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ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Ion im appello ad una aperta battaglia contro le forze conservatrici e reazionarie 

II penoso capitolo 
delta «riforma» dc i* 

DIMISSIONI COLOMBO 
chieste 
dal PCI 

JSOLUZIONE DELLA DIREZIONE 

L'attuale governo 
e un osfocofo alia 
avanzata popofore 

, A DIREZIONE del Partito comunista italiano si 
riunita per esaminare la situazione politica ed ha' 

tonstatato, secondo quanto del resto era stato piu 
rolte previsto in precedenti documenti della Dire-
Kione e del CC, come essa sia arrivata ad una stretta 
lecisiva, in conseguenza degli sviluppi dell'offensiva 

della manovra delle forze conservatrici e r e a z i o 
larie esterne ed interne alio schieramento di centro-
sinistra. . . , . -

Tale manovra e tale offensiva hanno toccato il 
)unto culminante con l'iniziativa presa — alia vigilia 
lei Congresso della Democrazia cristiana e di deci-
sioni caratterizzanti per l'attuale , governo —-daU 

[ministro Colombo e dal gruppo doroteo, il quale con-
tinua ad adoperare con estrema spregiudicatezza le 
josizioni di potere che esso occupa all'interno della 
) C e a tutti i livelli dello Stato e si e fatto portavoce 
iretto degli orientamenti e delle imposizioni, oltre 

[che del grande padronato italiano, dei potenti gruppi 
lonopolistici del MEC. < ' -

La Direzione del Partito, confermando il giudizio 
[gia espresso dai comunisti in Parlamento e sulla 
[stampa, denuncia al Paese la gravita di tale inizia-
tiva. II metodo adoperato, se fosse avallato dal go-

iverno, umilierebbe il Parlamento, • compromette-
[rebbe il funzionamento delle istituzioni repubbli-
Icane, e di conseguenza farebbe incorrere tutti i par-
Ititi dell'attuale coalizione ministeriale in responsa-
Ibilita politiche e costituzionali di grande portata. 
jAccanto alia questione di metodo, va pero denun-
[ciato il fatto che, partendo oltretutto da una defor-
[mazione strumentale dei dati della situazione eco-
Inomica, l'iniziativa del ministro del Tesoro tende 
fa liquidare determinate riforme per le quali l'attuale 
[governo s'era impegnato di fronte al Parlamento e 
[al Paese e a rinnegare lo stesso impegno di non per-
[seguire come obiettivo i l .blocco salariale; e tende 
linoltre ad imporre una regolamentazione dei rap-
Iporti fra Stato e sindacati che calpesterebbe l'auto-
Inomia di questi ultimi e consegnerebbe senza difesa 
[i lavoratori nelle mani del grande padronato. 

i A DIREZIONE del Partito comunista richiama 
l'attenzione della classe operaia e delle masse demo-

[cratiche sul fatto che anche in questa occasione il 
[presidente del Consiglio Moro e le forze democri-
(stiane non facenti direttamente capo al gruppo doro-
(teo hanno solidarizzato nella sostanza con le posi-
zioni di questo gruppo e del 'ministro del'Tesoro, 
pur cercando di coprirne e sminuirne il vero signifi-
cato politico. Cio dipende dal fatto che tali forze con-

I dividono la tesi essenziale del ministro Colombo e del 
Igruppo doroteo, che e quella di profittare delle attuali 
I difficolta economiche per fare indietreggiare il movi-

mento dei lavoratori dalle posizioni conquistate negli 
ultimi due-tre anni, ma mirano pero a salvare attra-
verso nuovi compromessi l'attuale compagine mini-

I steriale. In particolare, tali forze tendono a masche-
rare la sostanza conservatrice della cosiddetta poli
tica dei redditi attraverso la promessa di contropar-
tite che i lavoratori potrebbero trovare nella realiz-
zazione di certe riforme, delle quali peraltro non si 
precisano ne" i tempi ne gli effettivi contenuti. -

La Direzione del Partito comunista afferma solen-
nemente che nessuna contropartita pud esistere alia 
accettazione da parte dei lavoratori della cosiddetta 
« politica dei redditi >, che ha la sua base nella rego
lamentazione centralizzata della dinamica salariale. 
In tale politica si esprime infatti in modo assai chiaro 
la tendenza alia degenerazione burocratica e autori-

jtaria del regime democratic© e, in pari tempo, la 
tendenza ad arrestare e capovolgere la spinta popo-

jlare a un radicale miglioramento delle condizioni 
di esistenza e alia attuazione dei principi sociali della 
Costituzione. Ci si trova quindi di fronte a una 
minaccia reale ai momenti di progresso politico e 
sociale e alle conquiste faticosamente realizzati 
attraverso la resistenza e le lotte della classe ope
raia, delle masse lavoratrici e di tutte le forze de-

jmocratiche. 
Alia cosiddetta politica dei redditi, che svuote-

rebbe la politica di piano d'ogni carattere democra-
[tico e d'ogni effettivo orientamento antimonopoli-

LA DIREZIONE DEL 
PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

| Roma, 4 giugno 2964. 
(Segue in ultima pagina) 

Presentata da Pajetta, Ingrao e da altri deputati comunisti 

Mozione alia Camera: sia 
reso noto il memorandum 

La CGIL respinge 
il blocco salariale 
preteso da Carli 

• La CGIL respinge decisamente ogni tentatlvo di 
far pagare ai soli lavoratori i l costo delle attuali 
difficolta economiche ». Questa e I'affermazione 
centrale delta nota emessa ieri dalla segreteria del* 
la CGIL, in ri3posta al discorso del Governatore 
della Banca, Guido Car l i . La nota polemizza viva-
cemente con i giudizi del Governatore in merito 
alle cause che hanno determinate l 'attuale situa
zione economica ed afferma che la CGIL respinge 
la responsabilita che per tale situazione si intende 
attr ibuire ai sindacati, giacche essa spetta invece 
a chi ha diretto nel passato lo svituppo economico 
del paese. La nota sottolinea anche che la CGIL ha 
da tempo e a piQ riprese proposto un programma 
di misure immediate per fronteggiare la situazione 
e che preparino le condizioni di una politica di pro-
grammazione. Le proposte formulate dalla CGIL 
— conclude la nota — testimoniano che essa consi-

' dera gli interessi del lavoratori nel quadro generate 
.del problem! del paese. E' appunto in questo quadro 
£he" I'autonoma att ivi ta • rivendicativa del sindacato. 
si configura come condlzione indispensabile di una 
politica di r i forme e di progresso economico e so
ciale. 

(A pag. 10 il testo della nola). \ 

Sul funzionamento della Camera 

Bucciarelli Ducci 
accoglie i rilievi 

di G. C Pajetta 
In una lunga lettera il Presidente della Camera 
mostra di condhridere molte delle preoccupazioni 

del gruppo comunista 

II Presidente della Camera 
Bucciarelli-Ducci, ha risposto 
con una lunga. e significative 
lettera al compagno Giancarlo 
Pajetta che gli aveva scritto 
giorni fa per esprimergli le 
preoccupazioni del gruppo co
munista circa il funzionamento 
de! Parlamento. Le critiche di 
Pajetta si appuntavano in par
ticolare sulla inadeguatezza del 
regolamento della Camera e 
sulla -dittatura di fatto- eser-
citata dai partiti della maggio-
ranza che violano ripetutamen-
te il regolamento stesso. 

Bucciarelli-Ducci (e la cosa 
e di grande interesse) pur usan-
do un tono cauto per owie 
ragioni. mostra di condividere 
molte delle preoccupazioni di 
Pajetta e anche. in parte, al-
cune sue accuse ai partiti del
la maggioranza. 
" -Non trovo alcuncbe di stra-
no — esordisce il presidente 
della Camera — nel fatto che 
Ella abbia voluto rivolgersi a 
me-, e prosegue: -Posso con-
venire con la S.V. onorevole 
sulla opportunity di inserire 
nel regolamento una precisa 
norma in virtu della quale le 
commission! siano obbligate a 
porre al proprio ordine de! 
giorno un progetto di legge per 
il cui esame il presidente o 
la Camera abbiano stabilito un 
termine ai sensi dell'art. 63. 
ma fino a quando una tale 
norma non verra espressa-
mente inserita. ogni mio diret
to e effettivo intervento risul-
tera precluso-. Bucciarelli ri-
sponde qui alle accuse di Pajet
ta circa II boicottaggio di fatto 
che le maggioranze esercitano 
in commissione (oltre che in 
aula) per impedire lo sviluppo 
di qualunque ir.iziativa delle 
opposizioni. 

Per quanto riguarda il rl-
tardo de! governo nel rispon-
dere alle interrogazioni, il pre
sidente della Camera afferma 
di avere inviato una lettera al 
presidente del Consiglio per 
invitarlo a una maggiore sol-
lecitudine da parte del mini-
stri. Moro avrebbe risposto a 
a sua volta assicurando di 

avere inviato in proposito una 
circolare ai ministri stessi. 

Ultimo punto delle critiche 
di Pajetta: l'assenza d all'aula 
dei parlamentari. soprattutto 
della maggioranza. Bucciarel-
li-Ducci si dice pienamente 
d'accordo con Pajetta e affer
ma dt avere ripetutamente in-
vitato i capi-gruppo a solleci-
tare una piu attiva partecipa-
zione dei parlamentari ai lavori 
della Camera Bucciarelli-Ducci 
conclude affermando di rite-
nere - di indubbia importan-
za - le critiche sollevate da 
Pajetta e annuncia — affer
mando di dedicarsi con il 
maggiore scrupolo al miglio
ramento delTattivita parlamen-
tare — di avere l'intenzione 
di prendere iniziative per ov-
viare agli incdnvenienti ri-
scontrati. Tali iniziative sa-
ranno sottoposte all'assemblea 
dei capi-gruppo. 

Ridotto 

I'orario 

all'Alfa Romeo 
MILANO, 4. 

La direzione dell 'Alfa Ro
meo ha comunicato oggi ai 
sindacati ed alia C. I. nel 
corso delle trattat ive per la 
istltuzione del premio dl pro-
duzione, come stabllisce M 
contratto, la decisione di r i -
durre, a parti re da luncdi, 
I'orario di lavoro agli undi-
c imi la lavoratori a 40 or* 
settimanali. La perdita nvtta 
media di salario e di drea 
8-10 mi la l i re a tasta. . 

La rlchiesta del sindacati 
e della C. I. di vagliara la 
decisione in una riunlowa a 
cui fosse presente ancha an 
rappresentanft del miniataro 
delle Parteclpazloni statali a 
stata respinta." - - ••••'• 

Sempre piii oscuro il 
retroscena dell'iniziati-
va dorotea - Oggi riunio-
ne dei quattro partiti e 
Consiglio dei ministri 

II tentativo della direzione 
dc, appoggiato dai repubbli-
cani e dai socialdemocratici, 
di accantonare il caso Colom
bo presentandolo come un epi-
sodio di trascurabile impor-
tanza, si e scontrato ieri con 
due pronte ed energiche ini
ziative del PCI. La prima e la 
richiesta delle dimissioni di 
Colombo contenuta nella riso-
luzione della Direzione del 
partito che pubblichiamo qui 
a fianco; la seconda e la mo
zione presentata' alia Came
ra dai compagni Pajetta, In
grao e altri deputati comuni
sti che chiede al governo di 
far conoscere al Parlamento il 
< memorandum » di Colombo 
a Moro. In essa'si afferma: -
1 « La Camera invita il gover
no a far conoscere al Parla
mento il "memorandum" sulla 
situazione economica inviato 
dal ministro del Tesoro on. Co
lombo al Presidente del Con
siglio e a far conoscere altresi 
i suoi intendimenti sulle posi
zioni che vi sono espresse >. 

II PCI non chiede soltanto le 
dimissioni del ministro Colom
bo, ma un chiarimento di fon-
do, quel chiarimento che la 
Direzione dc ha voluto evita-
re, che PSDI e PRI mostrano 
di non volere e la cui csigen-
za e sentita vivamente da al-
cuni settori del PSI. Si tratta 
di capire — al di la della di-
sputa sul « come » e il « per 
che » la lettera di Colombo ha 
avuto tanta pubblicita uflicio-
sa — se il governo e i partiti I 
della maggioranza intendono 
accettare la linea che Colombo 
in un modo e Carli in un al-
tro intendono imporre per la 
soluzione delle difficolta eco
nomiche attuali. UAvanti! di 
oggi afferma che la «risolu-
zione dc non dice nulla di 
quello che doveva dire e 
spreca i riconoscimenti di re-
ciproca lealta >. Questo ha un 
signiBcato: il successo della 
operazione Colombo. Cio che 
< impedisce che di semplice 
episodio si possa parlare e il 
fatto, grande come un gratta-
cielo, che un ministro investito 
nel governo di centro-sinistra 
di responsabilita e di poteri 
appena inferior! a quelli del 
Presidente del Consiglio, dia 
un giudizio negativo sul pro
gramma che quel governo si 
e impegnato ad attuare >. Si 
tuazioni di questo genere « non 
si sanano con un castelletto di 
belle parole >: YAvanti! riba-
disce le richicste di sostanzia 
le chiarimento contenute nel-
l'ultimo comunicato della Di
rezione del PSI. 

Anche il PSIUP ieri ha pre-
sentato una interpellanza sul 
caso Colombo al Senato. Or 
mai Colombo e alle strette e 
il governo non potra sfug^ire 
— dato che esiste una mozio
ne sulla quale si dovra pub-
blicamente discutere e poi vo-
tare — a un chiarimento defi
nitive 

Oggi tutta la questione ver
ra discussa in tre riunioni: il 
Consiglio dei ministri e il 
«vertice » quadripartito che 
si avranno in mattinata a Villa 
Madama; nel pomeriggio (o 
nella tarda mattinata) si riu-
nira anche la Direzione del PSI 
che csprimera il giudizio con-
clusivo. 

NUOVI PARTiCOLAM Ien si 
sono appresi nuovi, importan 
ti particolari sulla famosa let
tera che si voleva far dimen-
ticare all'opinione publica e al 
Parlamento ma che ora, per 
riniziativa comunista, dovra 
essere resa nota. -

Sembra ch#Ja lettera-merao-
randum di Colombo — lunga 
dodici-tredici cartelle dattilo-
scritte — non fosse indirizza-
ta aolo a Moro come fin qui 

(Segue in ultima pagina) 

Dagli inglesi alle Bahamas 

Aperto 

a Roma 

il Congresso 

deli'UDI 
n • VII Congresso 

nazionale dell' Uniope \ 
donne italiane ha aper
to i suol lavori 'ieri 
pomeriggio nel Teatro 
Elieeo di Roma. Par-
tecipano ai lavori de
legate provenlenti da 
osni provincia italiana 
e diverse nppresen-
tanti delle rganizza-
zicr.l femmjpili inter-
nazionali. I\ylla sedu-
ta di ieri, prima della 
relazione introduttiva 
svolta dalla professo-
ressa Serena Madon
na, hanno portato i lo-
ro saluti il sen. Fer-
ruccio Parri e l'asses-
sore del comune dl 
Roma Di Segni. I la
vori proseguiranno og
gi e ei concluderan-
no domenica mattina 
con una manifestazio-
ne pubblica. (In 21 po-
pino i parficolarih 

ARRESTAT0 MANUEL RAY I 

NASSAU (Isole Bahamas), 4. — Manuel Ray, il « leader* controrivoluzionario cu-
banoche aveva preso pubblicamente l*impegno di sbarcare a Cuba entro il 20 mag-
gio, e stato arrestato Iunedi scorso dalle autorita britanniche sotto l'accusa di c in-
gresso illegale* alle Bahamas ed e attual mente detenuto a Nassau. II Ray e stato 
catturato, insieme con altri cinque agenti delta CIA e con due fotografi americani 
che seguivano il gruppo, dai marinai del cacciatorpediniere « Decoy». E' stata aper
ta una inchiesta sulla loro presenza nell'arcipelago, che e sotto giurlsdizione britan-
nica. Nella foto Manuel Ray (a sinistra) insieme con Antonio de Varona, un altro 
caporione contro rivoluzionario. 

Accordo fra sindacati e governo 

Assegni: in due rate 
Pension!: entro un anno 

Le quote di famiglia oumenteronno a ottobre ed aprile 
Integrozioni sfraordinarie per le riduzioni d'orario e le 

sospensioni - Dichiarazioni di Lama e Santi 
Al termine di un nuovo in-

contro fra governo e sindacati. 
tenuto ieri mattina presso il mi
nistro del Lavoro sen. Bosco. e 
stato raggiunto un accordo sul 
complesso di problemi previ-
denziali soilevati dal Governo 
dopo le richieste confederali 
del 28 apnle scorso. 

Un comunicato ministeriale 
precisa come segue i termini 
dell'accordo Per gli assegni fa-
mil-.ari, di cui era stato richie-
sto l'aumento a partire dal 
prossimo pnmo Iuglio (30 lire 
in piu ai figli: 22 per il coniuge. 
35 per i gentori) e stata stabilita 
l'erogazione in due temp.: la 
prima meta dal 1. ottobre pros-
simo; la seconda meta dal 1. 
aprile 1965. 

Per il massimale. in base al 
quale i contnbuti previdenziali 
vengono pagati soltanto sulle 
prime 2000 lire di salario nel 
commerco e sulle prime 2500 
lire neU'mdustria (con conse-
guente favoreggiamento delle 
grandi imprese industnali, nel
le quali i salari e stipendi so
no notoriamente molto piu ele-
vati). e stato convenuto fra go
verno e sindacati una proroga 
Ano al 30 giugno 1965. La pro
roga dovra essere decisa con 
apposita legge che il Parlamento 
dovra approvare prima . del 
1. Iuglio. 

E* stata poi decisa l'estensio-
ne, per un anno, del tratta-

mento di integrazione salariale 
anche agli operai delle aziende 
industnali che siano sospesi dal 
lavoro oppure subiscano ridu
zioni di orario al disotto delle 
24 ore. La Cassa integrazione 
guadagni cornspondera. per tre 
mesi. due tenu della retribu-
zione globale per le ore non 
Iavorate comprese fra zero e 40 
ore settimanali: vi saranno ri
duzioni di quattro ore dopo i 
tre mesi; di altre quattro ore 
nel trimestre successivo e di 
otto ore negli ultim; tre mes.. 
Agli operai ammessi saranno 
ass.curati assegni familiari e as-
sistenza malattia. 

Le eccedenze attive della 
Cassa untca assegni famihan 
— i cento miliardi di cui si e 
parlato nei giorni scorsi — sa
ranno trasfente. a titolo di an-
t.c.nazione senza interessi, par
te alia Cassa integrazione gua-
dagni. e parte alia GESCAL 
(gestione case per lavoratori) 

Circa le pensioni il governo 
si h impegnato a iniziare entro 
questo mese consultazioni con 
I sindacati per la nforma or-
ganica del sistema delle pen
sioni previdenzialL n governo 
si e inoltre impegnato a pre-
sentare al Parlamento. entro U 
prossimo dicembre. un disegno 
di legge che si ispirera a] cri-
terio di attuare un nuovo rap-
porto tra pensione, salario e an-
zianita di lavoro fermo restando 
fino al 1969 l'attuale livello con 

tributivo - il cui importo — pre
cisa il comunicato — dovri es
sere esdusivamente destinato ai 
lavoratori dipendenti iscritti al
ia gestione delTassicurazione 
obbligatoxia, prevedendosi al
tresi Tintegrale impiego delle 
disponib-JiU monetarie e la 
graduate utilizzazione, in un 
arco di tempo eventualmente 
superiore al quinquennio, di 
tutte le disponibilita finanziarie 
es^tenti al 1. Iuglio 1965 -. 

Per la CGIL hanno preso par
te all'mcontro conclusivo i com
pagni on. Luciano Lama, Fer
nando Montagnani e Armando 
Roveri. L'on. Lama ha rilasciato 
la seguente dichiarazione: - La 
CGIL considera positivo l'ac-
cordo raggiunto in materia di 
assegni familiari. cassa integra
zione e pension! della Previ-
denza sociale. E- noto che la 
nostra organizzazione. fin dal-
rinizio. condizionb un limitato 
differimento dell'entrata in vi-
gore degli aumenti sugli asse
gni a precisi impegni che il 
governo avrebbe dovuto assu-
mere in merito alle pensioni-

-Allo stato dei fatti — pro-
segue Lama — questo e in pra-
tica awenuto: la fissazione di 
una data non immediata per 
l'aumento degli assegni — oltre 
che in materia di pensioni — 
trova una contropartita nel mi
glioramento delle norme vigentl 
(Segue in ultima pagina) 

E' arrivato 
ramba-
sciatore 

Chi ha osato insinuate 
che Pietro Quaroni e stato 
nominato presidente della 
Rai-TV in quanto «figura 
rappresentativa »? II Gior
no s'e indignato per I'as-
surda ipotesi (e, in fondo, 
non a torto, visto che non 
si capisce proprio chi e 
che cosa Vex ambasciatore 
possa rappresentare). E ha 
pubblicato un pezzetto bio-
grafico per dimostrare che 
« basta che ci sia lui (Qua
roni • n.d.rj perche1 nes
suna carica sia solo rap
presentativa >. Gli episodi 
portati a sostegno di tale 
affermazione, in verita, la-
sciano piuttosto perplessi. 

Giovane, ma gia diplo
matic, il Quaroni si occu-
pd, in un suo scritto, della 
politica estera italiana, pro-
spettando i pericoli dell'al-
leanza con Hitler, proget-
tata da Mussolini. Firmd la 
pubblicazwne, furbamente, 
< Latinus », evidentemente 
per dimostrare che lui, pur 
obiettando, rimaneva sem
pre jedele alia razza. Ma 
Mussolini prese cappello lo 
stesso: fece svolgere una 
inchiesta, accertb che I'au-
tore dell'articolo era il 
Quaroni e lo trasferi dal 
jninistero a Kabul. Poco 
male, in tempi in cui e'era 
chi veniva mandato al con-
fino o in galera: infatti il 
nostro ne approjittb per 
studiare i dialetti locali. 

Ancora. A Kabul, nel '44, 
Vambasciatore inglese con-
vocd il Quaroni e gli co-
municd che era stato tra-
sferito a Mosca dal suo go
verno. « Quale governo? » 
chiese il brillante diploma-

I tico. Non lo sapeva. E qui, 
certo, le perplessita si in~ 

Ifoltiscono, dal momento 
che un diplomatico che 

I non sa nemmeno a quale 
governo far capo, non pud 

I essere considerato, in real-
td, nemmeno «rappresen-

Itativo ». 
Jfo andiamo avanti. Al-

Itra notizia inedita che U 
Giorno ci fornisce k que

rn sta: Quaroni, dice, e otti-
| mo scrittore e, di piA,' 
• « non rilegge mai un suo 
| sen'Mo». 11 particolare era 
. in effetti inedito: ma e tut-
I Valtro che inspiegabile. 
. Visto che, come abbiamo 
I gia ampiamente provato, 

I
c travasa » nei suoi scritti 
le idee e la prosa di altri 
(nella fattispecie, ad esem-

I pio, quella di Alexei Tol
stoi). Quaroni non ha al-

I cun bisogno di rileggere 
le sue opere: infatti, le 

I legge prima ancora di seri-
• verle. 
I Per concludere: che Qua-
' roni si faccia la reclame e 
I porlt con ammirazione di 
' si, passi (lo vedremo al-

I l'opera, comunque, e mi-
lioni di telespettatori po-

Itranno farsi un'opinione in 
materia). Ma che un foglio 

I « anticonformista » come il 
Giorno faccia da tmbont-

I t o r e non ci par bello: non 
ne ha gib abbasUmza, di 

I pubblicita pagata? Perche 
trattare Quaroni come un 

. frigidaire? 

