versione contrasta però con quella 
ottenuta in Questura. Qui il bandito risulterebbe alto 1.77, ro
busto e pure coi capelli tagliati a spazzola. Anche gli altri sei. 
ch'erano mascherati e portavano i guanti, risulterebbero alti 
da un metro e 70 a un metro e 80. Inoltre risultano tutti di 
corporatura robusta e molto agili. 

Il gioielliere Colombo nella tarda serata di Ieri si è final
mente deciso di presentare alla polizia l'inventario del furto • 
patito. Un inventario non definitivo ma comunque molto si- ,1 
gnificativo e che conforta in pieno le cifre da noi denunciate. | 
Si tratterebbe, infatti, di un bottino favoloso; di un bottino di I 
circa 700 milioni e che potrebbe sensibilmente aumentare nei | 

IERI 

OGGI 

DOMANI 

Furto 
venefico 

SIENA — Il signor Osval
do Giannini ha denunciato 
alla polizia di essere stato 
derubato di dieci flaconi del 
prodotto di una ditta della 

la sua auto, lasciata in sosta 
in piazza Sant'Agostino. Il 
signor Giannini portava in 
giro aldeide formica, un po
tente veleno ad azione cau
stica. 

prossimi giorni. Ecco un elenco di sedici pezzi, alcuni dei 
quali di valore veramente inestimabile. | | 

17 pezzi preziosi 
1) Spilla a forma di rosa con 472 brillanti e 9 « Baguette* ». 

Zi Orecchino con brillanti a forma di goccia, ornato di < Ba-
guettes » e brillanti tondi. 

3) Orecchino con un brillante di 5 carati e due piccole « ba
guette* ». 

4) Orecchino con grossa perla orientale a forma di bottone, 
contornato da 21 brillantlni. 

5) Collier di brillanti con 8 gocce a pariglia digradanti e con 
« baguette* » e brillanti tondi. 

C) bracciale rigido con 11 rubini di grossezza digradante e 
contornati da « navettes », il giro polso del bracciale è fornito di 
a baguette* ». 

7) bracciale a firma « Van Cleef » a tre maglie con brillanti nel 
centro tagliati a forma di smeraldo. 237 « bagucttes • e 252 brillanti. 

S) Spilla grande, a forma d| due dori abbinati con foglie e 
gambi, tempestata di un numero impreclsato di brillanti. 

9) Spilla con 12 zaffiri. 91 « baguette* ». 33 « na\ettes • 
10) Spilla con 19 grandi « Baguette» • e un rubino centrale, 
11) Anello con brillante puro, tondo, di 14,90 carati con 4 « ba 

guettes » sulla montatura. I 
12) Anello con smeraldo d| 5 carati contornato da 2t brillantlni | 

e con due « baguette* • sulla montatura, 
13) Anello con zaffiro di 47.20 carati e 12 brillanti • carré » 
14) Anello con rubino di 5,68 carati con 6 brillanti tondi e 8 

« baguette» ». 

Studentesse 
in convento 

BENEVENTO — Due stu
dentesse, Vera Fumo di 14 
anni e Genoveffa Zollo di 

1 17, sono scomparse da sette 
giorni dalle loro abitazioni 

I d i Ceppaloni, dopo essere 
partite per il capoluogo san
nita con l'auto che ogni mat
tina le conduceva a scuola 
La Zollo ha fatto pervenire 
alla famiglia una lettera in 
cui dice che si trova con la 
amica in un convento per 
studiare meglio Le ricerche 
nei conventi della zona non 
hanno dato alcun esito. Xon 
si sa a quale tipo di conven
to la ragazza si riferisse. 

il 
Rubano per 

difendersi 
CATANIA — Alla stazio

ne sono stati tratti in arresto 
Itali Armando Acampora e 

Alfio Leonardi, da Messina, 
per aver derubato un pas-

. . . „ ... .._,.. ., ... ..'I sante di 25 mila lire. Essi 
15) Due anelli con brillante tagliato a forma di smeraldo; il I hanno dichiarato di aver ru-

e-,1 
primo di 4.85 carati con due « baguette* » sulla montatura; il se- , . h , vagare l'avvocato 
condo di 4,85 carati e con 6 . navettes . di 0,80 carati ciascuna. . "hi. JWJ„MT*^-...oÀ?tJ°' 

grandi rubini e 34 | c.he,.a$rffbe d o r " , ° dlfen' 
I dcrli dall accusa di un pre

cedente furto. 