I : _ * 
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Nota 

•fr+;'•'•' - , 

economica 

La FIAT 
eilMEC 

Valletta annuncla che 
sara bloccata la vendi-
ta delle auto straniere 
in Italia - Particolari 
sull'acquisto delta Fer-
rania da parte della 

Minnesota-

Da Bruxelles il profes
sor Valletta, presidente 
della FIAT, ha dichiarato 
che < tra due o tre mesi > 
l'ltalia' blocchera le im
portazioni di auto stranie
re, facendo ricorso alle 
clausole • di salvaguardia 
previste dal trattato del 
MEC. Nello scorso anno le 
immatricolazioni di auto 
straniere ir.' Italia ammon-
tarono a lob.422 unita (un 
quinto delo. totale delle 
nuove vetture) per un va-
lore di circa 200 miliardi 
di lire. 

La ' decisione italiana 
verrebbe presa per far 
fronte al peso che le im-
portazioni di auto provo-
cano sulla bilancia com-
merciale. Un memoran
dum italiano alle autorita 
del MEC e stato esamina-
to senza che perd si sia 
arrivati ancora ad un 
pronunciamento (l'ltalia d 
stata invece criticata per 
aver facilitato con il c e -
dito le importazioni di 
auto, quando ancora non 
si - profilava il dumping 
francese e tedesco). 

E' evidente che in seno 
al MEC sia la Germania 
occidentale che la Francia 
si batteranno per lespin-
gere le lagnanze italiane, 
ma la dichiarazione di 
Valletta sembra molto si-
cura di quanto il govemo 
italiano decidera 5n me-
rito alia « guerra delle cu-
to > che si profila in seno 
alia Comunita. Sarebbe la 
prima volta che l'ltalia 
applica le < clausole di 
salvaguardia ». Esse per-
mettono di sospendere e 
di annullare — per un de
terminate periodo — la 
unificazione del mercato, 
bloccando — in questo ca-
so — le importazioni o 
perlomeno stabilendo dei 
contingenti che fisserebbe-
ro quante auto francesi, 
tedesche e di altre nazio-
nalita possano varcare le 
nostre frontiere. 

II problema di applicare 
tali clausole del Trattato 
di Roma si pose anche 
quando scoppio lo scanda-
lo della fuga dei capitali 
all'estero per poterne con-
trollare i movimenti: il 
governo rifiut6 di compie-
re un tale passo. Ma ora 
c'6 di mezzo il monopolio 
FIAT. Un'altra considera-
zione: in termini di poli-
tica dei consumi viene ri-
badita la supremazia del-
l'auto. (Zatterin invitava 
qualche sera fa i telespet-
tatori a mangiare meno 
bistecche per comprare la 
«850>. Non era una bat-
tuta di spirito). 

RRRAMIA«3M»Abbia. 
mo dato ieri notizia del-
l'acquisto della Ferrania 
da parte del gruppo USA 
< 3M > (Minnesota Mining 
and Manufacturing). Con 
questa operazione la IFI-
FIAT, gia proprietaria del
la Ferrania, ricevera 767 
mila 230 azioni quotate 
ora a Wall Street 60 dol-
lari 1'una. per un valore 
quindi di circa 28 miliardi 
di lire. La Ferrania (5 000 
dipendenti e una gamma 
di 10.000 prodotti nel cam-
po fotografico) non e defi-
citaria: perche e stata ven-
duta? Vengono fatte vane 
ipotesi: 1) il prezzo di 
vendita disponibile in 
USA (ma non e una fuga 
di capitali?) permettera 
alia FIAT di operare piu 
agevolmente su quel mer
cato; 2) il realizzo di que
sta cessione e stato affret-
tato dallo scattare del
l e operazione Olivetti > e 
dalle necessita finanziarie 
che ne sono derivate. 

La Minnesota, dal can
to suo, ha acquistato la 
Ferrania per sviluppare 
complessivamente le sue 
altivita in Italia. Ed an
che per procurarsi una 
nuova « testa di ponte > 
in Europa per combattere 
la concoiTenza che vede 
in prima linea le Industrie 
fotografiche del Giappone 
e che e - divenuta piu 
accanita dopo le fusioni 
Agfa-Gevaert e CIBA-I1-
ford. Si parla di piam di 
sviluppo nel campo delle 
applicazioni fotografiche a 
varie industrie (tra le 
quali quella tipografica) e 
dei prodotti per i dilet
tanti. 

d. I. 

Qontinua a l Seriate* l'esame dei bilanci dello Stato 
'JLl i i • 

Bitossi esalta 
r autonomic! 
dei sindacati 

f ' 

Intervento del compagno Maccarrone sulla riforma ospedaliera - Una 
scelta prioritaria e autonoma per la scuola chiesta dal compagno Romano 
Una crltica serrata alia po-

litica eccmomlca del governo e 
stata portata nel pomeriggio di 
ieri al Senato (che ha prose-
guito neiresame del bilancio di 
previsione dello Stato per il 
semestre 1. luglio-31 dicembre) 
dal compagno BITOSSI, che ha 
parlato sul bilancio del Ministe-
ro del Lavoro. 

«E' in atto — egll ha detto 
— una campagna, orchestrata 
dal padronato, per convincere 
l'opinione pubblica che la cau
sa delle attuali difficolta eco-
nomlche risiede negll aumenti 
salanali ottenuti dal lavoratori 
nel '63. D governo Moro-Nenni 
intende risolvere la " congiun-
tura" colpendo i lavoratori e 
i piccoli operatori: questa e la 
realta, nonostante le divergenze 
insorte fra i mlnistri Giolittl 
e Colombo ». 

II governo, anzichS proporre 
provvedlmenti capacl di colplre 
chi ha accumulate immensi pro-
fitti nei periodi del bassi salari, 
chiede oggi il blocco delle retri-
buzioni e la modi flea della sea-
la mobile, impedisce l'aumento 
degli assegni familiar! gia matu-
rati e arriva a chiedere ai sin
dacati di subordinate la loro 
azione alia sua politica econo
mics, accantonando, in attesa 
di - tempi migliori», le rivendi-
cazioni salariali e normative In 
corso. 

Ma possono 1 sindacati accet-
tare questa nretesa? Certamen-
te no, ha detto con forza Bitossi: 
essa infatti lede la loro autono-
mia e contrasts con la loro fun-
zione. 

Invece dl prosegulre su que
sta strada tesa a colplre i red-
ditl del lavoratori, il governo 
dovrebbe attuare riforme capacl 
dl ridurre 11 potere dei gruppi 
monopolistic! che assorbono, 
oggi, la maggior parte del pro-
fitti. bloccano il progresso eco
nomico e tecnologico del paese 
e sono la causa vera dell'attuale 

Camera 

Maggioranza 
e destre contro 

il progetto 
del PC/ per 
I'urbanistica 

Anche ieri la Camera ha 
proseguito l'esame del disegno 
di legge governatlvo che mo-
diflca la precedente legge re-
gionale del 1953. Primo inter-
venuto nel dibattito e stato 11 
socialista DI PRIMIO, il quale 
ba espresso la sua totale fldu-
cia nell'impegno regionalistico 
della coahzione di governo. 
Egli ha quindi difeso tutti gli 
articoli della legge. anche quel-
li che, nel 1953. erano stati og-
getto dl severe critiche da par
te dei socialisti, e quelll che 
aggravano ancora i controlli e 
le interferenze dell'esecutivo 
centrale nei confronti delle as-
semblee regionali. 

Proprio in apertura di seduta 
si era avuta l'ennesima manife-
stazione della volonta ritarda-
trice del governo rispetto al 
propri impegni programmaticL 
Un decimo dei membri della 
Commissione Lavori pubblici. 
infatti. ha chiesto un'ulteriore 
proroga dl 30 giorni del terml-
ne gia flssato per l'esame della 
legge urbamstica di cui e pri
mo flrmatario il compagno Na-
toli. 

• Si pud chiedere una proro
ga quando l'esame di una legge 
sia almeno inlziato-. ba repli-
cato il compagno DE PASQUA-
LE, « ma questo non e tl caso 
della nostra legge che il presi
dente Alessandrini si rifiuta 
pervicacemente persino dl met-
tere all'Odg dei lavori della 
commissione. Che cosa signifies 
dunque questa nuova richiesta 
di rinvio se non la volonta di 
continuare nell'azione di insab-
biamento della legge? 

- Siamo di fronte all'assur-
do. ha concluso il compagno 
De Pasquale. In tutta Italia. 
sulla stampa, nelle assemblee 
sindacali, in convegni di cate-
goria e di associazioni ecc. si 
discute della legge urbanlsti-
ca: solo alia Camera sembra 
proibito parlarne •. 

Favorevole alia proroga. na-
turalmente. H dc BARONE. 
uno dei flrmatari della richie
sta di rinvio. II compagno PI-
GNI. del PSIUP, si e dichia
rato contrarlo alia proroga che 
per6 e stata concessa con un 
voto che ha visto accomunati 
i gruppi della maggioranza e 
quelli della destra liberate e 
monarchica. 

Altre manlfestazlonl della 
volonta > della maggioranza di 
rinviare una serie dl impegni 
gia assunti si sono avute nella 
-Commissione dei 75- che sta 
esaminando U bilancio seme-
strale dello Stato. Si e parlato 
oggi del bilancio del mlnistero 
degli Tnterni e dl quello della 
Giustizia. 

II mlnistro TAVIANI ha ae-
cisamente resplnto ogni richie
sta del dlsarmo iella poiizia. 
richiesta prtsentata con un or-
dlne del giomo dal compagno 
Vestri, ed ba ribadito. In po
lemics con 11 compagno Mtu-
lini. che si era fatto porta voce 
della eslgenza degli Enti locali, 
una politica dl rigoroso conte-
nimento della spesa. 

squillbrio e delle attuali di-
storsioni. ' 

Si rendono inoltre necessan 
Interventl decisl — ha prose
guito II senatore comunista. che 
ha presentato insieme ai com-
pagni Brambilla, Boccassl e al-
tri un o.d.g. per chiedere un 
impegno in tal senso — per tu-
telare i lavoratori del pericolo 
dei licenziamenti e per garan-
tire I'integrale corresponsione 
dei salari nonostante le ridu-
zioni d'orario attuate da nume-
rose aziende. 

Per questo — ha affermato 
Bitossi — malgrado la campa
gna seatenata dal padronato an
che in occasione dei recenti 
scioperi rivendicativi promossi 
dalla CGIL e gli atti di indebita 
pressione che in tale occasione 
sono stati compiuti da esponen-
ti del governo, il slndacato unl-
tario continuera a difendere gli 
interessi di tutti i lavoratori. 
fedele alio spirito e alia let-
tera del patto dl Roma, di cui 
ricorre il XX anniversario in 
questi giorni. e mantenendo 
inalterata la propria autonomia 
nel confronti del padronato, del 
governo e del partiti. 

Bitossi, nella seconda parte 
del suo intervento, ha rilevato 
come l'attivlta del Mlnistero del 
Lavoro e della Previdenza So-
ciale si sia ridotta ormai all'or-
dlnaria ammlnistrazione, man-
cando ogni iniziativa riforma-
trice della arretrata legisla-
zione vigente. 

L'oratore ha osservato inol
tre che le attuali eccedenze di 
molti miliardi presso gli enti 
previdenziall non hanno tutta-
via portato al miglioramento 
delle prestazloni, poichfi sono 
state destinate a finalita non 
rispondenti a quelle istituzlonali. 

Bitossi ha concluso riferen-
dosi all'accordo ragglunto pro
prio ieri mattina circa l'adegua-
mento degli assegni familiari 
e la rivalutazlone delle pensioni, 
osservando come il governo non 
possa ritenersi soddisfatto: tale 
accordo. che dlmostra 1'alto sen
so di responsabtllta dei sinda
cati, non pu6 infatti giustificare 
l'assurdo atteggiamento che il 
governo ha avuto nei confronti 
del precedente, analogo accordo 
che era stato stipulato da tutti 
i sindacati interessati. -

Ci6 per due motivi sostanzia-
li: 1) perche i miliardi rlsultati 
In attivo nella gestione del fon-
do per gli assegni familiari 
sono dei lavoratori; 2) perchS 
il governo ha cercato di intac 
care l'autonomia del sindacati. 

Le retribuzlonl dei lavoratori 
— ha concluso il senatore co
munista — non sono ancora 
adeguate ai requisite indlcati 
nell'art. 36 della Costituzione: In 
molte zone 1 contratti collettdvi 
non sono rispettati e i contri-
butl assicurativi non vengono 
corrisposti regolarmente: tanto 
piu grave quindi risulta la po-
sizione assunta dal ministro Co
lombo e dal governo, la quale 
tende ad esautorare anche in 
questo settore i sindacati della 
loro autonoma funzione. 

Inaccettabile e, del resto, an
che la proposta del mlnistro 
del bilancio. il quale vorrebbe 
utllizzare i miliardi in attivo 
giacenti presso gli enti previ
denziall per finanziare i piani 
dl costruzione di case popolari, 
invece di ga ran tire una migllore 
gestione della Gescal. presso la 
quale vi sono ben 170 miliardi 
non ancora utilizzati. Circa 11 
problema del riassetto delle 
pensioni. se il governo persi-
stera nella sua attuale posizione, 
i comunisti chiederanno alle 
presidenze delle due Camere 
legislative die venga sollecita-
mente messo all'ordine del gior-
no il progetto di legge dell'ono-
revole Fiore e altri. gia da 
tempo presentato. 

Sempre sul bilancio del Mlni
stero del Lavoro sono interve 
nuti anche i senatori VIGLIA-
NESI (PSDI). il quale ha an 
ch'egli affermato che le diffi
colta dell'attuale congiuntura 
economics non possono essere 
fatte cadere sulle spade dei la
voratori e ha invitato il governo 
a predisporre le misure neces-
sarie per «* riequilibrare - la si-
tuazione; BERMANI (PSD: 
MONALDI della DC. 

All'inizio della seduta pome-
rid iana, i senatori LUSSU 
(PSIUP). GAVA (DC), BITOS
SI (PCI). BEKKANI (PSD, VI-
GLIANESI (PSDI), VERONESI 
(PCI) e, a nome del governo, 
11 ministro BOSCO. avevano 
commemorato lo anniversario 

Apertoieri 
al Teatro Eliseo 

IL CONGRESSO DELL' UD1 
TRACCIA UN. BILANCIO 
DELLE CONQU1STE E DE-
LINEA UAZIONE FVTVRA 

La presldenza alia seduta inaugurate del congresso 

Simoncini (UIL): 
non e possibile 

il blocco dei salari 
« E* vero che i sindacati non 

vofiliono accettare un'intima-
zione di blocco salariale: ma 
e anche vero che essi, se purt 
volessero farlo non potrebbe 
ro: chi e di contrario awiso 
provi a partecipare con noi ad 
una qualsiasi assembles di 
operai e se ne renders con-
to*. Cosl ha scritto II segreta-
rio confederate • della UIL. 
Franco Simoncini, in un arti 
colo pubblicato ieri dalla Voce 
Repubblicana. SI tratta di una 
presa dl posizione tanto piu 
siginflcativa in quanto viene 
dopo una dichiarazione di di 
sponibilita che la UIL aveva 
fatto nei confront! del proble
ma salariale in termini molto 
piu arretrati. *Non si pud pre-
tendere — affenna ancora Si
moncini — che sia accolta dal 
lavoratori una decisione dl 
blocco, motivata dalla necessi
ta di fermare i salari per al-
largare i profltti*. 

della Llberazione dl Roma e 
1'eccidio de La Storta. 

Nella seduta antimerldiana 
11 Senato aveva dlscusso t bi
lanci della Sanith, della P.I. e 
del Turismo e Spettacolo. 

Sul bilancio del mlnistero 
della Sanita e intervenuto 11 
compagno MACCARRONE, sof-
fermandosi particolarmente su 
due question!: I'assistenza alia 
maternita e all'infanzia; la ri
forma ospedaliera. 

Sul primo punto, il sena
tore comunista, dopo aver rile
vato che il governo ha respin-
to. in sostanza, la richiesta di 
ripristinare la legalita nelle 
Federazioni provinciali del-
l'ONMI. ha osservato che. per 
sanare la situazione, occorre 
non solo ripristinare la legge, 
ma, anche, inserire 1 Comuni 
nella gestione dell'Opera e uni-
ficare centralmente le compe-
tenze sanitarie. 
- Per quanto rlguarda la ri

forma ospedaliera, l'oratore 
ha auspicato che le afferma-
zioni rese dal ministro Manci-
ni in occasione dell'insedia-
mento • della Commissione di 
studio (per altro pletorica e 
non funzionale) siano ripetute 
in Farlamento e divengano 
quindi un preciso impegno del 
governo. D'altra parte, la legge 
ospedaliera, per ci6 che si ri-
ferlsce alle competenze delle 
Region!, sara semplicemente 
una legge — quadro oppure in
tended modificare certi con
cetti relativi all'autonomia isti-
tuzionale degli ospedali? II ml
nistero della Sanita ha avuto, 
dal momento della sua costi
tuzione, tempo sufficlente per 
realizzare una «svolta» ade-
guata: e tempo, dunque, di 
uscire, anche nel campo' della 
politica sanitaria, dalla fase 
delle denunce e di iniziare fi-
ualmente, una vasta opera ri-
formatrice, che sappia utiiiz-
zare le tecniche piu avanzate 
e porre come suo criterio ispi-
ratore la responsabilita pri-
maria dello Stato per la salute 
dei cittadini. .Va detto per& che, 
finora, se il ministro Manclnl 
ha enunciato i problemi da ri
solvere, l'azione del suo dlca-
stero continua in concreto 
quella del passato. 

II compagno Maccarrone. nel 
corso dei suo intervento, ha 
inoltre sollecitato il varo della 
nuova legge psichiatrica. e del 
Ddl presentato dal compagno 
sen. Scotti ed altri contro l'in-
quinamento atmosferico. 

Sul bilancio della P.I. e in
tervenuto il compagno ROMA
NO. Egli ha rilevato che l'u-
nico documento sul quale il 
Parlamento pub oggi dlscutere 
e la relazione del mlnistro Gui 
sullo stato dell'lstruzione in 
Italia, che. per altro, si limlta 
a riassumere le relazioni della 
Commissione d'indagine, del 
Consiglio Superiore della P.I. 
e del CNEL, prescindendo, pe-
r6. dall'esposlzione delle linee 
direttive del piano pluriennale 
di sviluppo per la scuola, che 
pure il governo era tenuto a 
presentare per legge entro il 
31 dicembre del '63 e che. do
po un primo rinvio al 31 mar-
zo, sulla - base della proposta 
Ermini-Codignola-Nicolazzi ra-
tificata alia Camera dai de-
putati della maggioranza. si 
vuole ancora rinviare al 30 
giugno. Romano, dopo aver co-
municato che I senatori comu
nisti hanno chiesto in Com
missione che la proposta del 
nuovo rinvio sia discussa in 
aula, ha affermato che il PCI 
respinge i motivi con cui si 
cerca di giustificarla. Noi. af-
fermiamo che le esigenze del
la programmazione scolastica 
debbano determinare una scel
ta dawero prioritaria e auto
noma, capace di condizionare 
lo sviluppo della society. La 
proposta di subordinare la pro
grammazione scolastica alia 
programmazione economica ge
nerate ed il conseguente. con-
tinuo richiamo al - rapporto 
Saraceno • sono. del resto. mol
to indicativi: il rapporto Sa
raceno, per esempio, prevede 
per il prossimo decennio • un 
fabbisogno di 58 500 aule, per 
una spesa complessiva di 2.000 
miliardi. piu 6-700 miliardi per 
I'edilizia scolastica universita-
ria; la Commissione d'indagine 
ha invece indicato un fabbiso
gno di 6.5 milioni di posti-
alunno. pari a 220-250 mila 
aule, con una spesa globale di 
3 300-4.000 miliardi. piu 250-
260 miliardi per I'edilizia uni-
versitaria. Vi e dunque fra le 
previsioni del rapporto Sarace
no e quelle della Commissione 
uno scarto di circa 1.000 mi
liardi. D'altra parte, scindere, 
come si vuol scindere, la pre-
sentazione delle linee diretti
ve del piano dalle leggi d'at-
tuazione lascia aperta ogni pos
sibility at governo, dove si af-
ferma sempre piu la linea do-
rotea. per ulterior! rinvii della 
riforma. 

Romano ha concluso, dopo un 
ampio esame della dramma-
tica situazione in cui versano 
tutti i settorl della scuola pub
blica, denunciando con forza 
gli aumenti previsti nel bilan
cio della P.I. per finanziare, 
contro il preciso dettato costl-
tuzionale, le scuole private 
(confessionali). 

Siamo dunque alle soglie 
delta programmazione del fi-
nanziamento statale alle scuole 

f>rivate? Riteniamo urgente e 
ndispensabile un chiarimento 

su questo problema, decisivo 
ai fini dello sviluppo della 
scuola pubblica. 

L'oratore ba quindi annun-
ciato che il gruppo comunista 
ripresentera I'Odg respinto in 
sede di Commissione Speciale 
dal governo e in cui si indi-
cano nel rinnovamento dei con-
tenuti ideal I, cultUTali e peda-
gogico-didattici dell' insegna-
mento i presupposti per la ri
forma democratica della scuola 
itaiiana. 

Ampie prospettive unitarie 
per I'emancipazione femminile 

Non a caso il VII Congres
so nazionale deirUnione don-
ne italiane (UDI), che ha 
aperto i suoi lavori ieri po
meriggio nel Teatro Eliseo, 
ha coinciso con il ventesimo 
anniversario della Liberazio-
ne di Roma. Questo congres
so puo essere giustamente 
incluso nelle manifestazioni 
programmate flno al 25 apri-
le 1965 per celebrare il ven-
tennale della Resistenza ita
liana. L'Unionedonne italia
ne nacque proprio venti an-
ni fa come organizzazione 
unitaria delle masse femmi-
nili antifasciste del nostro 
Paese. Partendo dagli ideali 
della Resistenza, l'UDI si 
proponeva di accelerare il 
processo dell ' emancipazione 
femminile, bloccato da venti 

anni di fascismo. La Resi
stenza — come ha giusta
mente detto nel discorso di 
apertura la professoressa 
Ada Alessandrini — non fu 
solo una reazione alle bar-
barie nazi-fasciste. ma fu so-
prattutto un movimento per 
edificaie una societa nuova 
sulle rovine del passato. R 
l'UDI intendeva e intende or-
ganizzare le donne italiane 
per farle partecipare, a pa-
rita di diritti con gli uoml-
ni, alia costruzione di una so
cieta diversa. 

In questi venti anni I'eman
cipazione femminile, grazie 
anche alia tenace lotta del-
l'UDI, ha registrato una se
rie di notevoli successi. 11 
voto concesso alle donne nel 
1946 con la legge De Gaspe-

ri-Togliatti G stato senza dub-
bio il primo e principale at
to che ha cancellato una pa-
lese ingiustizia e ha inserito 
IR donne italiane nella vita 
politica e sociale del Paese. 
Da quel lontano 1946 ad og
gi decine e decine sono i 
successi riportati dal movi
mento femminile nel diffici
le camno de! completo inse-
rimento delle ' donne nella 
nostra societa Le donne so
no presenti oggi nelle assem
blee parlamentari — a Mon-
tecitorio Ton. Marisa Rodano 
e vice presidente della Ca
mera — nei Consigli regio
nali, provinciali e comunali, 
nelle giurie popolari. nella 
magistratura, nella diploma-
zia ecc; la parita salariale 

Ieri sera il PSIUP a « Tribuna politica » 

Vecchietti ribadisce 

al governo Moro-Nenni 
La linea politica e l'azione unitaria del PSIUP nella esposi-
zione del suo segretario - Le ragioni della uscita dal PSI 

La terza puntata di * Tribuna 
politica* dedicata alle confe-
renze-stampa dei segretari dei 
partiti ha avuto per protagoni-
sta ieri sera il compagno onore-
vole Tullio Vecchietti che ha 
risposto alle domande dei gior-
nalisti nella sua funzione di se. 
gretario del Partito socialista di 
unita proletaria, il • nuovo-
partito che per la prima volta 
espone le sue tesi in televisione 
a pochi mesi dalla scissione del 
PSI e a poche seltimante dalle 
elezioni regionali del Friuli-Ve-
nezia Giulfa e dalle ammtnlstra-
tive che hanno gia testimoniato 
come esso trovi nel Paese una 
sua chlara collocazlone. 

Vecchietti ha preso le mosse 
per la sua esposizione introdut-
tiva dalla costituzione in partito 
autonomo della sinistra del PSI: 
-decisione — egli ha detto — 
per noi grave ma meditata, co-
raggiosa ma non awentata, alia 
quale fummo costretti dopo una 
lunga lotta contro la politica 
della destra socialista che non 
e soltanto sbagliata ma, all'atto 
pratico. e in conflitto con i flnl 
del socialismo •». Vecchietti ha 
ricordato pol la lunga polemica 
a p'roposito della partecipazione 
socialista al governo di centro-
sinistra e la necessita di sceglie 
re chiaramente fra due linee 
inequivocabilU quella governa 
lira, che tende a lasciare immu-
tata la strjtttura dell'economia 
cercando un rimedio all'infla 
zione nel contenimento dei con 
suml e del credito. e quella che 
tende a mutare la strutlura del
l'economia con coraggiose ri
forme che creino una nuova 
situazione ed evitino la ridu 
zione del potere d'acqulsto dei 
lavoratori. Per questa linea si 
batte il PSIUP. 

Parlando delle attuali vicende 

Senato 

Mercoledi 
in commissione 

le altre due 
leggi agrarie 

' Mercoledi " prossimo, alia 
Commissione agricoltura del 
Senato avra inizio il dibattito 
sui due disegni di legge go-
vernativi, il primo relativo agli 
enti di sviluppo in agricoltura 
e il secondo al riordino fon-
diario. Si tratta del disegni di 
legge che. insieme alia legge 
sui patti agraii approvata la 
scorsa se turn ana dal Senato. 
costituiscono le leggi agrarie 
governative. ^ 

Ieri rnattfcia la Commissione 
ha discusso anche dell'azlenda 
di Stato per l'ammasso del 
grano. Su golWcitazione del 
compagno sen. Moretti, fl go
verno ha esplicitamcnte am-
messo che tutto e ancora in 
alto mare. 

governative e delle polemiche 
in corso (per cui *c'e da do-
mandarsi se la jarsa prevarra 
tulla tragedia o la tragedia sulla 
farsa*) Vecchietti ha negato 
che nella attuale situazione pos
sa avcre un qualche concreto 
valore la richiesta di un impe
gno all'attuazione del program-
ma di centro-sinistra: « parlare 
— ha detto — della program
mazione come futuro strumento 
di riparazione dei sacrifici che 
fanno i lavoratori 6 un artificio 
per eludere le responsabilita 
dell'oggi». 

Vecchietti ha ricordato pol la 
richiesta del PSIUP delle di-
missioni del governo e il suo 
appello ai socialisti e alia sini
stra dc perche agiscano in que
sto senso respingendo una espe-
rienza governativa che «ha ri-
dotto l'incontro storico fra so
cialisti e democristiani ad un 
grave episodio trasformistico-. 
In quanto al PSIUP. esso — ha 
sottolincalo il compagno Vec
chietti — direnferd forza de
terminate se la sua nascita 
- coincidera con l'inizio di una 
nuova fase che miri a sostituire 
il riformismo conservatore con 
un'azione diretta a gettare le 
basi della trasformazione della 
societa in senso socialista*. A 
questo obiettivo si Ispira l'azio
ne unitaria del nuovo partito 

Le domande dei oiornalisti 
hanno permesso all'on. Vec
chietti di ribadire la posizione 
del suo partito in materia eco
nomica, sulle questioni inter-
nazionali (polemica ideologica 
nel movimento operaio), sulla 
' unificazione * eccetera. 

Al notista politico del Resto 
del Carlino che poneva la do-
manda sulle posizioni del 
PSIUP — in raffronto a quel
le del PCI — a proposito del
le polemiche internazionali, 
Vecchietti ha nsposto ricordan-
do tre punii di dissenso con le 
tesi dei compagni cinesi (ana-
lisi del capitalismo avanzato, 
critiche al mito di Stalin e que-
stione della guerra atomtca) e 
il giudizio posiiivo del PSIUP 
sulla posizione del partito co
munista italiano a proposito del 
nfiuto di un ritorno al »tne-
todo delle scomuniche ». 

Alle obiezioni del direttore 
de La Voce repubblicana. Ban-
diera, che addebitava al PSIUP 
un * processo alle intenzioni » 
del governo, Vecchietti ha ri-
battuto sottolineando come la 
posizione del suo partito si ba
si su una analisi puntuale dei 
programmi e della atttclta go
vernativa confermando peral-
tro limptgno del PSIUP a so-
stenere, contro fl sabotaopio 
delta destra, certe leggi post ti
re (se giungeranno effettiva-
mente in porto> come la legge 
urbanisllca. 

Rispondendo poi a Gino Pal-
lotta (de L'Ora) Vecchietti ha 
ancora ribadito lo analtsi dei 
suo partito sulfa congiuntura 
economica e gli attuali obict-
tipi della D.C. cfce -non av«n-
do potuto portara avantl una 
politica antlmonopoliatlca * 
costretta ogfi oaturalmtnU a 

soggiacere alle pressionl e alle 
richieste dei gruppi monopoli-
stici». 

Vanificate infine con una net-
ta e chiara risposta le doman
de pz'u o meno provocatoric 
del solito Mangwne (di Socia
lismo democratico), del rappre-
sentante del quotidiano del MSI 
e della direttrice della liberate 
La tribuna politics (che — co
me ha tenuto a precisare il 
' moderatore » Jacobelli — non 
ha nulla a che fare con la te
levisione) il compagno Vec
chietti ha trovato occasione 
nella risposta al direttore del 
Roma, Giouanninf. per ribadi
re le ragioni ideali e - l a Inti-
ms e profonda tragedia - della 
uscita della sinistra dal PSI, 
concludendo con I'augurio che 
- il Partito socialists italiano 
torni ad occupare la sua storl-
ca posizione e assolva Is fun
zione che ha assolto nel pas
sato ». 

e un atto codificato dalla 
legge. • .• 

Ma anche se negli ultimi 
venti anni I'emancipazione 
femminile ha fatto passl da 
gigante nel nostro Paese, mol
to resta sempre da fare. Ed 
e stato proprio su questi due 
temi — successi e obiettivi 
futuri — oltre ai compiti e 
alia funzionalita deli'UDI, 
che si e articolata la rela
zione . introduttiva al con 
gresso svolta dalla professo
ressa Serena Madonna. 

I lavori si sono aperti con 
un saluto della professoressa 
Paola Della Pergola la qua
le, dopo aver ricordato il ven
tesimo della liberazione di 
Roma (una delegazione del 
Congresso si e recata alia 
manifestazione ufficiale al 
Teatro dell'Opera) ha chia-
mato alia presidenza, con la 
approvazione deH'assemblea, 
il comitato direttivo uscente. 
A nome del sindaco l'asses-
sore Alberto Di Segni ha 
portato poi al Congresso il 
saluto deH'Amministrazione 
comunale capitolina. Subito 
dopo il discorso inaugurale 
tenuto dalla prof. Ada Ales
sandrini, presidente del Con
gresso, ha parlato Ferruccio 
Parri a nome degli uomini 
della Resistenza. II breve di
scorso ha destato viva com-
mozione fra tutti i presenti, 
specie quando «Maurizio > 
ha rievocato l'eroico sacrificio 
delle donne che parteciparo-
no alia lotta armata contro 
i tedeschi e i fascisti. 

Dopo il discorso di Parri 
ha preso la parola Serena 
Madonna per la relazione in
troduttiva. La prima parte e 
stata dedicata al tema «au
tonomia e unita del'UDI >, 
tema che fu al centro del 
precedente congresso tenu
to nel 1959. L'autonomia 
— ha detto 1'oratrice — de-
ve essere intesa come ca-
pacita e possibilita di libere 
scelte, non certo come disin-
teresse e agnosticismo; non 
bisogna operare scelte di par
te, ma scelte di principi. La 
unita deve essere distinta al-
l'interno e aH'esterno della 
associazione: unita delle don
ne deli'UDI qualunque sia la 
loro fede ed orientamento 
politico; unita aH'esterno del-
I'associazione quale azione di 
tutte le forze e movimenti 
femminili che abbiano iden-
tita di interessi anche se non 
hanno identita di opinioni. 

Nel suo rapporto l'oratri-
ce, per confrontare la vali
dity delle affermazioni di 
principio, ha analizzato ra-
pidamente ma esauriente-
mente le principali iniziative 
e le prese di posizione poli-

II PCI per i rimpatriati dall'Africa 
. Nella prima commissione del Senato, Ieri mattina 11 com

pagno Valenzi. appoggiato dai compagni Gisnquinto. Fabianl 
e De Luca, ha chiesto di apportare emendamenti migliorativi 
alia legge che prevede provvidenze per i rimpatriati dai paesi 
africani. al fine di tener conto delle decision! del governo 
tunisino che portano ail'esproprio di mille agricoltori italiani. 
In particolare il senatore comunista ha chiesto l'aumento del 
sussidio straordinario per il reinserimento; 1'obbligo dl asse-
gnare un alloggio per famiglia all'uscita dal campo dl rac-
colta: l'aumento del sussidio pro-capite degli inabili al lavoro 
oltre la ridicola cifra di 500 lire, sia con nuove provvidenze, 
quali la riapertura dei termini per la legge sui danni di 
guerra, rammissione al beneficio delle leggi contadine, i pre-
stiti a basso tasso e a lungo termine per i commercianti e 
gli artigiani: a dare agli italiani che rientrano in patris. i 
mezzi per poterst reinserire nel corpo della nazione in modo 
sano e produttivo. II governo, nella persona dell'on. Cecche-
rini. si e riservato di rispondere nella seduta della settimana 
prossima. 

Insegnanti tecnico-pratici in sciopero 
Ieri mattina ha avuto inizio lo sciopero di due giorni degli 

insegnanti tecnico-pratici e delle cofiiddette - materie sacn-
ficste- (materie tecniche industrial! agranc, nautiche. com-
merciali. materie tecniche femminili. economis domestics. 
disegno tecnico. insegnanti tecnico-prstici, calligrafia. eteno-
grafia). Lo sciopero trae origlne dslla mancata approvazione 
del disegno di legge che garantisca il reimpiego a tutti coloro 
che non troveranno piu posto neils nuova scuola media. 

Comitato per Ventennale Resistenza 
I senatori Gronchi, Scoccimarro. Spataro. Ruini e Ric-

cardo Bauer sono stati chiamati a far parte del Comitato 
nazionale per la celebrazione del Ventennale della Resisten
za, nominsto con decreto del Presidente dells Repubblica. 

Comregito sui senrizi demografici 
Dall'8 al 12 giugno si terra a Genova il convegno nazionale 

di studl sui servizi demografici. Indetto per dlscutere uns serie 
dl proposte tendenti a snellire il funzlonamento dei servizi 
alieggerendo le spese che ora sopportano i Comuni. Sono pre
viste numeroae relazioni #ul tre argomenti all'ordine del 
giomo. 

tiche deli'UDI negli ultimi 
cinque anni. E' emersa cosi 
la portata del contributo del-
l'organizzazione alle conqui-
ste paritarie delle donne e la 
coerenza e 1'impegno con cui 
l'UDI ha saputo sviluppare 
delle azioni che hanno inve-
stito ed impegnato centinaia 
di migliaia di donne: pensio-
ne alle casalinghe, abolizione 
dei licenziamenti per matri-
monio, obbligatorieta dei ser
vizi sociali in un nuovo as-
setto urbanislico, raccolta 
delle firme per il disarmo 
della poiizia, partecipazione 
alle campagne elettorali am-
ministrative e politiche. 

Serena Madonna e passata 
poi ad analizzare i problemi 
che stanno oggi davanti alle 
donne e alia nostra societa. 
Di fronte alia congiuntura 
l'UDI ritiene compito e re
sponsabilita delle associazio
ni femminili richiamare le 
donne, le autorita, l'opinione 
pubblica suU'attualita di ri
forme, tali da incidere in 
modo determinante sugli in-
dirizzi della organizzazione 
civile della societa e dell'oc-
cupazione femminile. Dopo 
aver esaminato i termini 
nuovi nei quali si pone oggi 
la question© femminile e gli 
ostacoli oggettivi che rallen-
tano il processo di emancipa
zione, la relazione si e soffer-
mata sulla necessita di creare 
un'ampia unita di intenti e di 
azione fra tutte le donne. A 
questo proposito sono state 
citate una serie di iniziative 
che hanno visto schierarsi 
uniti accanto all'UDI i mo
vimenti femminili cattolici e 
socialdemocratici. 

A conclusione del rappor
to e stata esaminata la poli
tica dell'associazione in cam
po internazionale con riferi-
mento ai problemi di gran-
de responsabilita che il nuo
vo corso di politica interna
zionale pone di fronte a tutti. 

Dopo la relazione introdut
tiva ha parlato la dottoressa 
Marisa Passigli sulle « strut-
ture deli'UDI e le modifiche 
alio statuto dell'associazio
ne >. 

In serata, nel Palazzetto 
Venezia, si e svolto l'incon
tro con le delegazioni stra
niere che seguono i lavori 
del congresso. Erano presen
ti Nonna Muraviova, raem-
bro del Soviet Supremo e dl-
rigente del Comitato donne 
sovietiche; Majda Gaspari, 
per le donne jugoslave; Mag-
deleine Moret, vice presiden
te dell'Unione donne france
si; Bell Lloch, dell'Unione 
donne spagnole in esilio; Ro
sa Jasovich Pantaleon, della 
Federazione democratica in
ternazionale femminile. 

Numerosi sono stati i mes-
saggi augurali inviati alia 
presidenza del Congresso fra 
cui quello del compagno Pie-
tro Nenni, vice presidente 
d e l Consiglio, di Dolores 
Ibarruri, Anna Seghers, Hel-
lae Meltti, Alicia Musialowa, 
presidente della Lega delle 
donne polacche. ed Eugenie 
C o t t o n , presidente della 
FDIF. 

I lavori proseguiranno nel
la mattinata di oggi e tutto 
il giomo di domani. sabato. 
Oggi pomeriggio nel ridotto 
del Teatro Eliseo avra luogo 
una « Tribuna > sui problemi 
femminili. 

Taddeo Conca 

Votazione nulla 

per il presidente 

del gruppo d.c. 

del Senato 
La votazione per la elezlone 

del presidente del gruppo par-
lamentare dc del Senato av-
venuta ieri ha riservato alcu-
ne sorprese. Difatti dalle urne 
non e uscito alcun risultato 
concreto: ncssun candidato ha 
avuto la maggioranza richie
sta della mcta piu uno dei 
componcnti del gruppo. Gava 
ha ottenuto 63 voti. Le schede 
bianche sono state 35. 5 voti 
sono andati al sen. Oliva, 3 al 
sen. Ceschl e uno al sen. Mon-
ni. Polche 11 numero del voti 
necessari per I'elezione era 68, 
la votazione dovrs ripetersL 

Anche alia Csmera, Ton. Zac-
cagnini, presidente uscente del 
gruppo parl&mentare dc, e sta
to rielctto presidente del grup
po stcsso con un eslguo mar-
gine di maggioranm. 

1 
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LA TOSCANA FINALISSIMA A PORTE CHIUSE 
}•> *' 

di Maurizio ' Ferrara 'M>W 
t r \ 

i* i ; 

Gli assegnatari sono intrap-
polati da un meccanismo 
burocratico che essi non 
controllano, dal quale sono 
distanti e al quale sono 
estranei -1«riformatori» si 
fanno vedere solo quando si 
tratta di riscuotere, vivono 
nelle low sedi urbane, decU 
dono senza consultare nes-
suno, sono esosi come agenti 
del fisco. 

« i 

pitolo 
«riforma» 

Dal noitro inviato 
AREZZOGROSSETO, , 

giugno. 

G IRANDO per la Toscana, 
vado alia ricerca dei se-
gni della < riforma » e 

• ' bonijica in agncoltura. 
Mi affaccio al belvedere di Cor-
tona, il sindaco mi indica I'enor-
vie spazio verdeggiante e oro 
della Val di Chiana, dall'azzur-
ro piatto del Trasimeno alle on-
dulazioni lontane dei colli se-
nesi. E' un ben di Dio, sembra, 
il projano resta incantato. Ma i 
non profani i panorami li ana-
lizzano, ci vanno dentro. Mi par-
lano di c siccitd *, il male orri-
bile delle antiche campagne, 
nient'affatto debellato, qui. « E 
l 'Ente Irrigazione Val di Chia
na? > domando. Scuotono la te
sta. L'Ente (nato nel 1961, su 
imziativa di Fanfani che raccol-
sc una serie di richieste conta-
dine maturate in una diecina di 
anni di lotta, proteste e proposte) 
s'e poi rivelato, come al solito, un 
anello in pin del sistema mono
polistic, una mano in piii alle 
societa elettriche concessionarie 
delle acque e all'azienda agraria 
capitalistica. E' vero che l'Ente, 
talora, ha richiesto perfino il pa-
rere della Federmezzadri, su ta-
lune questioni. Ma e anche vero 
— notano i comunisti toscani, i 
quali non hanno la sveglia al col-
lo — che tali < appoggi » l'Ente 
spesso li cerca per Jar meglio la 
sua politico ambigua. I dubbi al 
proposito, comunque, saranno ftt-
gati, tenendo conto che i due se-
natori fanfaniani dell'Aretino 
(Bartolommei e Moneti) nel ri-
chiedere la trasformazione del-
l'< Ente Irrigazione * in * Ente di 
Sviluppo >, hanno anche invo-
cnto tin articolo del Piano Verde 
(il 23 per Vcsattezza) in base 
al quale se l'Ente dt Sviluppo sor-
gerd esso dovra esserc il piii ac-
centrato possibile, escluderd ogni 
rappresentanza sindacale, taglie-
ra fuori i comuni da ogni rcspon-
sabilita e direzione. Se le cose 
andranno cost (ma I'opposizione 
e forte, nei comuni, nei partiti. 
fra i contadini) avrcmo in Val di 
Chiana un ente * riformatore > di 
tutto riposo per gli agrari e i mo
nopolist mentre gli eventuali be-
nefici saranno pagati dalle classi 
lavoratrici e dai comuni tnteres-
$ati (dell'Aretino, del Senese, e 

Domani il 

quinto servizio ' 

Grosseto e 
Rosignano: 

gli operai contro 
il monopolio 

A GROSSETO gli operai 
lotta no contro un monopolio 
(la Montecatini) che lavora 
con lo stile coloniale: alta 
produttivita aziendale, de-
pressione economica della 
societa civile. Sono propno 
• bravi » quelli della Monte
catini a fare i loro affari 
alle spalle di un'intera zona 
dai nomi drammat ic i , Ribol-

. la, Gavi , Gavorrano, sem-
pre piu spopolata e depres-
sa. E I'Azienda di Stato sta 
a guardare.. . 

A ROSIGNANO SOLVAY 
I termini del contrasto non 
sono • ottocenteschl », come 
in M a r e m m a . Ma la ten-
sione 4 forte. E il gigante* 
sco monopolio internazionale 
benche sia riuicito, in altr i 
tempi , a dare al Comune 
il cognome del suo fonda-
tore non e riuicito a deviare 
la marcia del suo antago
nist a locale, la classe ope-
ra ia . I I PCI a Rosignano e 
passato dal 45 al 48 ̂  il 
28 apri le. E in fabbrica la 
ftita C G I L ha piu del 70 <£ 
M votl . 

dell'alta Valle del Tevere) a prez-
zi incontrollati e incontrollabili. 
Se questo e il c fanfanismo > nel
la pratica, ci si domanda (e se 
lo domandano anche i giovani 
cuttolici di Arezzo imbestialiti 
per la piega che prendono le 
cose) se poi e vero che questo 
€ Junfanismo > esista come teo-
ria e prassi e di sinistra > o se 
non sia, calato nella realta, un 
surrogato solo piu efficienle e 
spregiudicato del vecchio « rifor-
matorismo > centrista di cattiva 
memoria. 

Progetti dell'Ente a parte, per v 
ora la Val di Chiana si regge 
tuttora sulle bonifiche di Leo-
poldo di Lorena, l'< austriaco *, 
il quale fece costruire un cana-
lone che serve ancora, sia pure 
poco. In quanto al resto, la de-
cantata € dinamica > del capita-
lismo agrario che finora qui ha ' 
regnato incontrastato su mczza-
dri e coltivatori, ha ridotto la 
Val di Chiana a una terra dal-
la quale la gente trova piu eco-
nomico [uggire (anche di qui, 
in undict anni, se ne e amlato 
circa il 20 per cento della popo-
lazione agricola. E si che qui 
non e terra di montagna « in-
grata *). 