Aldo Palombo | | 

1S) Collier con pendente comprendente 8 
rubini più piccoli e numerosi brillanti e « baguette* » 

feri interrogato per tre ore dal 
magistrato l'ex direttore gene

rale dell'ente 

Il dottor Giordano Giacomello, fino a ieri 
direttore generale dell'Istituto superiore di 
Sanità, il dottor Italo Domenicucci, capo dei 
servizi amministrativi e del personale dell'Istituto, e 
i funzioitari ragionier Adolfo Rossi, professor Diego 
Balducci, dottor Leone Castelli e dottor Adalberto 
Felici sono stati sospesi dal servizio. Il provvedimento è 
stato adottato dal ministro della Sanità, onorevole Man
cini. La sospensione è giunta dieci giorni dopo l'incrimina
zione del direttore generale e 

Davanti alla 

Commissione Warren 

Connally 

dei funzionari: il lungo tempo 
intercorso tra la incriminazione 
e la sospensione dal servizio 
viene motivato nel comunicato 
emesso dal ministero con il fat
to che la * nota informativa" 
della Procura della Repubblica 
è pervenuta ali'on. Mancini m 
data 16 aprile 

II comunicato ministeriale in
forma anche che è stata con
fermata la sospensione del dot
tor Giuseppe Meli, il funziona
rio accusato (e denunciato) dai 
dirigenti dell'Istituto superiore 
di Sanità di aver reso pubblici 
alcuni documenti che provano 
le irrepolarita della nestione 
dell'ente. 

Il dottor Meli fu sospeso dal 
servizio sulla base di semplici 
sospetti, quando la maoistratu-
ra non aveva aperto nessuna 
istruttoria contro di lui L'uo
mo accusato di aver rivelato 
Io scandalo è stato l'ultimo per
sonaggio della incenda a essere 
incriminato sulla scorta, per di 
più. dì testimonianze che po
trebbero rivelarsi interessate. 

Il ministro Mancini, ieri, ol
tre a sospendere dal servizio i 
funzionari sotto accusa, ha an
che risposto, ma in senso com
pletamente negativo, all'inter-
ropazione del compugno onore
vole Messinettì, il quale aveva 
sottolineato l'opportunità che 
fosse resa nota la relazione sul
l'Istituto superiore di Sanità re
datta dell'ispettore del ministe
ro del Tesoro, Contursi, e con
segnata nel luglio 1963, cioè 
prima dello scoppio dello scan
dalo all'allora ministro della Sa
nità Jervolino. 

L'on. Mancini ha dichiarato 
— in base ad una valutazione 
perlomeno singolare — che 
« non sembra opportuno mette
re a disposizione del Parlamen
to tali atti, in quanto, come è 
noto, sui fatti emersi è in corso 
un procedimento penale ». Il 
ministro ha aggiunto che i va
ri rapporti sono stati trasmessi 
alla magistratura. Senza entra
re nel merito della risposta, va 
rilevato che il ministro ha ri
conosciuto — dicendo che l'in
dagine giudiziaria in corso si 
basa « sui fatti emersi ~ e ri
portati nei rapporti — che il 
ministro Jervolino tentò di na
scondere al Parlamento lo scan
dalo «Iella Sanità, allorché lo 
negò, nonostante l'ormai prova
ta esistenza di tali relazioni. 
Ieri, intanto, il professor Gior
dano Giacomello, incriminato 
per peculato, falso ideologico e 
falso materiale aggravati a con
tinuati. è stato interrogato dal 
sostituito procuratore generale 
Severino. 

L'interrogatorio del professor 
Giacomello, il quale è giunto 
al palazzo di giustizia accom
pagnato da uno dei suoi legali 
— l'avvocato Ottavio Marotta 
— è durato circa 3 ore. L'im
putato avrebbe dichiarato di 
aver diretto l'Istituto superiore 
di Sanità, dal settembre 1961, 
continuando la politica fino ad 

allora seguita dal professor Do
menico Marotta e credendo in 
tal modo di agire per ti bene 
dell'ente. 