Un capitolo 

penoso 
II capitolo «rijorma > in To

scana e forse uno dei piii peno-
si. Ad Arezzo si chiama Ente 
Irrigazione: a Grosseto si chia
ma Ente Maremma. Si tratta di 
un capitolo particolarmente pe
noso non gia perche — come di-
cono i fautori delle soluzioni in-
dividuali — la < riforma > in se 
e per se non funzioni e lo Stato 
abbia il dovere solo e soltanlo 
di dare miliardi a Bettino Rica-
soh, che poi li fa fruttarc lui. La 
penosita delle attivita di rifor
ma sta nel fatto che essa fun-
zionerebbe sc chi la dtrtge la 
avesse concepita come un mezzo 
per c liberare > e non per mgab-
biare i contadini. 

Parlo con gli assegnatari dpi 
Grossetano, in una riunione not-
turna fumosa e tempestosa. E' 
un diluvio di proteste: mi squa-
dcrnano i conti, voce per voce, 
e ne vien fuori un massacro di 
debiti c spese. Se la cavano so
lo quelli che hanno avuto tn 
sorte piii terra. Per gli altri e tin 
guaio; gli hanno dato una terra 
pessima, gonfia di salmastro, li 
hanno oberati di debiti, pot qli 
hanno detto « arrangiatevi >. Al-
cuni di qucsli assegnatari, oggz. 
addirittura scappano, come mez-
zadri di montagna. Vwono < ap-
poderati * secondo lo schema del 
< divide et impera >, isolati in 
mezzo alia Maremma come pio-
nieri. In quanto alle famose 
< sceltc > e alia * voce in ca
pitolo » che ogni seria rifor
ma dovrebbe conferire ai «r i -
formati *, meglio non parlar-
ne. Gli assegnatari hanno i li
bretti aziendali carichi, a loro 
insaputa. di addebiti messi d'uf-
ficio. per trasformazioni che. 
talrolta. serenno noco o nien-
te. La fame d'acqua buona im
pera. perche quclla che e'e d 
salmastra, rtschia di bruciare tut-
to. La stessa < cooperazione > 
dell'Ente e una spina nel fianco 
degli assegnatari. La diffidenza 
per la cooperazione coatta e talc 
che, paradossalmente, in zone di 
riforma, i contadini preferiscono 
aftittare ti trattore da un privato 
piuttosto che dalla cooperativa. 
Sc poi si pensa che gli « assegna
tari >, in realta, sono affittuari, 
perche stanno sulla terra in base 
a un contratto con la clausola dt 
« riservato domimo * (se non pa-
ghi le rate, ti cacciano e tra le 
cose da pagare gli assegnatari, 
sia pure poco, pagano anche u 
* Piano Verde >) si pud ' com-
prendere ti carattere non rifor-
matore ma ingabbiatorc della 
politico dell'Ente. 

Come bilancio di una simile 
politico nelle zone dt riforma 

accanto a un 20 per cento dt 
contadini divenuti c autosuffi-
cienti > (i piu fortunati, quelli 
che hanno terre piii ricche, piu 
acqua, piu strode) l'Ente Marem
ma registra I'abbandono di ben 
938 poderi e una situazione debi-
toria individuale che si aggira su 
una media di mezzo milione per 
nucleo familiare. E si che qui la 
riforma non e caduta su una mas-
sa contadina arretrata o incapa-
ce di afferrare il valore produiti-
vo dei concimi chimici e delle 
nuove tecniche. II contadino to-
scano sara individualista ma non • 
e ne * mugiko * ne figlio di c mu-
giki », su di lui non pesa un'ere-
ditd passiva, assenteistica. II suo 
e tin € individualismo » che non 
si ribella al principio della rifor
ma ma al modo balordo e farisai-
co con cut la riforma gli e andata 
non incontro, ma addosso, talora 
schiacciandolo. Con dei contadini 
esperti, previdenti e pignoli co
me quelli toscani, con gente che 
sa a memoria, tramandata da pa
dre in figlio, I'arte di far frutta
rc perfino i bordi delle strode, ci 
voleva la combinazione affaristi-
co-burocratica degli Enti demo-
cristiani e della Federconsorzi 
per non far fruttare, come po-
trebbero, la Maremma, la Val di 
Cecina, la Val d'Era, la Val di 
Chiana. Invece le cose stanno co-
si e i Montanelli gongolano. 
«L 'Ente Maremma e fallito >, 
scrivono, esaltando contro il 
principio della riforma la figura 
del « privato ». La polemica, ov-
viamente, e balorda perche so
no stati propria i calcoli tacca-
gni d'origine privatistico-specu-
lativa a fermare lo sviluppo a-
gricolo toscano. Ed e proprw la 
stessa mentalitd privatistico-spe-
culativa che e alia base degli 
enti d.c. a frenare lo sviluppo 
della riforma. Giocare con le pa
role e facile; ed e ancora facile 
ai liberali presentare la riforma 
come un fatto < socialista >, fal-
limentare. La realta e che cid 
che fallisce, nella Riforma de-

mocristiana non e il suo inesi-
stente «socialismo > (771a non 
sanno neppure dove sta di casn 
il socialismo i riformatori demo-
cristiani, che < appoderano » le 
famiglie contadine ben distanti 
I'una dall'altra, per paura che 
nei borghi nascano le sezioni del 
PCI — che nascono pero lo stes-
so) ma il suo ben presente neo-
capitalismo, il suo fiscalismo, il 
suo «cooperativismo» di tipo 
corporativo e fascista, il suo pa-
ternalismo, la sua spocchioaa 
inefficienza. Da questo, non da 
altro, dipende la circostanza che 
dopo anni e anni di riforma la 
media della produzione per et-
taro non supera le life 100.000 
e il reddito medio pro-capite le 
290.000. E' una oculata distribu-
zione di disagio, in sostanza, 
quella degli Enti democristiani. 
€ Colpa della riforma? > chiedo 
ai miei piuttosto turbplenti in-
terlocutori, gli < assegnatari > di 
Grosseto. • < 

Sbagliano 

due volte 
* E' colpa dei riformatori! > 

mi rispondono in coro. Non si 
tratta solo di < sfoghi > antifi-
scali. II fatto e che questi asse
gnatari sono intrappolati da un 
meccanismo burocratico che essi 
non controllano, dal quale sono 
distanti ed estranei. I « riforma
tori > si fanno vedere solo quan
do si tratta di riscuotere, vivono 
nelle loro sedi urbane, decidono 
senza consultare nessuno, sono 
esosi come agenti del fisco, petu-
lanti e inefficienti come profes-
sorini presuntuosi. « Che li pos-
sino... > borbottano i contadini. 
Nessuno di essi sognava, dive-
nendo « assegnatario >, di farsi 

Contadini toscani al lavoro in una fattoria d«lla Maremma. 

mi posfo dt paradiso in terra. Ma 
e certo che pochi, oggi, sono gra
ft per il modo con cui, sulla loro 
pelle, lu Democrazia -cristiana 
ha condotto I'esperimento < rt-
formatore > centrista. La tecni-
ca usata e tale che fa pensare sc 
non sia giusta I'ipotesi piii spe-
ricolata secondo cui, in alcum 
settori democristiani, nel dise-
gno generate rientra anche quel-
lo del fallimento dei propri e-
spcrimenti di riforma, per dimo-
strarne la inutilitd. Ma se que-
sta ipotesi e vera, i democristia
ni sbagliano due volte: se il fa
re la riforma male non U salva 
dagli insulti delle destre, far lu 
riforma malissimo, non li salva 
dalla protesta delle popolazioni 
c riformate » che vogliono una 
riforma come si deve e non in 
punta di piedi, o di nascosto, per 
non dare fastidio agli «altri >. 

Quel che ci vuole, e una po
litico dt riforma e bonifica sul 
serio, che ancora non e'e stata. 
La gente chiede piii terra: ma, 
anche se - la qtiestione e seria 
e non e risolvibile dando agli 
assegnatari delle « aggiunte > di 
terra cattiva, la questione di fon-
do e che i redditi della terra mi-
glioreranno soltanto se • l'Ente 
compira una < svolta > negli in-
vestimenti, tendendo alia mecca-
nizzazione e alia specializzazio-
ne. Ci sono poi migliaia di etta-
ri da irrigare, e e'e da creare 
una struttura di mercato per la 
compravendita di prodotti, an
che sul piano internazionale. E 
non si pud poi pretendere che le 
cellule vitali della riforma, le fa
miglie, vivano nelle condizioni 
assurde in cui sono state poslc. 
I debiti che i contadini hanno 
contratto, non sono dovuti a 
€ eccessi di consumo >, come di
ce Carli: ma a un reddito che e 
basso per motivi strutturali, a 
spese squilibrate per errori di 
calcolo non dei contadini ma 
dell'Ente. Dunque la revisione, la 
dilazione e la sanatoria dei de
biti si impongono. Cost come si 
impone la revisione del contrat
to di assegnazione, garantendo 
anche ai figli e alia moglie de
gli assegnatari il diritto di pro-
prietd e la possibitifd di < surro-
gazione >. In sostanza si tratta 
di t rasformare in senso ctuilc e 
democratico la struttura inter
na del meccanismo della Rifor
ma, ponendo i contadini al cen
tra del processo produttivo, tion 
lasciandoli ai margini. Per que
sto le cooperative esistenti non 
devono risultare per i contadini 
un < obbligo > in piu, ma un 
punto di forza. E non sard mai 
cost finche le cooperative sa
ranno di tipo € peronista », sen-
za vere elezioni tra i soci, desti-
nate non a dare autonomia ai 
contadini ma a tncasellarh in re-
parti burocratizzati, da tenere 
sotto attento controllo. 

In conclusione, anche nelle zo
ne di riforma — come nelle zone 
di mezzadria — il nodo della 
ensi agricola resta politico e so-
dale. Sono le scelte neocapila-
Ustiche dei democristiani, che 
mettono le campagne mezzadnh 
alia merce del capitate prtrato 
che le sconquassa. E sono le 
scelte corporative nelle zone dt 
riforma, che fanno marcire il 
barlume di nuova struttura che 
s'cra crcala nelle zone dt Ma
remma, E non e che il caratte
re del nodo non sia chiaro alia 
gente. Psicologismo e macchiet-
tismo a parte sul < carattere * 
dei toscani, i fatti danno chia-
rezza sempre piu. E non e per 
« rosolia politico > generica, ma 
per una acquisizione sempre piii 
cortsapecole di che cosa signtfica 
avere o non avere il potere in 
mano, che mezzadri e assegna
tari, nelle condizioni piu diver
se, nelle « Toscane » piii diffe-
renti, guardano sempre a sini
stra, Dico a sinistra, si inlendc, 
non al centro-sinistra. 

Maurizio Ferrara 

> A 

Duemesidi 

spareggiperlo 
1 

scudetto 1925 
Sono passari quasi quarant 'anni da allora, I'eta gia matura di 

un uomo, I'eta di Mastroianni e di Walter Chiari, anche Lorenzi 
nasceva in quelTanno, Mazzola I, cioe il padre di Mazzola I I 
e I I I (cosi vorrei che l i chiamassero, come usava una volta), era 
u n b a m b i n o d i s e t t e . E r o u n b a m b i n o a n c h ' i o , a v e v o c o m i n c i a t o d a poco a i n t o -
r e s s a r m i v a g a m e n t e e g o l o s a m e n t e d i s p o r t , c ioe ca lc io , b o x e e c ic l i smo: m a 
u n ' e c o p i u t t o s t o p r e c i s a d e l l ' e p i c a b a t t a g l i a t r a G e n o a e B o l o g n a m ' a r r i v o e 
c o m e . C i n q u e p a r t i t e c h e t e n n e r o o c c u p a t i p e r t u t t a Tes t a t e (da l 24 m a g g i o al 
9 agosto!) le due squadre e i loro tifosi; c inque part i te ci vollero per decidere chi, 
l 'hanno successivo, sarebbe sceso in campo con lo scudetto sulla mafilia. La ma^nior 
par te degli appassionati di oggi in quei giorni non era nemmeno nata, logico non 
sappia quasi niente di quella ormai favolosa vicenda; la maggior par te dei viventi 
d'ciliora sono morti , e tra di 
loro anche taluni protagoni
st! di quelle part i te (i ge-
noani Alberti, Barbieri , Bel
lini, Leale e Catto. i bolognesi 
Giordani. Muzzioli e Perin). 
che non potrebbero raccontar-
le. Quarant'anni sono un bat-
tito di ciglio di fronte alia sto-
ria, ma nella vita degli uoniini 
hanno un peso greve, raechiu-
dono quasi due generazioni: i 
quarant'anni che intervallano 
i Genoa-Bologna d'allora e il 
Bologna-Inter di oggi sono co-
si lunghi che in mezzo e'e qua
si tutto il fascismo. e'e la libe-
razione e e'e il regime demo-
cristiano; Gmmsci e ancora li-
bero quell'estate. Matteotti e 
stato ucciso l'anno prima, Gio
vanni XXIII non immagina 
mai che un giorno sara papa. 
Stalin e appena succeduto a 
Lenin e Krusciov e un giova-
notto di belle speranze, Roose
velt un giovane uomo politico 
e Kennedy un bambino che 
gioca a palla. 

Figuratevi se un tifoso di 
oggi puo ricordarsi di De Pra 
e di Gianni, ovvero i due gran-
di portieri di quelle partite. 
dei terzini Bellini e De Vecchi 
detto « figlio di Dio» da una 
parte, e Borgato-Gasperi dal
l'altra, delle due celebri me-
diane Barbieri-Burlando-Leale 
e Giordani-Baldi-Genovesi; di 
Alberti e di Perin, di Sardi e 
di Santamaria, di Delia Valle 
e di Schiavio. di Catto e di 
Muzzioli, di Pozzi e di Mo-
ruzzi, io li ho mischiati tutti. 
gli attaccanti in rossoblu di 
qua e di la. e sarebbe un bel 
«quiz» vedere quanti sanno 
distinguere genovesi e bolo-
gnesi tra loro. Ho poco da di-
vertirmi del resto: son giochi 
melanconici e ti ci conti in-
sieme tutte le grevezze della 
tua mezza eta. 

Anche l'anno prima la finale 
del campionato, o spareggio 
come si preferisce dire adesso. 
s'e svolta tra Genoa e Bolo
gna. che vincono cosl per due 
stagioni di seguito i rispettivi 
gironi, e per due stagioni deb-
bono vedersela direttamente. 
II campionato a quel tempo si 
disputava in due gironi. le vin-
centi s'incontravano prima sul 
campo deU'una e poi deU'altra. 
con una «bella - se necessa-
rio. Non si teneva conto del 
goal-average, ma solo del ri-
sultato: tant'e vero che 1'altro 
spareggio che impegno il Bo
logna prima di quello di do-
menica prossima (1929. contro 
il Torino^ si concluse con la 
-be l l a - di Roma (1-0, goal di 
Muzzioli e secondo scudetto 
bolognese) pur essendo in van-
taggio di goal il Bologna (3-1 
a Bologna. 0-1 a Torino). Infi-
ne. c*e da dire che i gironi che 
designano le finaliste compren-
dono solo le squadre setten-j 
trionali. 

Quelle del centro-sud sono 
ancora bambine: hanno i loro 
campionatini, e quella che ar-
riva prima primissima e am-
niessa ali'onore di batt«rsi con 
la finalista del nord, p»*r una 
finale nazionale che pero non 
interessa nessuno. Infatti chi 
ha vinto al nord e il nuovo 
campione: la partita al sud 
(anzi due. una a Roma o Na-
poli o in Toscana e una a Bo
logna. Genova. Torino o Mila-
no) non e che una specie di 
giro d'onore per gli undicj 
trionfatori. che semmai devo
no stare attenti a non umiliare 
i provvisori rival i. anzi i do-
cili partners di un'esibizione: 
a non aggravarli con troppi 
goals, ecco. 

Cosl andarono le cose fino 
al 1929. che fu l'ultimo anno 
dei due gironi e della separa 
zione tra nord e sud. Furono 
molti anni di finali. tutto il rie-
cennio degli anni venti. dicia-
mo: ma niente di simile alia 
calda estate del 1925 e'era mai 
stato ne ci f J in seguito. Co«;a 
sono i pasticci delle provette 
manomesse di fronte a cinque 
scontri a oltranza. pieni di 
tempi supplementary di fati^a 
e di tifo"' Tanto tifo che 0 
scapparono addirittura le re-
volverate. come poi vi raccon-
teremo. 

• • • 
Prima di quel 24 maggio. 

non e poi che le due squadre 
abbiano proprlo passeggiato 
Leggo su un aureo libretto 
(-11 mezzo secolo del Bolo
gna <•> che i rossoblu di Schia
vio tra girone eliminatorio e 
amichevoli vengono da 46 par
tite. nel corso delle quali han
no segnato ben 121 goals (un-i 
volta per tutte i miei 121 o 
46 lettori mi scuseranno ?e 
non uso. ne userb mai la paro-
la - r e t e - . cui sono allergica-
mente sensibilizzato da quan
do i fascist! la imposero in 
luogo di goal; c mi pcrdonino 
la civetteria di scrivere sem
pre goal con la grafia inglcse. 
• tanto di s al pluxale, non 

Renzo De Vecchi, - i l figlio di 
Dio», uno dei piu famosi ter
zini della nazionale italiana 

posso fame a meno). Va detto. 
certo, che la maggior parte 
degli awersari — tolti cioe i 
torinesi e anche i piemontesi 
(la Pro Vercelli!), i milanesi 
e magari Padova, Brescia e 
Modcna. a quei tempi ben for-
ti — oppongono solo rozza e 
inadeguata resistenza. Ma e 
tempo di arrivare a quel 24 
maggio. Sentirete che roba: 
e'e almcno un episodio che 
scotta in ognuna delle cinque 
partite. 

La prima si svolge a Bolo
gna. A cinque minuti dalla fi
ne il risultato e di 1-1. Catto 
del Genoa segna il 2-1. Manca 
un minuto Rigore contro il 
Genoa. - I miei compagni •», mi 
ha raccontato un mese fa il 
portiere De Pra, cioe un si-
gnore voluminoso di 64 anni. 
- piangono tutti. Io divento un 
leone e mi metto a urlare co
me un matto che lo paro, lo 
paro. Parte Baldi per il tiro, 
e parto anch'io, esco almeno 
sei metri dalla porta e lui, che 
era un rigorista inesorabile, mi 
infila sulla mia sinistra. Ma 
I'arbitro appena m'ha visto 
muovermi ha fisehiato, e cosl 
il goal non e valido. Baldi, con 
le mani nei capelli, scappa 
verso il centro del campo, ma 
i suoi compagni lo fcrmano. il 
capitano Della Valle gli co-
manda di ripetere lui il tiro. 

Angelo Schiavio nei pr imi 
anni della sua c a r r i e r * 

Io adesso mi guardo bene dal 
muovermi, solo mentre sta per 
tirare accenno a uno sposta-
nieuto del corpo verso sini
stra. cosl lo indui-o a tirarmi a 
destra. dove infatti mi butto 
alia cicca. D6 una manata al 
pallone. che tocca il palo e 
lentamente torna verso di me. 
Io per6 sono sbilanciato, Baldi 
arriva a cento all'ora e so che 
non farb in tempo a ricuperare 
la palla. Con immenso sollie-
vo. vedo i miei compagni, e 
Burlando in testa a tutti, but-
tarsi come pazzi su Baldi e 
atterrarlo L'arbitro non osa 
dare un altro rigore, fischia la 
line, abbiamo vinto...». 

Rivincita a Marassi. Vince 
il Bologna per 2-1. Fino a tre 
minuti dalla line il Genoa e 
campione, 1*1 — 1 gli basta. A 
Pozzi, ala destra del Bologna, 
viene in mente di mandar sot-
to il mediano Genovesi, pren-
dendo il suo posto: una mano-
vra che qualche volta ha frut-
tato. * An e meca samper fe
stal •» dice Genovesi spostan-
dosi all'attacco, ma intanto gli 
arriva la palla, va via e giunge 
a distanza di tiro. De Vec
chi gli viene incontro, lui 
lo scavalca con un pallonetto, 
che Della Valle raccoglie di 
testa sorprendendo De Pra 
spiazzato. Bisogna ricomincia-
re tutto daccapo, le due squa
dre sono alia pari. . . 

E pari restano negli altri 
due romanzeschi incontri, - il 
primo a Milano (2-2), il se
condo a Torino (1-1). Ai tem
pi supplementari ci arriva so
lo il « match » di Torino, per
che al momento di ripresen-
tarsi in campo dopo la fine 
dei 90* il Genoa rimane per 
protesta negli spogliatoi. II 2-2 
ch'era un 2-0 per il Genoa 
alia fine del primo tempo, fe 
propiziato da un goal fanta-
sma di Muzzioli: ancora oggi 
nessuno sa se quel tiro ha 
sfondato la rete o. finito fuori. 
e stato fulmineamente •> truc-
cato •• dai tifosi bolognesi che 
stazionano dietro De Pra. Cera 
tanta gente che l'arbitro Mau-
ro 6 costretto a far giocare la 
partita (come avvenne pochi 
anni fa per un Inter-Juven-
tus) col pubblico fin sulle linee 
bianche. 

Passa un mese di polemiche 
(il Genoa dice che il goal non 
e valido. il Bologna che il Ge
noa non doveva ritirarsi ma 
reclamare) e solo il 4 luglio ft 
possibile giocare il quarto In
contro, che si pensa sara quel
lo definitivo. Per impedire la 
sia pur pacifica invasione di 
campo di Milano. e'e tanta di 
quella forza pubblica che li 
calcola vi sia un carabiniere 
ogni cinque metri. Ricorda un 
testimone: «Mai partita fu 
giocata piu correttamente per 
tutti i 120 minuti di gioco, mai 
direzione fu piu magistrate di 
quella dell'arbitro Gama, mai 
cquilibrio fra due squadre e 
due sistemi di gioco fu piu 
perfetto-. Questo idillio fu 
brutalmente spezzato da quel
lo che awenne dopo, in sta-
zione, dove i tifosi che ripar-
tivano per Bologna e per Ge-

_nova vennero alle mani. Qual-
"cuno anzi tirb fuori la pisto-

la, ci scappb un ferito e gli 
spari furono molti. Era ancora 
vicino il tempo dei soprusi e 
delle squadracce fasciste... 
Scandalo enorme, altre pole
miche, infine il rischio che il 
campionato non avesse un esi-
to finale (un no* come oggi 
con la vivaddio incruenta sto-
ria del doping). 

Passb ancora un mese, la 
pace fu fatta, e venne deciso 
di risolvere la dura questione 
della superiorita di questa o 
quella squadra giocando una 
sola partita, a porte chiuse. La 
stampa scrisse che si era scel-
to Torino, invece pochi cospi-
ratori sapevano che si tratta-
va di Milano. 

9 agosto, ore 7 del mattino. 
Sveglia alle 4 per tutti, cola-
zione (Delia Valle mangiO 
mezzo polio, tutti gli altri, ge-
noani e bolognesi. spizzicarono 
banane o zabajoni). un'ora di 
massaggio e poi via. Cento 
spettatori soltanto assistettero 
alia storica finalissima, diri-
genti federal! e giornalisti. IT 
forse 1'unico caso al mondo di 
una gara calcistica tanto im-
portante che si svolge in asso-
luto silenzio, in un campetto 
di periferia senza nemmeno 
tribune. Si sentivano i richia-
mi dei giocatoii, i due goals 
non suscitarono la piu tenue 
eco di scatenato cntusiasmo. 
Vinso il Bologna, segnarono 
Pozzi al 1. tempo e Perin al 
2 . il Bologna conqiwstb il suo 
prin::» scudetto fine.-.do in no-
ve, per l'espulsionc di Gior
dani e del terzino Borgato. 

Puck 
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Una fitta giornatadi manifestazioni per ricordare i venti 
anni dall'ingresso delle truppe alleate a Roma e/ insieme, i 
nove rnesi di dura battaglia contro I'occupante nazifascista 

Corteo alia Storta 
assemblea all'Opera 

Comandanti partigiani e membri del C.LN. alia 
manifestazione nel massimo teatro delta capitate 

Roma ha celebrato ie r i / con solenni e commosse cerimonie, il ventesimo 
anniversar io della Liberazione. Insiome a quel pr imo giorno di l iber ta sono 
s ta t i r icordat i i mar t i r i che lo p repa ra rono con la loro lotta e il loro sacrificio. 
L e celebrazioni si sono concluse in serata , al Tea t ro deH'Opera, con una mani -
festazione alia quale ha parteeipato il Presidente della Repubblica Segni e nel corso 
della quale hanno parlato il vicepresidente del Consiglio Nenni e il sindaco di Roma 
Petrucci. Dopo un concerto, eseguito dall'orchestra e dal coro dell'Opera, allievi del-
l'Accademia nazionale d'arte drammatica hanno letto alcuni brani delle lettere dei 

Caduti e dei diari della Re-

Messaggio della CGIL 

Vent'anni dal 
Patto di Roma 

i 

La Segreteria della CGIL 
ha rlcordato con un mes
saggio ai lavoratorl itallanl 
e a tutti I democratic! la 
atorica data del 3 glugno 
in cui fu firmato vent'anni 
fa II « Patto di Roma », che 
servt di base per la coatl-
tuzione della Confederazio-
ne unitaria. 

« Mentre Infurlava la bat
taglia dei popoll liberi per 
la distruzlone del fascismo 
e del nazlsmo e si svilup-
pava la lotta eroica di tutto 
il popolo italiano per la cac-
ciata dei tedeschi Invasorl 
e dei fascisti, il Patto uni-
tario di Roma poneva le 
bast della impetuosa parte-
cipazlone dei lavoratorl al-
I'opera immane di ricostru-
zione del paese, che, era 
detto net Patto, sarebbe 
stata necessariamente Im-
perniata sulle forze del la-
voro. Sin dalla sua costi-
tuzione il Sindacato unlta-
rio, strumento della efficace 
difesa degli interessi eco-
nomicl e moral! dei lavo
ratorl, affermava cos! quel
ls chiara coscienza delle 
proprie responsabilita di 
fronte alia nazione, a cui 
doveva ispirare negli anni 
successivi , e ancora oggi, 
tutta la sua azione. 

« I principl dell'ampia de-
mocrazia interna; del ri-
spetto assoluto delle opi
nion! politiche e religiose 
diverse dei propri aderenti; 

dell'indipendenza dal partiti I 
politic! e dal governo che . 
la CGIL si e sforzata di svl- I 
luppare In quest! anni ed a 
cui rimane fermamente fe- I 
dele, hanno costltuito it so- | 
lido fondamento dell'unita 
che veniva allora raggiunta. I 
Vent'anni di lotte gloriose • 
ed imponentl dei lavoratorl i 
italiani per conquistare as- | 
s ieme a magglori diritti e 
a piQ alte condizioni dl vita 
il posto che ad essi e as-
segnato dalla Costltuzlone . 
repubblicana nella direzlo* I 
ne del paese, c i s e p a r a n o 
dalla storlca dichiarazione I 
sulla reallzzazione dell'unita | 
sindacale. 

- L'impegno per la rlcom-
poslzione dell'unita sindaca
le, - nelle nuove condizioni i 
create dallo sviluppo delle | 
lotte operaie, contadlne, del 
tecnici, degli impiegatl e dl I 
nuove categorle di lavora- I 
tori ft pIG che mai attuale. • 
Sempre piu chiara appare I 
la necessita di opporre agli 
attacchi padronali la bar- I 
riera insuperabile dell'unita | 
nell'azione dei sindacati e , 
del lavoratorl. A questa I 
opera la CGIL ft Impegnata • 
con tutte le sue energie: i 
mentre auspica che ad essa | 
diano II loro contributo tut
te le forze sindacali, chia- I 
ma a parteciparv! e ad es- I 
serne protagonlste le grand! . 
masse del lavoratorl Ita- I 
liani per assicurarne il sue ' 
cesso ». J 

Ci porta in Fiera 

BI-BUS 
GRA TIS 

Sono arrivatj i - bi-bus - Per ora sono solo due: uno e 
stato sistomato nel recinto della Fiera di Roma, l'altro fa ser-
vizio gratuito tra la Fiera e la stazione di S. Paolo della Me-
tropolitana e viceversa Ieri gli autobus a due piani hanno 
fatto la gioia dei bambini, vedremo in seguito se questi ma-
stodonti della strada, capaci complessivamente di 132 posti 
(45 a scdere. di cui 12 al piano inferiore e 33 al piano supe
rior* e 85 in picdi oltre a due posti di servizio). riusciranno 
ad allcggcrirc il traffico cittadino. iVclla foto: uno del - b i -bus- . 

s istenza. 
In matt inata un corteo 

di cittadini , tra cui molt is -
s imi gli studenti , ha rag-
giunto via Tasso dove sor-
g e il Museo storico della 
Liberazione per deporre 
una corona sulla lapide che 
ricorda il sacrificio dei mar
tiri antifascisti. Un breve di-
scorso rievocativo e stato te-
nuto dal ministro della Pub-
blica Istruzione, Gui. Piu tar-
di, alle 10.30. un pellegrinag-
gio di migliaia di cittadini ha 
raggiunto La Storta, sulla 
Cassia, dove il 4 giugno 1944 
furono trucidate le ultime vit-
time romane della ferocia na-
zista. tra cui Bruno Buozzi. 
Ascoltati gli inni. suonati dal
la baada dei Vigili urbani. 
hanno preso la parola il pre
sidente nazionale dell'ANFIM 
Azzarita, l'ex sindaco Delia 
Porta e Ton Saragat. a no-
me del governo. II ventesimo 
anniversario della Liberazio
ne di Roma e stato celebrato 
solennemente all' Universita 
dove. nell'Aula Magna, hanno 
parlato il rettore. prof. Ugo 
Papi e il prof. Arturo Carlo 
Jemolo. 

Sempre nella mattinata una 
corona di alloro. intrecciata 
con nastri con i colori del Co-
mune, e stata deposta al Ve-
rano dinanzi al sepolcreto dei 
caduti nella lotta di Libera
zione. . i 

Nel pomeriggio. alle 16.30. si 
sono radunati in piazza del 
Campidoglio i gonfaloni di 
tutte le citta decorate al valor 
militare che hanno raggiunto. 
in corteo. il Milite Ignoto 

Sul arande palco del Teatro 
dell*Opera hanno preso posto 
— insieme alia rappresentan-
za del governo — molti capi 
famosi della lotta armata an-
tifascista e alcuni dirigenti 
del Comitato di liberazione 
nazionale, una sintesi. insom
nia, abbastanza esatta delle 
forze della Resistenza: a fian-
co di Luiei Longo, viceco-
mandante del CVL e dirigen-
te delle brigate « Garibaldi - . 
faceva spicco la chioma Can
dida di Ferruccio Parri: si 
notavano quindi Ton. Boldri-
ni, il popolare « Bulow -. me-
daglia d'oro della Resistenza, 
i senatori Terracini. Ruini, 
Caleffi. Restagno. il colonnello 
Argenton. i generali Cilieri e 
Scarpa, l'avv. Lordi, il presi
dente della Comunita israe-
litica Piperno, il presidente 
dell'ANFIM Azzarita, Lom-
bardi deU'ANPPIA. Taw. 
Chini. Forti in rappresentan-
za dei deportati. Per il gover
no. oltre a Nenni. erano pre-
senti • il ministro Russo e il 
sottosegretario Salizzoni. Nel
la sala e nei palchi — ed an-
che nelle file di poltrone ri-
servate ai parlamentari e ai 
consiglieri comunali e pro
v inc ia l — si trovavano mol-
tissimi altri partigiani, pa-
trioti. protagonisti delle azio-
ni - gappiste - a Roma ed al-
trovc, decorati al valore. 

Dopo un breve discorso del 
sindaco, che si e richiamato 
al valore della partecipazio-
ne popolare alia lotta di li
berazione. ha parlato il vice
presidente del Consiglio on. 
Nenni Credere che si po-
tesse uscire dal nazifascismo 
— ha detto — con il doppio 
gioco di operazioni tattiche 
per vie traverse, quali furono 
da noi il 25 lualio e in Gcr-
mania il complotto dei feldma-
rescialli. voleva dire non av-
vertire come la euerra aves-
se messo in movimento forze 
che sfugaivano al tatticismo 
doppiogiochista e investivano 
I popoli nella cornplessita del
ta loro respon«aoilita storica. 
La coscienza di codesta re
sponsabilita era neH'animo dei 
romani nella notte ansiosa dal 
3 al 4 ciuano. mentre i nazi-
sti si ritiravano disordinata-
mente e gli eserciti americani 
irrompevano dal Sud -. Nen
ni ha poi ricordato le varie 
tappe dei nove mesi di terro-
re nazifascista a Roma, fino 
al momento della liberazione 

Quindi. dopo che il coro 
aveva intonato la celebre aria 
\crdiana - O sisnore dal tetto 
nat io- . la manifestazione si e 
sciolta al canto dell'inno na
zionale. 

Ieri pomeriggio il ventesi
mo della Liberazione della 

, Capitale e stato ricordato an-
i che all'inizio della scduta del

la Giunta provinciale ammini-
strativa Hanno parlato il vi-
ceprefetto Poppi e l 'awocato 
Buozzi. 

Con brevi parole, l'anniver-
sirio e stato celebrato anche 
alia Camera, in apertura di 
seduta. dal presidente Buc-
ciarelli Ducci. 

(Nella foto in nlfo: un mo
mento della manifestazione 
alia Starta). 

r 
Due testimonianze 

n 

Lorenzo D'Agostini Gino Mangiavacchi I 
II 4 giugno 1944 il fumo acre degli ipari 

e degli scoppi investiva Roma dalla parte 
delle grandi arterie consolari della via Ca-
silina e della via Appia. La provinciale rm 
Nettunense. come pure tutte le .strode pro-
vinciali e comunali dcll'Agro Romano, era-
no intasate da automezzi tedeschi in fuya 
verao il Nord 

Le jormazioni partigiane della provincia 
avevano ricevuto I'ordine di attaccare la 
retroguardia e i gruppi isolati del nemico, 
e di provocare interruzioni stradali me-
diante lanvio di chiodi quadripunte e bril-
lamento di mine. 

Molti furono i soldati appiedati che ven-
nero catturaii e disarmati dalle squadrc 
operanti nella provincia 
" La mattina del 4 piugno le squudre dei 
partigiani di Monterotondo. in collabora-
zione con il gruppo dei partigiani russi co-
mandati da Kaliaskin e Tarassenko. dopo 
avere dislocato durante la notte gruppi di 
combattenti lungo le abitazioni della via 
Salaria e dopo avere costituito numerost 
piccoli depositi di armi, assaltavano il co-
mando tedesco di Monterotondo. 11 piano 
operativo del comando partigiano era quello 
di liberare la zona prima dell'arrivo degli 
Alleati. NPIIO svolpimcnto dell'azione i par
tigiani tentavano di circondare la sede del 
comando tedesco. I tedeschi sparavano dalle 
fine.itre, i partigiani rispondevano con un 
nutrito lancio di granate. Dopo mezz'ora 
di combattimento i tedeschi, presi dal pa-
nico, salivano precipitosamente sulle loro 
macchine cercando • di allontanarsi dalla 
citta. I partigiani attaccavano Vautocolonna 
immobilizzando tutte le macchine e metten-
dote fuori uso. J tedeschi. vistisi perduti. al-
zavano la bandiera bianca della resa. Ven-
nero fatti circa 250 prigionieri, mentre di-
yer.fi morti e feriti erano spar.^i sul terreno. 

11 giorno dopo, all'arrivo delle pattuglie 
alleate anglo~americane. la zona era com-
pletamcnte liberata dal nemico. II generalv 
alleato. comandante della divisione che 
avanzava su Monterotondo, rimase mera-
vigliato dell'azione compiuta dai partigiani 
della zona ed espresse i suoi complimcnti 
anche a nomc del Comando Supremo ai co
mandanti partigiani Francesco Zuccari e 
Cottantino Zancolla. 

Sbarcato da un sommergibile, nei prc.s&t 
di Sabaudia, durante i prtmi giorm del 
novembre '43, rientravo a Roma dopo aver 
cumpiutu la prima mibswne. Appena giun-
to, .su richiesta del partito, fu ncce.ssario 
trasformare la mia abitazione in un depo-
hito di esplosivi con laboratorio, per la pre-
parazionc di quanta occorrcsse ai CAP 
centrali. Quando Vorganizzazione raggiunse 
una diicrcta efficienza, venni inviato a 
Viterbo per csamniare la possibilitd o meno 
di creare un centra gappistico in quclla 
citta. Stabihto, con altri compagni, il luogo 
dove i.srifuire il centro esplosivi, biso;inuva 
aitrezzarlo. per cui feci ritorno a Roma, 
umtamente ul compagno Biferale, per prc-
levare il nccc.s.suno. 

II viaggio venne effettuato di notte. Giun-
ti in cittd, data Vesistenza del coprifuoco. 
era prudente toglier&i al piu presto dalla 
strada. Non c difficile immaginare quale fu 
la nostra reazione quando, sulla soglia di 
casa, mi avvidi di aver dimenticato le chiavi 
a Viterbo! Fummo percid costretti a pro.se-
guire il cammino per ricoverarci, almeno 
per qualche ora, in casa dei miei genitori. 
Qui gnmti. ultra sorpresa' Apprendemnw 
che, la sera prima, le SS naziste. dopo aver 
circondato Visolato di via Giulia 23-A. ave
vano fatto irruzione nel mio appartamento 
arrestando i compagni Labb. Mattei, Gentile, 
Gina De Angelis, e al mattino seguente, 
Antonello Trombadori. 

La storia della - Polveriera di i'ia Giulia ~ 
e nota. il Tribunate Militare Tedesco emise 
una serie di condanne a morte. Forse non 
e conosciuto quest'altro aspetto: I'apparta-
mento di via Giulia risultava ufficialmente 
locato dal signor Giorgio Mancinelli (mio 
nomc di battaglia): le SS naziste, non es-
sendo riuscite a prendermi nella retata, 
attesero qualche giorno in casa per arre-
starmi (la dimenticanza delle chiavi fu 
utile); vista sterile Vattesa. estesero le ri-
cerche in citta e dopo alcuni aiorni arresta-
rono, nel quartiere Nomentano, un altro 
- Giorgio Mancinelli - il quale, oltre alio 
spavento (comprensibile), venne sottoposto 
ai - normali interrogator!» (!!!) rJusccndo 
perd a dimostrare che nulla aveva a che 
fare con i GAP di via Giulia e che, anzi, 
era un collaborazionista. Per cui, questo 
Mancinelli venne rilasciato. mentre l'altro 
Mancinelti subl. dal Tribunate Tedesco, una 
condanna a morte in contumacia. 

Sciagura a Cinecittd 

Stritolato dal from 
^ A * 

davanti alia moalie 
Guardiano ucciso 

dall'auto pirata 
Auto-pirata all'alba di ieri. 

nei pressi di Torvajanica Vin-
cenzo Trombetta. 50 anni. 
guardiano notturno di un can-
tiere edile. e stato travolto e 
ucciso mentre stava attraver-
sando la Litoranea. Pochi, due 
o tre al massimo. sono stati i 
testimoni della tragedia a nes-
suno di essi e riuscito non 
solo a prendere i numeri di 
targa dell'auto investitnee ma 
addirittura a vedere di che 
tipo, di che marca fosse. Al
cuni soslengono che fosse una 
- fiulictta ••. altri una ~1100- . 
Le indagini si presentano. co-
si. molto difneili: i carabinieri 
della zona hanno comunque 
interrogato alcuni automobili-
sti che notoriamente pcrcor-

rono la strada di primo mat
tino 

La sciagura, che e accaduta 
alle 5. aU'altezza del tredice-
simo chilometro. non sembra-
va, in un primo momento. co-
si grave. Vincenzo Trombetta 
si e nalzato da solo e si e 
fatto trasportare da un auto-
mobilista di passaggio a Roma. 
al S Eugenio. Qui. i sanitari 
lo hanno visitato. lo hanno 
medicato e inflne lo hanno ri-
coverato in corsia con una 
prognosi di dieci giomi. 

Le condizioni di Vincenzo 
Trombetta si sono" improwi-
samente aggravate nella tar
da mattinata. Vanamente, I 
medici hanno tenfato di sal-
varlo: il guardiano notturno e 
spirato alle 14,90 

£* morto stritolato da un 
tram della Stefer. sotto gli 
occhi della moglie e della 
figlia. L'orribile sciagura e 
accaduta ieri sera, pochi mi-
nuti dopo le 23. in via Tu-
scolana. aU'altezza di ponte 
Lungo: la vittima, Salvatore 
Sabatino. un manovale di 59 
anni. stava rientrando a pie-
di alia sua abitazione di via 
Ivrea 26. dopo essere stato 
in un cinema rionale. 

• Camminava avanti al le 
sue donne — hanno raccon-
tato alcuni testimoni oculari 
— ha attraversato i binari 
sulle strisce e si e voltato 
per sollecitare la moglie e la 
figlia... proprio in quel mo
mento e sopraggiunto il 
tram.. . ». Salvatore Sabatino 
e stato scaraventato in terra 
e trascinato per alcuni me-
tri: una ruota gli ha schiac-
ciato la testa. Super a to il 
primo momento di terrore. i 
passanti si sono lanciati in 
soccorso dell'opcraio: men
tre qualcuno confortava la 
moglie e la figlia, altri, con 
la forza della disperazione, 
sono riusciti a sollevare la 
pesante vettura. E ' stato tut-
to inutile: il Sabatino e spi
rato sull'auto che lo stava 
trasportando al San Gio
vanni. 

La campagna per la stampa comunista 

Lunedi I'attivo con Pajefta 
1 Nuovi successi nella diffusione 

La campagna per la stam
pa comunista Bi aprc lunedi 
alia Vllletta (via Franrcsi-o 
Passlno, ulla Gnrbatcllu) con 
lattivo del Partito. 

La relazlone sara svoltn 
da Cesaie Ficddu2zl. vk-c 
segretario della Federazlone 
del PCI. II coinpacno Glan 
Carlo Pajottn. della segre
teria del Partito. concludera 
i lavori. Debbono partecipa-
re i membri del C.F. e del
la CF.d C, 1 compagni del 
C F della FGCI, le negreterle 
di zona della citta e pro-
vinciu, i CD. delle sezioni e 
gli « amlcl dell'Unlta ». 

Ecco, intamo le manifesta
zioni in progratnma per og
gi' Albano. ore 19 attlvo con 
Renzo Trivelli. Ardentina, 

ore 20 assemblea con Edoar-
do Perna: Ludovlsi, ore 20 
assemblea con Snndto Curzi, 
Maoliunu, ore W.'M comiziu ,. 
in Monte delle Piche fcon 
Bruno Bartoletti: Ardea. ore 
19 assemblea con Renna. S. 
Maria delle Mole, ore 19 as
semblea con Cochl; B.ildul-
na (presso sezione Trlonfa-
le) ore 20,30 assemblea con 
Renzo Lapiecirella: Tor Sa-
nienza, ore 20, assemblea con • 
Prato. -

La gara di diffusione fia < 
le sezionl dl Roma e pro
vincia, lunclata per la Cam
pagna della ntampa Comu- > 
nista, ha gla fatto registraro 
due importantl successi del
la diffusione dell'Unlta. 

Domenii-a 31 maggio la 

diffusione a Roma e provin
cia e stata circa 3.000 cople 
in piii delle preccdcntl do-
meniche: mentre giovedl 2 
giugno si e quasi raggiunta 
lu diffusione domenicnle. 

Ad asslcurare questi rlsul-
tati hanno concorso il mag-
giore impegno del diffusorl 
abltuali c nuovi gruppi di 
giovaui diffusorl attlvlzzatl 
sotto lo stlmolo della emu-
lazione con le nitre sezionl. 

Per domenicn prosslma, 
agli Atnici dell'Unita. gin 
sono giunte le prime preno-
tazioni con le quail le sezio
nl dl San Basilio. Monte-
verde Nuovo, Centocelle 
Acerl, Borgheslana, Traste-
vere. Acilla e Ostla Lido BU-
perano il loro obicttlvo. J 

<• Lasciatemi in pace o /o ammazzo...» 

BIMBO IN OSTAGGIO 

PEL FRATELLO PAZZO 
Pietoso dramma a Ostiense - // fo//e catturato dal 
poliziotti: si e svenato - Era evaso dal riformatorio 

«Anda tevene . . . lasciatemi in pace o l 'ammazzo. . .», il volto contra t to , la 
voce secca, decisa, Paolo De Risio, un giovanot to di 19 anni fuggito tempo fa 
dal r i formatorio di Bologna, ha u r l a to ques ta terr ib i le minaccia agli agent i 
della mobile che e r ano andat i ad a r res ta r lo nel l*appartamento dei suoi geni
tori, in via Igna/io Persico 6: si faceva scudo del fratellino di 7 anni, Lionello, e bran-
diva una grossa scheggia di vetro. I poliziotti si sono resi conto che il raga/./o era 
fuori di se, che il rischio era troppo grosso ed hanno abbandonato il campo Sono 
ricomparsi solo mez/'ora piu. tardi, quando i genitori erano riusciti a persuadere 
Paolo De Risio a liberare 
il fratello. e lasciarsi arre-
stare. Non hanno, pero, po-
tuto evitare che il giova
notto rivolgesse contro di 
se il frammento. e si lace-
rasse l polsi. Lo hanno tra-
sportato all'ospedale piu vi-
cino, il San Giacomo, lo 
hanno fatto medicare. Poi, 
visto che le sue condizioni 
non erano gravi. lo hanno 
condotto in Questura e, da 
qui. sul treno in partenza per 
Bolgona. 