L'istruttoria proseguirà lune
di con gli interrogatori dei fun
zionari Balducci, CustelU e Fe
lici. Sono accusati di aver for
mato, personalmente o attra
verso stretti parenti, varie so
cietà di comodo dalle quali ac
quistavano, per conto dell'Isti
tuto. materiali di laboratorio. II 
reato loro contestato è quello 
di interesse privato in atti di 
ufficio. 

a. b. 

Auto contro 
un platano: 

tre morti 
LIVORNO, 18. 

Tre romani sono morti, un 
quarto è rimasto gravemente 
ferito in una sciagura stradale 
avvenuta sull'Aurelia a pochi 
chilometri da Bibbona. 

I quattro — Sergio Gallavotti 
di 32 anni, sua moglie Anna 
Maria di 30 anni, sua sorella 
Anna di 27, insieme con il gior
nalista Aldo Biscetti di 47 an 
ni che è l'unico superstite — 
erano diretti a Livorno. L'in
cidente è avvenuto alle 2,30 di 
ieri notte. Il Biscetti, che era 
alla guida di una « Giulia » ab
bagliato dai fari di un'altra vet
tura, ha perso il controllo del 

volante e l'auto, dopo aver 
sbandato si è sfasciata contro 
un platano. 

Aldo Biscetti 6 ora ricoverato 
all'ospedale di Cecina. 

Può funzionare 
il Casinò 

di Taormina 
L'AQUILA, 18. 

Il Casinò di Taormina può 
continuare a funzionare: lo ha 
stabilito con una sentenza di se 
condo grado il Tribunale del 
l'Aquila dove il processo si è 
celebrato per legittima suspi
cione. Domenico Guarnaschelli. 
consigliere delegato del Casinò, 
era incolpato di avere istituito 
una casa di gioco d'azzardo ap
prontando il banco in luogo 
aperto al pubblico. Il processo 
di primo grado, che assolve 
l'imputato, si celebrò davanti al 
pretore di Taormina: il pub 
blico ministero aveva interposto 
appello alla sentenza. 

Nostro servizio 
W A S H I N G T O N , 18. 

A porte chiuse la commis
sione Warren — che sta 
conducendo una inchiesta 
sull'assassinio del presiden
te Kennedy — interrogherà 
martedì il governatore del 
Texas, John Connally, che, 
con la moglie, era nell'auto 
col presidente USA quando 
questi venne raggiunto dal
le pallottole che lo uccisero. 
La deposizione di Connaly 
verterà probabilmente — co
me fa supporre la decisione 
dì farlo testimoniare a por
te chiuse — non sulle moda
lità dell 'attentato, nel qua
le egli stesso stava per r i 
metterci la pelle, ma sul re
troscena politici dell 'affare 
di Dallas. 

Nella stessa giornata ver
ranno Interrogati due medi
ci dell'ospedale Parkland, di 
Dallas, che assistettero Ken
nedy morente. Mercoledì e 
giovedì toccherà ad alcuni 
membr i della polizia muni
cipale di Dallas e ad agenti 
della scorta personale del 
presidente assassinato. 

Si apprende intanto che 
uno dei direttori della so
cietà petrolifera -Petrofìna», 
J . M. Shea, che nella r iv i 
sta « Look » aveva espresso 
aspri giudizi su alcuni a m 
bienti della società della ca
pitale texana, sì è Improv
visamente dimesso dalla ca
rica. Non se ne conoscono i 
motivi . 

La vedova dì Oswald ha 
chiesto al tribunale di poter 
riscuotere una parte della 
somma — che si trova at 
tualmente sotto controllo 
cautelativo — derivatale da 
sottoscrizioni e da « memo
riali » pubblicati da giornali 
e riviste. Ella sì trovereb
be in difficoltà finanziarle e 
il danaro è bloccato per una 
controversia con ì signori 
Mart in e Throne, con ì qua
li Mar ina Oswald firmò un 
contratto per la concessione 
di una percentuale sugli uti
li procuratile dalla pubblica
zione di articoli su suo ma
rito. 

Nel la foto: Il governatore 
del Texas si tampona la fe
rita riportata durante l'at
tentato. 

Una tempesta di sabbia provoca la sciagura 

Caravelle tea 49 a barda 
a pina nel Calta Persico 

BAHREIN. 18 
Un aereo civile libanese con a bordo 49 persone è 

precipitato nelle acque del Golfo Persico: il relitto è stato 
avvistato solo stamane da un elicottero di soccorso il 
cui equipaggio ha comunicato che non vi sono superstiti. 

I/aereo, nn -Caravel le» della -Middle East Airlines», 
partito da Beirut, avrebbe dovuto planare alle 20.30 (ora 
locale) nel porto di Dhabran. nna ex base militare ameri
cana interritorio arabo: dopo una regolare manovra di avvi
cinamento alla base, tre minuti prima dell'atterraggio, 1 
contatti radio si sono interrotti. Un» terribile tempesta di 
sabbia Imperversava in quel momento nella regione, e le 
condizioni di visibilità e di volo erano molto difficili. L'ae
roporto di Dhahran non è attrezzato per l'atterraggio stru
mentale e quindi il pilota avrebbe dovuto tentare - l 'atter
raggio cieco ». 

Ostacolate dalle terribili condizioni meteorologiche, le 
ricerche sono subito Iniziate, da parte delle autorità locali, 
del velivoli di soccorso della - RAF » di stanza a Bahrein. 
e degli aerei di una compagnia petrolifera statunitense, 
mentre 51 automezzi speciali perlustravano il deserto. 

Slamane, infine, un elicottero della marina americana 
ha avvistato 11 relitto dell'aereo che affiorava dalle acque 
basse, circa dieci miglia a sud di Dhahran. Il relitto è 
stato raggiunto subito da nna motolancia con a bordo pa
lombari e materiale per immersioni di ricerca. 

EDITORI RIUNITI 
nella collana a Orientamenti * 

J. Alvarez del Vayo 
Memorie 
di mezzo secolo 
pp. 240 L. 2.600 ,,v 

Gli ultimi cinquantanni di 6toria europea M 
memorie dell'ex ministro degli Esteri dilla 
Repubblica spagnola 

Dolores Ibarruri 
Memorie 
di una rivoluzionaria 
pp. 470 L. 3.000 

La Spagna dall'inizio del secolo alla seconde 
guerra mondiale attraverso la viva esperionn 
di una grande dirigente rivoluzionaria 

Luigi Longo 
Le Brigate Internazionali 
in Spagna 
pp. 407 L. 1.900 

L'epopea, e la tragedia della Spagna tepubbUfe». 
na narrate dal commissario generale delle. Bri
gate Internazionali 

VACANZE LIETE 
BEUARIA - ADRIA 

PENSIONE BUONA FORTU
NA - Moderna costruzione -
Cucina di primordine. Posizlo. 
ne tranquilla. Giardino. Auto
parco - Bassa Btag. 1300 . Alta 
stag. 2000 tutto compreso. 

RICCIONE 
PENSIONE GIOVALUCCI 
a 100 m. dal mare. Ogni 
confort, moderno. Giugno-
settembre L. 1.200 - Dall'I 
al 10-7 L. 1.500 - Dall'I 1 al 
20-7 U 1.700 - Dal 21-7 al 
20-8 h. 2.000 - Dal 21-8 al 
30-8 L. 1500 Gestione propria 

Il n. 14 di 

« nuova 

generaz ione » 
•a ra interamente dedicato 
al V E N T E N N A L E 
D E L L A R E S I S T E N Z A 

Le Federazioni provinciali 
della FGCI tono Invitate « 
far pervenire le prenotazio
ni per la diffusione straor
dinaria direttamente al la 
amministrazione (vìa dei 
Frentani 4, Roma) entro 
lunedì 20. 

Cosenza 

Nel fiume 
con l'auto: 
due morti 

COSENZA. 18 • 
Una vettura con a bordo tre 

persone è precipitata da un pon
te sul fiume Crati. finendo nel 
burrone sottostante dopo un vo
lo di 15 metri. 