Paolo De Risio. dopo l'eva-
sione. era stato intercettato 
aia una volta dai poliziotti. 
Era accaduto quattro giomi 
fa. quando i componenti di 
una •• pantera - lo avevano 
visto, insieme ad altri tre 
Hiovanotti, a bordo della 
'« Giulietta sprint •• del padre. 
Cera stato il solito insegui-
mento a folle velocita: quat
tro gtovanotti erano stati raS-
guuit!. ma erano riusciti ad 
evitare 1'arresto. lanciandosi 
nelle acque del Tevere-

Ieri mattina. alcuni agenti 
si sono presentati in casa del 
De Risio. Era appena spun-
tata l'alba: li aveva chiamati 
il padre. Paolo, alio gquillo 
del campanello. e balzato sul 
letto: appena ha ' sentito la 
parola - polizia •-. ha sbnr-
rato la porta della sua ca
mera. Un attimo dopo. gli a-
«enti l'hanno sfondata: allo-
rail giovane ha afferrato il 
fratellino che etava dormendo 
nel lettino accanto. ha sfer-
rato un violento pugno contro 
la finestra ed ha preso una 
gros?a scheggia di vetro. 

" Non voslio tornare in car-
cere. . lasciatemi in pace, per 
sempre... andatevene o l'am
mazzo... L'ammazzo... -. ha 
uridato. una. due volte, avvi-
cinando l'acuminato. perico-
loso pezzo di vetro alia gola 
del fratello. scoppiato in la-
cr:me Gli aaenti hanno ten-
tato di convincere Paolo De 
Risio: per tutta risposta. il 
Siovane ha urlato ancora la 
sua minaccia. Allora. hanno 
dovuto indietreaciare. han
no dovuto abbandonare I'ap-
partamento 

Ma Paolo De Risio ha cre-
duto che volessero ingannar-
lo. che fosse tutto un tranello: 
non ha lasciato libero il fra
tello. La madre. il padre lo 
hanno pregato. lo hanno sup-
pi icato di smetterla. Sono sta
ti momenti di spavento^a ten-
sione- solo mezz'ora p:u tardi, 
Paolo ha ceduto. ha permesso 
che gli agenti. che erano ri-
masti sul pianerottolo. tornas-
sero nella stanza, ha lasciato 
hbero il piccolo. 

Lionello si e precipitaio. il 
corpo squassato da forti sin-
ghiozzi. tra le braccia di un 
bngadiere: i genitori gli altri 
agenti gli si sono fatti :ncon-
tro. per tranquillizzarlo Pao
lo De Risio ne ha approfittato 
per tentarp di ucr.dersi: due. 
tre volte, si e colp-.to. con il 
vetro. sin polsi. Poi. si e ac-
casciato in terra- fortunata-
mente. non s: era prodotto 
che delle ferite superficial:. 
Al San Giacomo. i sanitari lo 
hanno giudicato guaribile .n 
meno di una «ett.nvam- e g.a 
in serata. Paolo De R-.sio era 
di nuovo nel riformatorio di 
Bologna 

partito 
Provincia 

Biblioteca nazionale 

Appalffati 
i lavori 

Forse. finalinente. fra qualche anno a\remo la nUOva 
sede della Biblioteca nazionale. Ieri mattina. infatti. la gara 
di appalto per la costruzione dell'importante complesso edi-
lizio in viale Castro Pretorio. 6 stata aggiudicata all'lmpresa 
dell'ing. Spartaco Sparaco. I lavori comporteranno una spesa 
di cinque miliardi e cento milioni di lire. La precedente gara 
d'appalto. come i nostn lettori ricorderanno. alia quale erano 
state invitate 73 impreso ando completamente deserta il 19 
maggio scorso Le ditte invitate. infatti. ritennero troppo bassa 
la base d'asta stabilita alcuni anni fa in 4 miliardi di lire. 
In considerazione di cio il ministro Pieraccini. oltre a stabi-
lire che l'esperimento d'asta fosse ripetuto, aveva autorizzato 
l'ufficio contratti del suo dicastero ad accettare anche offerte 
in rialzo. E la piu conveniente e stata quclla dell'Impresa 
Sparaco che prevede un aumento del 2G.1 per cento sulla 
eifra stabilita in originc. L'offerta della Sparaco «'» stata ac-
cettata a forfait chiuso. non sono, cioe. previste varianti: la 
nuova sede della biblioteca. in nessun caso. potra venire a 
costare piu di cinque miliardi e cento milioni. 

Con l'aggiudicazione della gara di appalto sembra av-
viato a soluzione un problema che si trascina orniai dal 1958. 
Dovranno comunque trascorrere ancora alcuni anni, speriamo 
pochi. prima che gli studios! romani possano disporre dl una 
vera e dignitosa biblioteca. 

plccola 
cronaca 
A papa Franco, alia mamma e 
alia piccola Roberta giungano 
i piu carl auguri dei compa
gni della sezione di Ostia lido 
e dell'Unita. 

Oggl, alle I7.3t. si rlunira la 
commlfsione provincia, per dl-
seatrre: I) campaign* stamps 
comnnlsta; 2) Iniziatlve nelle 
campagBe. 

Convocazioni 
F.SQUIUNO, ore IS, comitato 

dlrettlvo e segretart dl cellala 
sextone frrrovlerl eon Bencinl; 
TOKKE MAURA, ore z«, dl
rettlvo itanpa comnnlsta con 
De Vita; NUOVA GORD1ANI, 
ore Z*. dlrettlvo itantpa comn
nlsta eon Fontana; ACtLlA, ore 
• M i dlrettlvo stampa comnnl
sta eon Darantl e Greco; ALBE-
RONE, ore 17, comitato polltlro 
JTF.FFR eon Fell»ianl; CAMPO 
MARZIO, ore 1ff,30, comitato po
litico Bancarl con Bouche. 

I II giorno j 
. OgRl, venerdi 5 BIII-
| RIIO (157-209). 11 sole | 

surge alle 4,38 c tra-

I monia alle 20,05. I.u- i 
na nuova il 10. I 

\ . i 

Cifre della citta 
Ieri sono nati 57 maschi e 73 

feminine. Sono morti 'SA maschi 
e 21 femminc. dei quali 7 mi-
nori di ecttc anni. Sono stati 
celebrati 152 matrimoni. Le tem
perature minima 12. massima 32. 
Per oggi i meteorologi preve-
dono cielo sercno. Temperatu-
ra in aumento. 

Nozze 
L'awocato PaSquale Napolita-

no ha sposaio in Santa Co-
stanza la signorina Carla Lan-
ducci. Alio sposo. figlio del dot-
tor Antonio, presidente della 
terza sezione del Tribunalc. c 
alia consorte i pni cordiali au
guri. 

Culle 
La casa dt-1 compagno Livio 

V'iscoli. deiramministrazionc del 
nostro gtomale. e stata allieta-
ta dalla nascita di un bel pu-
petto a cui sara imposto il no-
me di Fabrizio A Livio. alia 
atgnora Kleonora. madre del 
nconaio. e a Fabrizio i miglio-
ri auguri dell'Unita c della Se
zione di Villa Gordiani. 

• • • 
La casa del compagno Fran

co Giuffrida e stata allictata 
dalla nascita di una bell a bam-
bina che si chfamera Roberta. 

Due donne rapinate 
Due rapine, ieri. In viale Parioli. Rosanna Mariani. impie-

gata della ditta Navarra. e Btata aggredita d un giovnotto che le 
h strappato di mano la boraa ed e fuggito in sella alia nioto del 
complice. Bottino piuttonto rlle\"nte: piu di 8CO000 lire, che sa-
rebbero dovute servire per le paghe degli operai. A mezzanotte. 
un'altra donna. Maria Franzese. 3i anni. e stata malmenata e 
rapinata da due giovani. che I'avevano invitata sulla loro auto. 
Dentro la borsctta. e'erano 15 000 lire. 

Liberta prowisoria per Vaselli jr.? 
II difensore di Romolo Vaselli Jr.. a\*\*ocato Pacini, ha chlcsto 

la liberta prov\Lsoria per il suo cltente. accusato. come 6 noto, 
di t ruff a ed ernissione di asscgni a vuoto per oltre 600 milioni. 

, Due suicidi 
Due suicidi. ieri. Una ragazza di 21 anni, Onorina Lattanzi. 

via Valfavara 82. ha ingoiato un intcro tubctto di barhitunci. 
Non ha lasciato lettere- era molto esaurita. Un pensionato di 87 
anni, Marsilio Bianchi. î e lasciato asfissiarc dal gas. nella cu-
cina del suo appartamento in via Algnero 10. • Softro dl artcrio-
sclerosi... ». ha lasciato scritto. 

Scomparse le mucche 
Tre mucche olandesl sono scomparse dalla stalla-modelle <Wl-

ringegner Antonio Triglia. n Pomezia' vnlgono un capital* e i 

Comizio 
antifascista 

Alio ore 13.30. nel quadro 
delle manifestazioni per il 
Ventesimo della Liberazione 
di Roma avra luogo in piaz
za Finocchiaro Aprile un 
comi7io antifascista indetto 
tlall'ANPI e dalla FIAP. 
Parleranno il sen Paolo Bu-
falini. l'avv. Luigi Cavalieri 
e I'()n. P.isqualc Schiano. 

Solidarieta 
col Portograllo 
Oggi alle 17 nella sede 

dell'UNURI. via Palestro 11. 
avra IUORO una conferenza 
per il lancio <li una campa
gna di solidarieta con gli 
studen'I e il popolo porto-
ghese. Sulla situazione stu-
dentesca in Portogallo verra 
svolta una relazionc da par
te di un dirigente del
l'UNURI c di ur.o studente 
portoghese.. , 

n ,'i\ 

• * i * 

fgn 
bin carabinieri stanno tentando dl ricercarle. insieme 

in caplu 
ai ladVl. 

^ ^ i > i . f i « . > i J y j . ; > . , ^ 
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leri a Roma 

contro 
7 

rapartheid 

Una dimostrazione popolare contro l'« apa 
minacciati di morte a Pretoria, si e svolta 
sciata della Repubblica razzista del Slid 
rito e partecipato alia dimostrazione: la 
11 comitato per il disarmo, la gioventu co 
Nord, l'associazione « Giordano Bruno », le 
l 'ADESSPI, il movimento cristiano per la 

rtheid » e per la salvezza dei nove patriot! 
ieri pomeriggio a Roma davant i all 'amba-

Africa (come mostra la foto). Hanno ade-
Consulta della pace, i goliardi autonomi, 
munista, compagni delle sezioni di Roma-
Federazioni del PCI, PSIUP e del PSI , 

pace, il comitato anticoloniale. 

Sorprendente sentenza d'appello a Napoli 

Ridotta la condanna 
del medico assassino 

Reggio Calabria 

Bimba piange: 
s t rangolata! 

REGGIO CALABRIA. 4. 
Disturbata, mentre parlava al 

telefono con il ' suo fidanzato. 
dai pianti di una bambina di 
undici mcsi affldata alle suo 
cure, una domestica ha ucciso 
la bimba. strozzandola. Poi ha 
tentato di simulare una disgra-
zia immergendo il corpo nella 
vasca da bagno. 

L'assurdo delitto e awenuto 
nella mattinatn. alia quattordi-
ccsima traversa del rione San-
t'Anna, in casa del dott. Enzo 
Cento, di 29 anni. giudice pres-
so il tribunale di Palmi. II Cen
to si trovava fuori per lavoro. 
insieme alia moglie che e inse-
gnante: la coppia nveva assun-
to la domestica. Michelina Gui-
daro. di 21 anni, proprio per 
sorvegliare la bambina nelle ore 
di lavoro. 

II delitto e stato scoperto per 
caso nel corso della stessa mat-
tinata. da una zia del giudice, 
Isabella Bosurgi. che ha incon-
trato la domestica del nipote sul 
molo del porto di Reggio Cala 

bria. alia partenza degli aliscafi 
per Messina. La Guidaro. che 
indossava un paio di pantaloni 
rossi ed una camicetta a pois. 
si stava imbarcando infatti per 
la Sicilia Insospettita nel ve-
derla senza la bimba. la Bosur
gi s'e precipitata in casa del ni
pote. S'e fatta dare la chiave 
da un vicino di casa (dove so-
litamente veniva Iasciata dai 
Cento> ha cercato per casa. Ha 
trovato il microfono del telefo
no staccato e la stanza da bagno 
chiusa daU'esterno e senza chia
ve. Ha awisato subito la poli-
zia: ed una rapida ispezione ha 
permesso di ritrovare il corpi-
cina della bimba immerso nella 
vasca da bagno. 

S'e aperta subito la caccia alia 
domestic?, che e stata trovata 
ne' tardo porrieriggio in una ca-
bina dello stnbilimento balneare 
di Mortelle. i Messina La donna 
ha tcn'ato dtpprimn di far cre
dere ad una di^grazia- poi. mes-
sa alle strette. ha confessato. 

Auschwitz 

Torturati sui 
bracieri ardenti 

FRANCOFORTE, 4. — 
Emil De Martini , ex giorna-
lista socialista in ternato ad 
Auschwitz duran te la guer-
ra, h a test imoniato nella 
udienza odierna del proces-
so contro i 21 aguzzini del 
famigerato campo. 

De Martini . \\ quale conta 
ora 64 anni. ha al lermato 
che in una occasione una de-
cina di ragazzi dagli 8 ai 14 
anni vennero sterminati per-
che !a loro presenza nelle 
baracche degli adulli era 
considerata « immorale • da -
gl^ uomini delle SS. 

giovani vennero eliml-'k 

nati con iniezionj di acido 
fenico. 

De Martini ha pure rive-
lato che una sezione del 
campo, chiamata « politica >, 
serviva come camera di tor-
tura dove i png ion ien ve-
mvano sottoposti ad oeni 
sorta di crudelta per estor-
cere loro la confession* di 
re?.ti inesistenti. 

Un internato venne yosto 
a faccia all ' ingiu su un bra-
r"ere acceso e venne qum-
dt r iportato alia sua barac-
ca ustionato in modo cosl 
atrocc che il giorno dopo 
moi i . 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI, 4. 

Si e concluso questo po
meriggio il processo di se-
condo grado contro Aurelio 
Tafuri, il medico assassino 
di S. Maria Capua Vetere. 
1 giudici della Corte d'Assise 
d'Appello hanno modificato 
la sentenza di pr imo grado 
riconoscendo a Tafuri il vi-
zio parziale di mente, con-
dannandolo a 22 anni di re-
clusione, con una riduzione 
di 4 anni della pena com-
minatagli dalla Corte d'As
sise di S. Maria Capua Ve
tere. Quat t ro ore i giudici 
sono rimasti in camera di 
consiglio. 

La notte del 9 marzo 1960 
Aurelio Tafuri ticcise a col-
pi di sbarra il giovane stu-
dente Gianni De Luca. nte-
nendo che questi volesse se-
parar lo definitivamente dal
la donna che sola era in gra
do di ridestare in lui senti-
menti affettivi: Anna Maria 
Novi. l /aveva conosciuta cir
ca due anni prima e le si 
era legato al punto da non 
curarsi affatto degli amanti 
— e tra questi era |a stessa 
vitt ima del delit to — che la 
donna aveva e che lui. coi 
suoi soldi, concorreva a 
mantenere . Poi Gianni De 
Luca, un giovane di venti 
anni , si mostro deciso a spo-
sare Anna Maria, ad allon-
tanar la dal l 'ambiente equi-
voco in cui viveva. Tafuri 
ha sempre sostenuto di non 
poter sopportare che il gio
vane coartasse la volonta 
della donna e, r i tenendo che 
l 'unico modo per liberarla 
dai giovane De Luca consi 
stesse neU'eliminarlo. lo uc-
cise ba rba rameme Poi ne 
denudo il cadavere e. dopo 
avergli legati del mattoni ai 
collo. lo gett6 nelle acque 
del Volturno. 

Nel processo di prim* 
grado fu riconosciuto sani. 
di mente . ma gli si conces 
sero le at tcnuant i generiche 
Stavolta si e andati oltre. Si 
e det to che e seminfermo di 
mente . si e esclusa la pre-
meditazione e lo si e con 
dannato a 22 anni di reclu-
sione. 

E' stata sostanzialmente 
accolta, quindi , la test so-
stenuta dai nuovo tiifensore 
del medico di S. Maria. Ton 
Leone, la cui presenza ai 
processo ha s t ranament t 
coinciso con un atteggiamen 
to es t remamenie defercnte 
della Corte nei confront! 
de i r imputa to , t radot to poi 
nella sentenza che si e ri-
porta ta all'inizio. 

II Tribunale di Cuneo pone la questione dei privilegi alcui to cattolico 
J g . , . , , . 

Religiofiedi stato? 
Introvabile lo 

<( strangolatore » 

Uccidera 
oncbro 

I'assassino 
del piccolo 

Luc Terr on? 
PARIGI, 4. 

Il ministro dell ' interno 
Frey si interessa personal-
mente alle indagini volte ad 
identificare lo squilibrato 
che si accusa e si vanta di 
avere ucciso il piccolo Luc 
Taron, che continua ad in-
viare messaggi firmati «lo 
strangolatore>, e che ieri se
ra aveva annunciato di ave
re rapito una bambina. Le 
indicazioni che egli aveva 
dato circa il rapimento si so
no rivelate inesatte e, d'al-
tronde, non e stata segna-
lata alcuna scomparsa. II 
pazzo, che i grafologi deflni-
scono « un degenerato e un 
asociale, in preda a una cri-
si di aggressivita >. si propo
ne evidentemente di creare 
uno stato di psicosi. La po-
lizia ha raccomandato alle 
famiglie di sorvegliare i 
bambini ma. nel enntempo. 
invita i genitori a l l a calma. 

Alle indaginj collaborano 
un neurologo, il prof. Beha-
gue, e due grafologi. Questi 
ritengono che il Iivello in-
tellet tuale dello squilibrato 
sia quello di un uomo relati-
vamente evoluto, di 35-45 
anni. 

Ieri sera, ment re i genitori 
dej piccolo Luc Taron veni-
vano interrogati alla poliz'a, 
una nuova pioggia di telefo-
nate e di messaggi inviati 
per posta pneumatica e a r -
rivata alia televisione, a va-
rie stazioni radio e alle re-
dazioni dei giornali, il che 
fa pensare che lo squi l ibra
to sia in una fase di crisi 
acuta. 

D'altra parte, le indagini 
sono ' complicate d a g 1 i 
* scherzi > di persone che. 
come in tuttj i casi del ge-
nere, si divertono a telefo-
nare le notizie piii fanta-
siose. 

I genitori di Luc Taron so
no rimasti tutta la notte nel
la sede della < squadra mo
bile > per collaborare alle 
indagini. Si e appreso pero 
che nonostante tut ta la loro 
buona volonta, essi non han
no potuto apportare il mi-
nimo elemento nuovo. Al-
cuni messaggi telefonici del
lo squilibrato sono stati re
g i s t r a r , ma i genitori di Luc 
non hanno riconosciuto la 
voce. Sono state anche esa-
minate senza esito !e 1.500 li 
rotografie fatte dalla polizia II 
duran te i. funerali del bam
bino. In uno dei suoi mes
saggi, « lo strangolatore > 
aveva scrit to: c Le esequie 
sono state perfette. Vi ho as-
sistito >. 

la Corte 
Primo giudizio sulla costituzionalita 
dell'art. 402 del codice - Lo spunto 

da una causa per vilipendio 

II Tribunale di Cuneo ha ri-
messo alla Corte Costituzionale 
la questione sulla legittimita o 
meno dell'art, 402 del codice 
penale in relazione agli artico-
li 3. 8, 19 e 20 della Costitu-
zione. 

L'art. 402 del codice penale 
(vilipendio della rehgione del
lo Stato) dispone: •« Chiunque 
pubblicamente vilipende la re-
ligione dello Stato e punito eon 
la reclusione fino ad un anno -. 

L'art. 3 della Costituzione 
stabilisce il principio della pa-
rita della dignita sociale di tut-
ti i cittadini e la loro ep.ua-
glianza davanti alla legge « sen
za distinzione di sesso. di raz-
za, di lingua, di religione. di 
opinioni politiehe, di condizio-
ni personali e sociali •». 

L'art 8 sanziona il principio 
della liberta di culto («Tutte 

IERI 

OGGI 

DOMANI I 
I 

// paziente | 
era un cane I 

TARANTO — .AH'ospe- | 
dale civile di Taranto ieri 
un cane e 'entrato neH'in- I 
fermeria del pronto soc- I 
corso e, uggiolando, si e . 
accucciato su di una sedia. I 
11 medico di guardia dott. 
Cipollaro si e avvicinato I 
al cane ed ha notato che | 
aveva una ram pa ferita. 

, Coadluvato dagli infermie- I 
ri, ha medicato la ferita, • 
fasciando I'arto senza che • 
la bestia des.se il minimo I 
segno di insofferenza. Fini- ' 
ta l\operazione durata al- I 
cuni minuti, il cane ha rin- | 
graziato scodinzolando e 
leccando le mani ai pre-
senti. Zoppicando si e 
quindi allontanato. 

I 
I 

Polizia I 
contro le api 

NAPOLI — II signor 
Michele Cibelli, abitante a 
San Giovanni a Teduccio, 
ha chiesto ieri Vintervento 
della polizia per essere 
protetto dalle api. Cinque 
o set mila imenotteri. in
fatti. avevano costruito il 
proprio alveare ad un me
tro dai balcone della sua 
camera da letto. Oltre al 
ronzio assordante. il mal-
capitato lamentava puntu-
re da parte degli insetti 
che sc distMrbati. si sca-
gliano a sciami contro Vin-
truso. 

Gli agenti del commis-' I 
sariato di San Giovanni a ' 
Teduccio. facevano a loro 
volta intervenire una spe- , 
cialc squadra del Comune. 

le confession! religiose sono 
egualmente libere davanti alla 
legge-). L'art. 19 il dintto che 
- tutti hanno di professare li-
beramente la propria fede re-
ligiosa in qualsiasi forma, in
dividuate o associata. di fame 
propaganda e di esercitarne in 
privato o in pubblico il culto. 
purche non si tratti di ritl con-
trari al buon costume -. 

L'art. 20, inline, stabilisce che 
- il carattere ecclesiastico e il 
fine di religione o di culto di 
un'associazione od Isbtuzione 
non possono essere causa di 
speciali limitazioni legislative. 
ne di speciali gravami flscali 
per la sua costituzione. capa
city giuridica e ogui forma di 
attivita * 

Posto. dunque. che la Costi
tuzione atTerma il diritto alia 
liberta di culto e la liberta di 
esercizio di ogni confesslohe 
religiosa. con parita, davanti 
alla legge. il Tribunale ha tro
vato che l'art. 402 « riserva 
chiaramente un trattamento di 
particolare privilego alia re
ligione cattolica mediante una 
sua maggiore e piu estesa tu-
tela penale-. Mentre. infatti, 
l'art. 402 puniscp il vilipendio 
della religione dello dtato con
siderata in se stessa, - l'art. 40fi 
punisce le oflese agli altri culti 
ammessi nello Stato. so'.tanto a 
condizione che le offese mede-
sime abbiano luogo mediante 
vilipendio di persone o di cose 
o mediante turbamento di fun-
zioni religiose*. 