Due occupanti l'auto persero 
la vita nel tragico incidente: si 
tratta del fotografo Ignazio Vel
tri di 34 anni e d«*l sarto Giu
seppe Petitto di 26 anni, en
trambi di S. Giovanni in Fiore 
Il terzo passeggero, Francesco 
Basile, ha riportatto solo lievi 
ferito. 

Per il 20° della CGIL 
numero speciale di 

RASSEGNA 
SINDACALE 
N O V E L L A - Primato sin

dacale. 
S A N T I . L'unita sindacale 

ieri e oggi. 
FOA . Gli squilìbri: facile 

alibi per i padroni. 
8 C H E D A - Siamo 11 sinda

cato nuovo. 
L A M A - Continuità e svi

luppi della linea salariale 
e contrattuale. 

P A R R I - Un indirizzo a l 
giovani. 

Un racconto inedito di L E O 
N A R D O SCIASCIA. Un 
dialogo di G I A N N I RO-
D A R I . 

LA C G I L N E L L A V I T A 
D E L P A E S E : dichiara-
zloni di giornalisti, giu
risti ed economisti. 

Il saluto di V I C T O R G R I -
SCIN a nome dei sinda
cati sovietici. 

Una panoramica del venti 
anni della C G I L . 

La r i forma sanitaria auspi
cata dalla C G I L : - Pro
teggere la salute e la v i 
ta », di M A R I A M O R A N 
T E ; « Come nacque lo 
statuto dei diritt i dei lavo
ratori - , di M A R C O V A I S ; 
- I l lavoro della donna », 
di D O N A T E L L A T U R -
T U R A . 

LEGGETELO 
DIFFONDETELO 

. RICHIEDETELO 
presso tutte le Camere del 
Lavoro, sindacati di cate
goria e presso la Rassegna 
Sindacale. Corso d'Italia 25, 

CANTATE 
SENZA TIMORE 
La dentiera è stu
pendamente fissa 
con superpolvere 

ORASIV 
FA L'ABITUDINE ALIA DENTIERA 

I I M I i l l i a M I I I I M I M I I I I M i l l l l l l l l M I 

AVVISI SANITARI 

ENDOCRINE 
jstudlo medico per la cura della 
lesole» disfunzioni e debolczaa 
keasuaJI di origine nervosa, poi» 
•chic», endocrina (neurastenla, 
[deficienze ed anomalie sessuali), 
(Visite prematrimoniali. Dote I». 
MONACO Roma, Via Violinai*. 
•8 (Stazione Termini) . Scala si
nistra - siano secondo InL 4» 
Orario 9-12, 18-18 e per appunta
mento escluso li sabato pomerig
gio e 1 festivi. Fuori orario, nel 
jeabato pomeriggio e nei giorni 
(festivi si riceve solo per appun-
Jtame1,to. Tel 471 110 (Aut. Cora, 
Soma 1601» del » ottobre 1M«* 

EMORROIDI 
Cure rapide Indolori 

nel Centro Medico Esqullta* 
VIA CARLO ALBERTO, *» 

Medlw specialista dermatologi) 
DOTTOR 

STR0M DAVID 
Cura sclerosante (ambutatortala 

senza operazione) delle 

EMORROIDI e VENE VARKOK 
Cura delle complicazioni: ragadi. 
flebiti, eczemi, ulcere varicosa) 

DISFUNZIONI SESSUALI 
V E N E R E E , P E L L E 

VIA COLA DI RIENZO 1.152 
Tel. 3W.S61 . Ore S-2S: festivi »-tt 

(Aut. M. San. n. 779/M313S 
del 20 maggio IMS) 

• n 

ftstla Casa « t * 

•taf Comune damocrattos) 

nal Sindacato 

•Mila Cooperativa 

NON MANCHI 

tabboiyamento m 

l 'Unità 

LEGGETE 

Noi donne 

il. 

M i • • con ! INTURIST 

P E R OGNI INFORMAZIONE 
R I V O L G E T E V I ALLE V O S T R E 
AGENZIE DI F I D U C I A . 
OPPURE DIRETTAMENTE AL 
RAPPRESENTANTE DELL' INTURIST 
IN ITALIA. VIA CLITUNNO.46 -ROMA 
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