II che contrasta appunto col 
principio di uguaglianza delle 
religioni e con il divieto di ap
portare qualsiasi speciale limi-
tazione legislativa a qualsiasi 
associazione od istituzione co-
stituite per fine di religione o 
di culto; principio e divieto. 
ripetiamo, sanciti dalla Costi
tuzione con gli articoli che 
sono stati riportati. 

Non e la prima vol ta ' che 
questo problema viene dibattu-
to tra i cultori del diritto. an
che se ora soltanto di esso e 
investita la Corte costituziona
le. E la obiezione generalmente 
mossa in proposito fe che la re
ligione cattolica. per essere re
ligione dello Stato. ha un po
sto preminente nello Stato stes-
so rispetto ad ogni altro culto. 

Si tratta. perd, di una obie
zione che non ha fondamento 
poiche — come rilevato da piu 
parti — la religione di Stato 
presuppone uno Stato confessio-
nale nel quale liberta religiosa 
e, quindi. di associazione e di 
propaganda sarebbero inconce-
pibili. mentre l'ampiezza stessa 
di queste liberta esclude che si 
possa mantenere una fede in 
condizionl di privtlegio rispet
to alle altre. 

Nel nostro - ordinamento. 
quindi, la - preminenza» ac-
cordata alia religione cattolica 
si proietta solo sul piano poli
tico ed ideologico e non anche 
su quello giuridico. Cosl che 
1'urTicialita della religione cat
tolica pu6 comportare. In Ita
lia. soltanto un omaggio reso 
dallo Stato a quella fede pro-
fe.^ata dalla grande maggio-
ranza dei cittadini: atti formali 
di ossequio per i riti di essa: ri-
cono^cimento del maggiorenti 
della Chiesa e ricorso al rito 
cattolico ogni volta cbe si ce-
lebrino cerimonie solenni a ca
rattere religioso. 

Giuseppe Berlingieri 

II processo a Peppino Pes 

L'omerta chiude 
la bocca al 

bandito-seminarista 
Dalla nostra redanoae 

CAGLIARI, 4. 
Anche oggi Peppino Pes ha 

insistito nell'atteggiamento, as-
sunto nell'udienza di Jeri. di 
non nsvondere alle domande 
del presidente Villasanta. Per-
che Pes si rifiuta dt deporre? 
Secondo voci che arcolano in 
margine al processo di Omra-
no. xl comportamento di Peppi
no Pes non sarebbe dovuto ne 
a sfidiicia nella cone, ne a di-
smteresse per il processo me-
desimo. che lo vede come pro-
lagomsta e che potrebbe siam-
ficare per lui una definiliva 
condanna all'ergastolo (alia 
ttessa pena, e aid 5tato con-
dannato. .per precedenil delxi-
ti). 

Si dice, infatti. che Vostlnato 
silenzio del Pes sia dettato da 
mmacce che piu o meno esph' 
cUamente sarebbero pervenuie 
al bandito sedilese. Secondo 
queste voci di cut non possia 
mo valularr'la atrendibilitd, una 
••teniMale difesa del Pes com-
porterebbe rincrimina^ione del 
responsabiU dt alcum drlitft-
di cui il bandito dere rispon-
dere. Peppino P?s. pert onto cu 
noscerebbe perfettamentt git 
autori di alcuni reali aravlssl' 
mi. che per una reie di Inte-
ressi e di omerta hanno finora 
mantenuto celata la loro iden-

tita agli inquirenU. 
Stamane, m apertura di se-

duta. il presidente dr. Villasan
ta ha ricordato al bandito - se
minarist a che la dichiarazione 
resa ieri offender a sostanzial
mente la Corte. in quanto an-
licipava un oiudtzio su perso
ne e circostanze che soltanto 
t giudici dovranno espnmere. 
II Pes ha risposto di non ave
re avuto in alcun modo Vin-
xenzione di offendere la Corte 
ed ha persistlto nell'estraniarsi 
dai processo. facendo rilorno 
alla gabbta degli imputati Tale 
comportamento ha mantenuto 
anche dopo che il P.M.. dr. d u 
ll. ha chiesro al presidente di 
con testa roli formalmente i rea
li di cui deve rispondere. An
che il nuovo tentativo non ha 
sortito alcun effetlo Ai giudi
ci, che lo inmlavano con insi-
sterna a deporre. Pes ha detto: 
- Parlerb quando to nterrd op
portune ». II dr Villasanta ha 
quindi obiettato con fermezza, 
che, se non parlera subito. non 
polra parlare piu: la Corte de
re mandare avanti II suo la-
voro 

Sono stati anche sentiti gli al
tri imputati dei M delicti. Nes-
suno di loro ha coluto parlare 
- Slamo tnnocenti • e stata la 
loro deposizione. 

Allarmata conferenza stampa a Milano I 
I 

Rischia di bloccarsi la i 
i 

giustizia in Lombardia | 
- Dalla nostra redazione 

MILANO. 4. 
La giu3tizia in Lombar

dia versa ormai in una BI-
tuazione tale da rischiare 
la paralisl. Ma e questo 11 
fenomeno locale di una re-
gione, si noti bene, f ra le 
piu sviluppate d' l tal ia. op-
pure si tratta del riflesso 
d'una crisi generale? Ec-
co I'interrogativo ribadito 
dalla conferenza stampa 
convocata stamane nel Pa-
lazzo dl Giustizia. 

La manifestazione era 
gia significativa per II suo 
carattere unitarlo, II nume-
ro e Pautorita dei promoto-
rl (maglstrat l , avvocati, 
dottori commercial isti , ra-
gionieri, cancellleri, uffi-
ciali giudizlari di Milano e 
provlncia, concord! forse 
per la prima volta in Ita
lia) e per la stessa sede 
prescelta, e cioe I'ufficio 
del primo presidente della 
Corte d'Appello. 

Assent! solo II PG Trom-
b! e il Procuratore capo 
della Repubblica Spagnuo-
lo, ! quali hanno voluto 
forse sottolineare la loro 
• indipendenza • (dai con-
creti problem! della giusti
z ia ) . Presentl, invece, con 
tutta la stampa cittadina, 
il condirettore della nostra 
edizione milanese e il com-
pagno senatore Maris. 

Si e cominciato in tono 
cauto con la lettura, fatta 
dai primo Presidente dot-
tor Giovanni Ghirardl , di 
un ordine del giorno votato 
all 'unanimita. Es3o denun-
cia appunto la minaccta di 

dl per sollecitare IMnter-
vento delle autorita ' local) 
e • governatlve, I'altro dai 
Presidente capo del Tribu
nale, dott. Blanchl D'EspL 
nosa, per studiare rilievl 
dl carattere definitivo. 

Maglstratl e cancellleri, 
gia 3carsi per le remune-
razioni troppo inferior) a 
quelle offerte dagll entl 
parastatali e prlvati e per 
la lentezza delle carrlere, 
tendono a lasclare la Mi 
lano del cnro-affittl, degli 
alti prezzi e dell'esorbitan-
te lavoro, per sedi piu eco-
nomlche e tranqullle. Dl 
qui la necessity dl un inte-
ressamento del governo e 
degli enti local! per fornl-
re almeno gli alloggl. 

II presidente dell'Ordine 
degli avvocati mllanesl, 
Baseggio, e il segretario 
del Sindacato cancellierl, 
Guadagni, hanno citato cl-
fre a l larmant i : « La sltua-
zione e intollerabile — ha 
affermato !l primo — cl 
sono uffici come la sezlone 
fall imentl dove un giudice 
ha in carico 3-400 cause. 
S! rinviano cost le udienze 
al gennaio del '65... Abbla-
mo avvertito I sindacati 
che, in queste condizionl, 
anche le controversie di 
lavoro vanno per le tun-
ghe... Si sta capovolgendo 
la base stessa del l 'amml-
nistrazlone pubblica e clod 
la fiducla nella giustizia...*. 
E II cancelliere: • In t r i 
bunale mancano 23 funzlo-
narl , In pretura 18... A Mi
lano cl sono 64.000 societa 
che avrebbero dovuto de-
posltare II bilancio entro 

paralisl dell 'attivita giudl- il 30 giugno; ma per ora 
ziaria ne! prossimi mesl « a 
causa della carenza dl ma
glstratl, funzionari e perso
nate esecutivo », e annun-
cia la costituzione d) due 
comitati , uno presleduto 
dallo stesso dottor Ghlrar-

25.000 hanno adempiuto al-
I'obbllgo... per eld dobbla-
mo distogliere funzionari 
da altr i compiti anche ur
gent)... ». 

A questo punto s) pone 
II problema: la recente 

legge che ha ' aumentato 
gl) organic) de) maglstra
tl s'e rlvelata utile? - No 
— rlspondono II dottor Zu-
nin e II dottor Berla D'Ar-
gentine, rispettivamente 
presidente e segretario 
della sezlone lombarda del-
I'Associazione maglstratl 
— poiche da una parte I 
giudici, godendo del prlvl-
legio delle inamovlbllita, 
garanzia della loro indipen
denza, rifiutano dl trasfe-
rlrsi nelle nostre sedl per I 
motivi gia indicati; dal-
I'altra, 1 partecipantl al 
concorsi per I'ingresso in 
maglstratura non bastano a 
coprire I nuovl organlcl, 
mentre le promozlonl apro-
no altr i vuoti in quell! esl-
stentl. La soluzione, quindi, 
puo venire solo da una r l -
forma generale delle clrco-
scrlzion) giudiziaric che 
elimlnl gli uffici Inutlll e 
concentrl uomini e mezzi 
nelle localita p!Q impegna-
te; dalla riduzione e sem-
plificazione delle procedu
re; Infine dall 'aumento del 
personale esecutivo poiche 
oggl giudici e cancellierl 
sono costrettl a svolgere 
compiti che non sono loro. 
Mentre all'estero II magl -
strato e alia sommlta dl 
una plramlde dl servizl, In 
Italia avvlene II contrarlo: 
per due giudici cl sono un 
cancelliere, mezzo dattilo-
grafo e mezzo fattorino...>. 

La concluslone ormal e 
chiara: occorre certo pren-
dere provvedlmentl d'ur-
genza per Milano e la 
Lombardia, ma e tutta la 
ammlnlstrazione della giu
stizia che va riorganizzata 
sul piano nazionale, pena 
un crollo che travolgereb-
be ben piu di un sistema 
ormai inadeguato. 

Pier Luigi Gandini I 

II doganiere-miliardo si difende accusando 

L 'avvocato diMastrella: 
egli altri ispettori!? 

Tra oggi e domani la sentenza 

« 

Dal nostro inviato 
PERUGIA, 4 

• Mastrella confessa sponta-
neamente all'ispettore Ghilardi 
di avere rubato alla dogana di 
Terni centinaia di milioni. Su
bito dopo, senza por tempo in 
mezzo, tre ispettori della Do
gana centrale di Roma parto-
no alla volta dt Terni. Sono 
Gucciarelli. Bernasconi e lo 
stesso Ghilardi. Piombano ne-
gli uffici delta Dogana, si chiu-
dono nella stanza dei registri 
e della cassa, vi restano per una 
intera mattinata. II Procuratore 
Generale della Repubblica non 
ha ancora ricevuto la denuncia 
dal dirigente doganale Di Ciom-
mo; non ha comunque ancora 
posto i sigilli alia dogana dt 
Terni. I tre ispettori frugano 

fra i documenti. Quante rice-
vute sono sparite? Quante sco-
mode prove ' sono state elimi
nate? Quando, piii tardi, arriva 
la magistratura. restano le bri-
ciole per il banchetto e su que
ste viene ricostruita la vicenda 
che ha trascinato Mastrella in 
Tribunale •. 

L'awocato Sbaraglini, che og
gi ha pronunciato la sua ar-
ringa in difesa del doganiere 
miliardo. sostiene che bastereb-
be questo episodio per trasfor-
mare l'istruttoria sullo scan-
dalo in una autentica - frode 
processuale -. 

Gran parte della difesa - di 
Mastrella e puntata su questa 
carta: a suo tempo le indagini 
furono stravolte dagli interven-
ti illegittimi dei funzionari do
gana! i. che. invece di essere 

9 P 

FIERA CAMPIONRRIR 
Dl ROMA (^ 

Strfeggio giornaliero di rikfanli premi offerfi dalle seguenti Ditfe esposHrici: 
ALASIA (Torino-Roma) - OLEIFICIO Dl OR-
Z INUOVI - SAMOR (Orzinuovi - Roma) -
EROS C U C I N E (Roma) - FIORDOLIVA 
(Roma) - FOTOARREDO PAOLINI (Roma) -
C.G.R. VISMARA-BROOKE-BOND (Londra-
Roma) - JOSEPHINE DE SPAGNE BIRRA 
CARLSBERG (Trapani - Roma) - LOREN 
(Roma) - MAURA CREAZIONI (Firenze) -
Soc. PIRELLI SAPSA (Milano-Roma) - KERO-
THERM (Milano-Roma) - SAFILSAFILA (An-
cona-Roma) - SCATENA GUGLIELMO (Roma) 
- OROLOGERIA LA MARTI NE (Bolzano-
Roma) - ARTIGIANATO ROMANO TAPPEZ-
ZIERI (Roma) - GERMINI RADIO (Roma) -
DISTILLERIA MOCCIA (Ferrara-Roma) - OF-
FICINA FAZZINI & T AC CON I . Lavori in 
acciaio (Roma) - CANTINA SOCIALE V IN I 
TIPICI CALABRESI (Sanbiase-Roma) - SABA 
V I N I TIPICI SARDI (Cagliari-Roma) - CAM-
PEGGIO SPORT FURLANETTO (Roma) 

ZONE Dl PARCHEGCIO RISERVATE ALLA FIERA 

posti sotto accusa, riuscirono ad 
influenzare l'operato del Procu
ratore generale incaricato del
le indagini e a dare al pro
cesso di primo grado un indi-
rizzo unilaterale. 

Mastrella e stato dipinto dal 
suo difensore come la povera 
vittima di tre ambienti che lo 
imprigionarono nella loro rete 
e dove non e escluso che siano 
finiti centinaia e centinaia di 
milioni. di cui invano, oggi, si 
ricercano le tracce: l'ambiente 
della societa «Terni *; quello 
della dogana centrale di Roma; 
quello dominato dalla sordida 
schiera di sfruttatori e di pro
stitute che lo assediava. Un 
vaso di coccio. insomma. fra 
vasi di ferro e stato Mastrella. 

Eppure quei tre ambienti che 
avrebbero potuto spiegare il 
movente delle sue azioni pas-
sate, non furono oggetto di in
dagini approfondite: la paura 
che le dichiarazioni di Ma
strella avrebbero potuto travol-
gere tutti affrettd le varie fa-
si deH'istruttoria. sbriciold i di-
ritti della difesa, travisd fatti 
e responsabilita. 

Se Mastrella avesse avuto 
denari sufficient! — sostiene 
oggi la difesa — sarebbe fug-
gito al sicuro, in un paese dove 
I'ltalia non ha diritto di estra-
dizione; oppure, dal momento 
che in fondo la direzione do
ganale lo accusava. in un primo 
tempo, solo di aver fatto un 
errore materiale di 42 milioni. 
egli avrebbe potuto col mare il 
vuoto nelle casse doganali e 
forse sarebbe rimasto indistur-
bato al suo posto di comando. 
Questo se Mastrella fosse stato 
un delinquente incallito, come 
lo ha definito il P.M. 

Ma Taw. Sbaraglini sostiene 
invece che Mastrella e un de
linquente occasionale, sprowe-
duto, e in balia di gruppi piu 
forti di luL 

I giudici. insomma, siano con-
vinti che I'imputato non ha piu 
un soldo, che i suoi flgli muolo-
no di fame e che una sentenza 
severa non sarebbe un giudi
zio sere no ma una volonta dl 
vendetta. 

Attenuanti generiche. quindi; 
perizia psichiatrica, se si vuo-
le. e — ricalcando le argomen-
tazioni dei difensori della -Ter
ni- — una condanna per un 
unico reato: il peculato conti-
nuato; o, meglio ancora, una 
condanna per semplice truffa. 

L'avv. Sbaraglini ha parlato 
con foga inalterata' per quasi 
cinque ore Domani si avran-
no le repliche delle parti ci-
vili — - Terni - e Stato — e 
del prof. Giuseppe' Sotgiu in 
difesa di Mastrella. I giudici 
hanno raccomandato la brevita: 
se questo criterio sara rispetta-
to si potrebbe avere domani la 
sentenza. 

Elisabetta Bonucci 
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Una drammatica realta svelata al convegno di Milano 
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ABBANDONA 
7 GIOVANI CHE 
LA VORANO 

La pedagogia si arresta davan-
ti al mondo della produziohe 
Quando termiriati gli studi un 
ragazzo entra in fabbrica lo at-
tendono sorprese am are: gli so-
no richieste disciplina e non sen-
so critico, siibordinazione e non 
responsabilita democratica - La 
condizione delPapprendista - II 
ricatto delle «qualif iche» - L'esi-
genza di una « fascia educativa 
intermedia » 

MILANO, giugno. 
< La scuola e la societa 

italiana in trasformazto-
ne >: questo il tema del 
Convegno che si e svolto 
a Milano nell 'ultima setti-
mana di maggio per inizia-
tiva della Consulta dei pro-
fessori italiani di pedago
gia. II nostro giornale ne 
ha gia dato resoconto e, 
d'altra parte, la Segreteria 
operativa, con a capo 1'ani-
matore dell ' iniziativa, il 
prof. Bertin, curera la 
pubblicazione degli Atti. 

Cid che qui vogliamo os-
servare 6 che, all ' interno 
del tema che si era propo-
sto, il Convegno avrebbe 
potuto soffrire la tentazio-
ne di individuare, ne! polo 
scuola quello solo in cui 
interessasse cogliere il mo-
mento educativo; e nel po
lo soctetd italiana in tra-
sformazione quello untca-
mente capace di sollecitare 
la scuola perche adegui la 
sua funzione • educativa. 
Uno dei pregi dell'impo-
stazione osservata dal Con
vegno e stato invece nel-
l 'aver saputo cogliere un 
piu dialettico nesso, per cui 
la scuola pud divenire, a 
certe condizioni, essa stes-
sa fattore di trasformazio-
ne della societa; e la so
cieta e dire t tamente un 
fattore di educazione che, 
in quanto tale, stabilisce 
un complesso rapporto con 
la scuola. Tutta la materia 
dell 'Educazione civica po-
t rebbe servire da esempio 
al riguardo. 

Ma osserviamo anche l'at-
tuale ordinamento dei rap-
porti di lavoro in Italia. 
Vi coglieremo, proprio dal 
punto di vista educativo, 
una tal serie di problemi 

, Scuola Media: 
Gui risponde 
sui programmi 
dei concorsi 

La compasna on. G.or^ina 
Arian Levi e .1 compigno on. 
De Lorenzo nvevano presen-
tato un'interrosazione al mt-
n.stro della P.I. per sapere se 
egli non ritenesse • almeno 
inopportuno che i programmi 
degli esami di abilitazione al-
Vinsegnamento nella Scuola 
Media Inferiore siano tuttora 
gli stessl del • '55 e Ignorino 
cosl, nel modo piu assoluto, 
la recente riforma della scuo
la dcll'obbligo -. 

Nei ^;orni scorsi e venuta, 
finalmente. la r-sposta del mi-
nistro on. Gui. Essa dice: 
• L"Ammimstrazione ha pre-
sente (s:c!> il DPR 29 aprile 
1957. n. 972, che reca nor-
me per lo srolglmcnto degll 
esami di Stato per I'abilua-
zione all'esercizio dell'inse-
gnamento medio, al fine di 
adeguare le classi di esame 
da esso stabilite ed i relauvi 
programmi al nuoco ordina
mento della Scuola media 

Al riguardo s'in}orma che 
da parte dei competent! u/-
fici sono in cor to di avamaia 
elaborazione le proposxe di 
modifica • relative a\ settore 
secondario di 1. orado Tail 
proposte saranno quanto pri
ma esaminate nel quadro ge. 
nerale dell'aggiornamento da 
apportare *alla regolamcnta-
zione in materia di classi di 
esami e del relativi program
mi per Vinsegnamento secon* 

e di contraddizioni che la 
critica all* attuale ordina
mento sociale, potrebbe co-
minciare di li: sarebbe gia 
un campanello d' allarme 
piu che sufficiente a segna-
lare una situazione di crisi. 

Infatti, il pensiero peda-
gogico sia pur con fatica, 
sia pure, per ora, spesso 
solo nel campo delle buo-
ne intenzioni, si sforza di 
orientare il mondo della 
scuola secondo principi de-
inocratici. Per ch ianre me-

, glio, si potrebbe dire: se-
'condo principi ricavabili 
dallo spirito della ' nostra 
Coslitu/ione. Ed ecco che 
ci si propone di stimolare 
neH'allievo il senso critico, 
la partecipazione attiva al 
proc^csc educativo. la for-
ma/io:ip di un senso di re-

. spons;ibilita democratica. 

// ragazzo 
in fabbrica 

Quando, al contrario, un 
raga/.zo esce dalla scuola 
ed entra in fabbrica, qua
le sorpresa 1'attende! In
vece di senso critico, gli 
viene richiesta disciplina 
supina; invece di una par-
lecipazione a t t iva , , gli • e 
proposta la ripetizione mec-
canica di un solo momen-
to tra quelli in cui e sta
to suddiviso il lavoro crea-
t:vo; invece della respon
sabilita democratica, trova 
premiata la piaggeria, e, 
nel migliore dei casi. l'ade-
guamento al paternalismo 
del pn<irone. Quando poi 
nr»n trova 1'aperta. viola-
ziore dei contratti e delle 
legg- (e, se e un appren-
dista. 13 trovera quasi spm-
pro^ Ma queste sono solo 
sorprese d'ordine generate. 
Nel rapporto di lavoro con
c r e t e il nostro giovane do-
vra poi ben presto accor-
gersi rhe il diploma che 
lui av^va conseguito nella 
scuola, fosse pur essa una 
scuola professionale, non 
trova nei fatti alcun rico-
noscimento • preciso Non 
gli corrisponde nessuna 
qualifica 

Uno dei 18 volumi editi 
da Laterza, in cui si rias-
sumono i t re anni di lavo
ro coordinato che hanno 
preparato il Convegno. fa 
— a cura dell'ing Marti-
noli — alcune interessanti 
considerazioni di ordine 
generale su questa realta. 
Magari discutibili: e discus-
se da alcuni Ma il fatto e 
che, al di la di esse, la 
pur mirabile autoorganiz-
zazione datasi dai pedago-
gisti italiani non ha saputo 
trovare un ncercatore che 
si sentisse di condurre una 
indagine sul concreto, in 
un settore cosl nebuloso. 
ancnra, per la scienza uf-
ficiale, cosi irto di acule: 
g;uridici. sindacali ed eco
nomic!. non a caso disposti 
dai padroni per tenere !on-
tani occhi dssinteressati e 
indiscreti Si e cosl inda-
gato sulla formazione, at-
traverso il lavoro. dei qua-
dri aziendali dirigenti, ma 
su quella degli oporai non 
si e potuto. , 

• Seguiamo, del resto, il 
nostro giovane operaio che 
entra in fabbrica col pro-
posito di non r imanere un 
manovale. Normalmente 
dovra adattarsi a un rap
porto di apprendivtato Ren 
presto pero. si accorgera 
che • questo rapporto." nei 
IiiQghi • di " lavoro i taham, 
e ridotto a poco piu di 
una fin/ione giundica e 
sindacale Poco di seno vi 
corrisponde " " 
' Quando si sara reso con-

to di questa realta (e se, 
peraltro, avra potuto • ad-
dentrarsi di fatto nell'espe-
rienza del lavoro). il gio
vane operaio. condizioni 
sindacali permettendolo, 
commcera a premere sul 
padrone per il riconosci-
mento della quahfica. di-
rpttamente o at traverso la 
Commissione Interna E la 
quahfica, il piu delle vol
te. gli verra o non gli ver-
ra concessa in base a con* 
siderazioni che ben poco 
hanno a che vedere con 
cid che si dovrebbe con-

cepire come normale com-
pimento del rapporto di 
apprendistato. 

Qui, poi, sorge un altro 
problema: quanti saranno 
i lavoratori che otterran-
no una quahfica ? Tanti 
quanti la meritano? Ab-
biamo visto che il criterio 
del mento non e preso in 
considerazione La otterra 
sempre, e soltanto, un nu-
mero di operai corrispon-
dente ai bisogni dell'azien-
da E gli organici dell'azien-
da non sono governati da 
un criterio pedagogico. ta
le cioe da coincidere con 
t»li interessi generali del
la societa, bensi dall ' impe 
riosa legge del prolitto 
Fuon della cornice di que-
gli organici, il consegui-
mento della qualifica, cioe 
il termine di quello rhe 
dovrebbe essere un proces-
so educativo, avviene col 
paradossale procedimento 
delle dtTnisst'oni: cioe an-
dando a ricercare altrove 
quel che l'azienda d'origi-
ne non offre Nulla di ra
tionale, come si vede (se 
pur qualcosa di razionale 
si r>ossa spersr di trovare 
nella societa Cr-mtalistica). 

Ne, d' altro canto, H 
scuola pud completamente 
sostituirsi alia funzione for-
mativa del lavoro. E non 
parrebbe neanche bene che 
le spettassero compiti di 
formazione specifica per la 
singola mansione, secondo 
le necessita del singolo 
padrone: cid andrebbe a 
danno di q-iella formazio-" 
ne d: base, il piu possibi-
le poliva'en'e. che la so
cieta richiede alia scuola 
come arncchimento del 
proprio patrimonio, in di-
vergenza dal gretto inte-
resse momentaneo della 
azienda 

L'esperienza ha portato 
cosi all 'individuazione del-
Tesigenza di una fascia 
educativa intermedia, tra 
scuola e luogo di lavoro, 
che possa intervenire a 
rapporto di lavoro inizia-
to per facilitare la promo-
zione dei lavoratori mi-
gliori. cosi come il riadat-
tamento di quanti debbo-
no di volt?, in volta < ri-
quahncars; », cioe adeguar-
si aile mutevoli esigenze 
del progresso tecnico e del 
processo produttivo. Essa 
deve potersi adat tare alia 
particolarita dei rapporti 
di lavoro e contempora-
neamente mantenere il di-
stacco necessano dall' in-
teresse privatirtico A que-
rto tipo di in'.ervento do-
vrebhero orieTiars: * Cev.tn 
interazrendnli di formazio
ne -1ella mano'io.nera (TIRI 
forn^ce degli esempU e 
le miziative finanziate dal 
Ministero del Lavoro, quan
do riescano a darsi serie-
ta di impostazione orga-

. mzzativa e. conseguente-
mente, I'efficacia didatlica 
necessaria. • , • 

Che cosa offre 
la societa? 

' Il problema dei rappor
ti tra la formazione nella 
scuola ' dei quadri della 
produzione e la loro for
mazione sul lavoro, presen-
ta del resto un ult imo 
aspetto ' macroscopico > da 
affrontare Oggi il bravo 
operaio che si distingue 
per capacita e volonla, non 
puo nella pratica andar ol-
tre la quahfica di c spe-
ciahzzato> ,Al massimo, 
dove il tipo di organizza-
zione della produzione lo 
comport!, diventera « equi-
parato» La mancanza d: 
studi teonci e di conoscen-
ze d: • ordine generale gli 
limitera per sempre la 
possib,li*.a dt esphcaziohe 
delle sue qualita di intel-
l.ge.iza, di volonta. di ca-

Eiaciti di organizza^ione. 
'bbene: si deve purlroppo 

. constatare che la nostra so
cieta r c n offre quasi nulla 

per scongiurare questo 
danno che 'e deriva dalla 
sua insufflo *n/.a sul pia-
n j educativo La soluzione 
delle «scuole serali > si 
puo dire che non sia sta-
ta offerta dall'organizzazto-
ne sociale, ma sia gcne-
rata spontaneamente dallo 
spirito di sacrificio e dalla 
resjstenza flsica dpgli stu-
,leriti ln*erprsati. 

Invece, la societa do
vrebbe poter^ « n to rna re> 
per vie normali sull'educa 
zione del lavoratore, gio
vane o anche non piu gio-
vanissimo che sia. quando 
pur e;:.li si sia ormai stac
cato dalla matrice della 
scuola ' e "sia entrato nel 
mondo della produzione 
Una society bene ordinata. 
deve prevedere la possibi-
!ita d». slaccare tempora-
neamente il lavoratore dal
la produzione, al fine di 
i>rg!i acqu.sire quelle no-
/..oni di ordine generale 
grazie alle quali egli po-
tra osserle utile Lo stes-
st si dica per l'istituzione 
cli ccrsi medi e universi-
tar: per corrispondenza, e 
per r-'tre forme di promo-

zione democratica che tro-
vano il loro esempio pro
prio ne< Paesi socialists 

Questi problemi, di enor-
me peso sociale e di pari 
interesse educativo, sono 
venut' imfietuosamente al
ia rinalta in una delle se 
zioni in cui efano stati ar-
UcolHti i lavori del Con
vegno di Milano. Li han
no posti in luce : proff Vi-
-.ahierghi e Angiola Mas-
succo Costa, lo stesso mg. 
Mart'noli, il dott flhsenti 
.lelT'RI e altri ancora Ma 
il fatto che sia stato pos-
sibile r i t rovarne solo mo-
desti cenni sommari nelle 
relazioni finali presentate 
in seduta plenaria e nel
le proposte formulate a 
conclusione del Convegno, 
indica quanto sia ancora 
apparso insufficiente I'ap-
prnfondimento scientifico 
di essi E quindi la dif-
ficolta di maturare nella 
coscienza pedagogica ita
liana posirioni pratiche co-
muni, al di la della dram
matica denuncia della si
tuazione esistente 

Quinto Bonazzola 

la scuola 
v. ,J 

Una dichiarazione del preside della scuola 
media «Luigi Pirandello»di Agrigento 

* . . * • • - . • * * ' • i , i • . 

Perche abbiamo scelto 
il «Diario» di Anna Frank 
<< Ai miei tempi leggevamo 7/Le mie prigioni" e "Ettore Fie ramose a". Dalla vicenda 

della giovinetta ebrea uccisa dai nazisti non possono essere tratte reazioni di odio » 

AGRIGENTO, 4. 
Gia ieri abbiamo dato no-

tizia dell 'ado/ione per il 
prossimo anno scolastico, 
del Diario di Anna Frank 
da parte della II classe 
femminile della scuola ni"-
dia < Luigi Pirandello > di 
Agrigento. La scelta e stata 
favorevolmente commenta-
ta negli ambienti della 
scuola. dove l'adozione dei 
libri acquista sempre piu 
un carat tere di scelta di 
indiriz/.i. 

II preside della < Piran
dello >, professor Castiglio-
ne, che e anche vice-sinda-
co di Agrigento. ha fatto 
oggi una dichiarazione rife-
rita dall'* Agenzia Italia » 
sui criteri che hanno ispi-
rato la sceltu del libro. E-
gli ha detto: «Nei nuovi 
programmi scolastici che 
prevedono la lettura di una 
opera moderna. italiana o 
straniera, in buona tradu-
zione, si e posta subito alia 
nostra a t ten/ ione la storia 
della fanciulln ebrea, nella 
quale si colgono la sempli-
cita delle immagini. la fe-
Iicita delle annotazioni. la 

Anna Frank 

discorsivita dell 'intero li
bro >. 

Il professor Castiglione 
ha poi fatto un parallelo 

con le scelte della vecchia 
scuola italiana: «Ai miei 
tempi — ha detto — come 
classico italiano si leggeva-
no Le mie prigioni o Etto
re Fieramosca. Oggi, pur 
non volendo con questo es
sere tacciati di spiriti rivo-
luzionari, ci si e orientati 
per un'opera narrat iva mo
derna che, come il caso di 
Anna Frank, contiene an
che un sigillo letteraria-
mente valido. Nel quadro 
di quel maggiore valore e-
ducativo e culturale che si 
vuole conferire alia scuola 
moderna italiana, i profes-
sori i l lustreranno nella ma-
niera piii eserena la vicen
da, dalla quale non potran-
no essere t ra t te reazioni di 
odio ». 

Le parole del professor 
Castiglione testimoniano 
della maggiore e piu appro-
fonciita cura con la quale 
in questi ultimi tempi gli 
insegnanti hanno atteso al
ia scelta dei libri da adot-
tare. E' quello che si face-
va notare, del resto, su que
ste stesse colonne alcuni 
giorni or sono 

II parallelo del professor 

Castiglione tra i libri di let
tura dt un tempo e la scel
ta operata nella sua scuo
la rivela che un criterio 
fondamentale ha dettato la 
adozione del Diario di 
Anna Frank: gli ideali ri-
sorgimentah continuano 
neirantifascismo e nella de-
mocrazia. II libro della gio
vinetta ebrea uccisa dai na
zisti fa parte di quel pa
trimonio della Resistenza 
europea, comune a tut t i 
quei paesi che dovettero li-
berarsi dal fascismo e dal 
nazismo a prezzo di lotta e 
di sangue. 

La scelta appare dunque, 
come ha detto lo stesso 
professor Castiglione, un 
contribute) al conferimento 
di un maggiore valore edu
cativo e culturale alia scuo
la italiana. Sicuramcnte, 
non potra esservi alcunn 
reazione di odio nelle gio-
vinette che si accosterau-
no a un'opera che in tut to 
il mondo ha suscitato. se 
mai. r iprova/ ione e condan-
na per l'odio che fu cau
sa della morte della fan-
ciulla ebrea e di milioni e 
milioni di uomini e donne. 
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FORNO DI CANALE 
Un'interessante esperienza nella Valle del Biois 

m Esercizio di ortoepia con uso di dischi e controllo attraverso la registrazione sul magnetofono Fase di « progettazione - in applicazionl tecniche 

Gli studenti non «bocciano» piu 
Lo studio individual si fonde nel lavoro collettivo dei « gruppi» — Le schede personali e i « grafici di rendi-
mento » — « Se in una societa non ci fossero i pro e i contro non si potrebbero piu esprimere le proprie idee » 

• BELLUNO, giugno. 
, La Scuola Media unificata di 

Forno dt Canale ' c seri?e > un 
comprensoTto di tre Comuni si-
tuati nella bella Valle del Biois: 
Forno, Falcade e Vallada. Alcuni 

> ragazzi, per frequentarla, janno 
• anche 24 chilometri al giorno, tra 

andata > e • ritorno, di • cui .*0 in 
comera e 14 a ptedt D'mverno. 
li percorrono con gli set. Fumto-
na tl « doposcuola * per tutu e 
la refezione scolasltca quasi gra-
tutta per quelli che abilano lon-
tano. La scuola c dirclta dal pro
fessor Angelo De Rossi, con !u 
collaborazione attiva dt una equ;-
pe quasi tutta di giovani inse
gnanti. 

La nuova esperienza didalticn 
di Forno di Cnnale, grosso modo, 
si pud smlctizzarc cosi: rinuncia 
al metodo tradtzionale della « lo-
gica delle discipline > (gutda at 
ragazzi, che ascoltano passtva-

menle); parziale accoghmento del 
metodo della * scuola attiva », con 
la dif)erenza pero che tl ragazzo 
non vtene lasciato a se stesso, 
alia sua < natura >, ma gwdato 
dall'educalore, che ha il comptlo 
di scopnre quale c tl suo pro
cesso di maturaztone, dt sorve-
gltarlo e di intervenire ogm vol-

.ta che cid sia necessano. Gli 
allievi vengono divisi in gruppi 
di studio, attraverso una libera 
scelta Essi eleggono un capo 
gruppo, che ha Vmcanco di a*sc-
gnare i van enmput. 

Ad esempio: per una ncerva 
colleltwa di sctenze, un alunno 
deve trovare i mincrali, un altro 
tdeniiftcarlt secondo la specie, un 
lerzo riordmarlt, un quarto fare 

' la relazione sul lavoro di ricer-
ca, ccc. I ragazzi si riumscono e 

'ognuno detta le proprie impres-
sioni e le proprie idee, finche 

non venga elaborato un compito 
presentabtle. 

Gli insegnanti hanno una scne-
da personale per ognuno dei pro-
prt allievi dove annotano un voto 
difjerenziato per ogni comptto in
dividuate della materia: concetto, 
struttura, coerenza, linguaggio 
esprcsswo, smtassi logica e cor-
reltezza jormale. Un altro voto 
viene attribuito al' compito ill 
gruppo. Tirando le somme, si puo 
altribuire un voto globalc. II tut-
to viene trascritto dal preside su 
un'altra scheda personale, conte-
nente tulte le materie, e qui st 
pud controllare tl grafico di ren-
dimento del ragazzo. E' raro che 
vi siano grandi differenze dt ren-
dimento tra materia e materia. 

Per atutare e seguire smgolar-
mente i ragazzi e far loro su-
perare le difficolta. si ncorre aglt 
studt condottt dall'tnizto dell'an-
no scolasttco su ciascuno dt essi 

/Itfrauerso una serie di doman-
ae, st analtzzano la struttura fi-
sico-mentale dell'alunno. Vam-
bienle in cut vive, le sue rela
zioni con I'ambtente. In base a 
queste tndagtni, si assegna il ra
gazzo a un gruppo di studio fqua
si sempre il gtudizio dell'inse-
gnante coincide con la scelta vo-
lontaria dei compagm da parte 
dell'allievo). Qualche volta acca-
de che un ragazzo chieda, dopo 
un po' dt tempo, dt essere cam-
bialo di gruppo: in questo caso, 
un controllo delle sue schede per 
sonalt rivela. di soltto, un arre-
sto delle sue capacita dt sttid'o 
c che egli non e piu adatto ' 
gruppo astegnalo: o e piu maru-
ro dealt altri. oppure e rimasto 
indietro. 11 cambiamento di grup
po lo reinserisce nell'ambiente 
piu adatto. 

E' difficile spiegare in pochc 
• righe cid che gli stetsi alunni 

della Scuola Media di Forno di 
Canale ci hanno detto, con un 
entustasmo veramente raro, a 
qucll'eta. Preferiamo affidarci a 
qualche compontmento che essi 
ci hanno moslrato. Ecco alcuni 
brani sul tema: < Cosa penso del
la mia scuola >: 

R F.: < II ragazzo entrato nel
la mia scuola offre l suoi elabo-
rati e. attraverso la discussionc, 
lui riesce ad intendere e a va-
lutare la comumta che, nello stes
so tempo giudica lui, in modo 
che la linea del singolo e la iinea 
della • scuola convergano .. La 
scuola non da l problemi risolti, 
cerca invece di darci la facolta 
di ragionare e di sapere da noi 
stessi impostare un problema. ra-
gionarlo, discuterlo e risolverlo 
coi nostri mezzi. Ma secondo me 
la scuola non vuole solo questo, 
cioe non vuole il puro ragiona-
mento del problema Essa vuole 
che il problema ragionato sia nel 
senso che la mente sia spremuta 
per t rovare una nsposta valida 
a quel problema. Cio serve per
che e proprio tl rendersi conto 
del "perche" delle cose che noi 
omettiamo e trascuriamo ne: no
stri ragionamentt ». 

S. D P.: « Le varie classi sono 
divise in gruppi, per cui duran
te il compito di gruppo e obbh-
gatono collaborare e questo e 
un bene per tutti perche senza 
collaborazione non ci sarebbe so
cieta ed i componenti di una 
classe non sarebbero socievoii 
pereio in aula ci sarebbero dei 
continui htigi e non parole so-
lidah. ma pero qualche htigio de
ve eststere per dar modo ai ra
gazzi di scopnre i diversi ca-
ra t ten velati nei loro amic; >. 

D. B.: « Tutti gli alunni delle 
altre scuole medie di tutta Italia 
quando parlano del nostro me

todo d'insegnamento e del nostro 
metodo di classificazione dei com-
piti ridono e non sanno che do-
vremmo essere noi a ridere sui 
loro metodi antiquati... Inoltre mi 
p.ace anche perche la nostra 
scuola e basata sulla liberta di 
parola e cio permette di pensare 
e di senvere tut to cid che vo-
gliamo, purche sia vero >. 

A. S : < I professori ci danno 
un perfetto al lenamento nel ra
gionare e questo, per me, con-
ta molto nella vita; saper ragio
nare bene in modo da difender-
ci nelle domande forse imbaraz-
zanti che uno magari un po' spi-
ntoso ti porge >. 

Tra gli 11 e i 14 annt, i ragazzi 
sono in una eta difficile e troppo 
spesso tncomprcsa. Ecco cosa scn-
ve D. B. m un componimento sul 
tema: < Come vedo i problemi 
della mia eta > 

« Quando parhamo not ragazzi. 
gh adulti delle nostre famighe e 
del nostro paese non ci badano e 
dicono che noi, andando avanti 
con gli studi, diventiamo sempre 
piu nmbambit i . E cosi not siamo 
tralasciati, e nsent iamo molto di 
questa trascuranza e, se non c; 
fosse la scuola che con i suoi me
todi ci da modo di sfogarct, non so 
proprio dove andremmo a sbat-
tere la testa Difatti la nostra 
scuola ha il compito di scopnre 
quello che e'e in noi e di correg-
gerci un po* alia volta; poi, con 
il sislemd di disporre gh al.inni 
in gruppi. ci da modo di trovarci 
:n una famiglia che ci comprende 
di piu di quella che abbiamo a 
casa La nostra scuola ci per
mette, poi, di sfogarci un po' at
traverso i compiti nei quali ci e 
permesso di dire tutto quello che 
voghamo... Anche in questo cam
po la nostra scuola ci e molto 
d'aiuto; insegnandoci a ragionare, 

ad essere onesti e a dire quello 
che si ha da dire, in faccia alia 
gente e non alle spalle >. 

Ed infme sul lavoro dt gruppo. 
Questo brano di S. D. P. e una 
deliziosa lezione di democrazia: 
€ Cooperare non e facile come si 
potrebbe credere, ma e difficile 
perche ogni persona ha un pro
prio carat tere e proprie idee che 
poche volte vanno d'accordo con 
altri cara l ten e al tre idee; ma 
forse se in una societa anche pic-
cola non ci fossero t pro e i 
contro non si potrebbero piu e-
sprimere le proprie idee, ma solo 
una persona avrebbe questo in-
canco: ed anche se la sua idea 
fosse sbagliata dovrebbe essere 
approvata: questo e accaduto nel 
m;o gruppo quando era da poco 
istituito perche fra set compo
nenti vi era uno il quale, dopo 
aver Ietto tut te le idee, dichiara-
va che la sua era la migliore e 
sen/.a aggiungere una nostra pa
rola e, come esercizio collettivo. 
metteva il suo; questo non era 
compito di gruppo, ma indiv:-
duale; e se qualche volta ci chie-
deva il nostro parere, noi. come 
ipnotizzati, nspondevamo di si -•. 

Sono piccoli saggi della malu-
rtta acqutsila dai ragazzi nella 
scuola mpdia di Forno di Canale. 

Dictamo, per inciso, che le boc-
ciature dtventano rare con que
sto sistema Non abbiamo trovalo 
neanche un ragazzo che fosse sta
to bocciato lo fcorso anno, quan
do era in corso il prtmo espe-
rtmenlo Nel- lavoro dt gruppo 
vengono avantt tutu, naluralmen-
te con differcnziaziom Inoltre, 
per questi ragazzi, le ripetiztoni 
sono una cosa sconosciuta, poi-
che funziona il c doposcuola» 
gratuito. 

Tina Merlin 
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Mosca: serrata 
critica a Cannes 
II giurato sovietico Ka-

raganov denuncia la su-

bordinazione della ras-

segna cinematografica 

internazionale agli in-

teressi dei gross! pro-

duttori e distributor! 

MOSCA, 4 
II critico cinematograflco so-

Ivietico Aleksandr Karaganov 
(ha indirlzzato vivacissimi rille-
[vi alToperato della giuria del-
jrultimo Festival dl Cannes, sot-
jtollneando che U Festival e or-
(mai divenuto una iniziativa 
fprettamente commerclale a sca-
pito delTarte. In un artlcolo 
pubblicato dalle Isvestia, Kara-
ganov aflerma che il vero pro
tagonista del Festival di Can
nes e il produttore, e cioe un 
iiomo d'alTari, e non il regi-

jsta einematografico o I'atto-
Ire. «SOTIO i produttori e i di
stributor! — scrive il critico 
[sovietico — a stabilire il tono 
(del Festival e ad esercitare una 
Ijiotevole influenza sul suo svol-
[gimento nel tentativo. non privo 
Idi successo. di subordinare il 
[programma del Festival e per-
Iflno Tassegnazione dei premi 
fal loro scopi politici e com-
[merciali*. 

Secondo Karaganov, questa e 
[la sola spiegazione possibile 
[del fatto che alcuni film siano 
rostinatamente passati sotto si-
llenzio mentre attorno ad altri, 
fspesso meno meritevoli, vien 
[creato un indebito clamore pub-
Iblicitario. Karaganov, il quale 
lera quesfanno membro della 
(giuria di Cannes, rileva che fl 
[sistema di assegnare i premi 
Iprincipali senza una discussio-
[jie dei film, senza la ricerca 
[di decision! concordats, costi-
tuisce la prova del carattere 
antidemocratico della procedu-
ra adottata dalla giuria, nella 

[quale, osserva il critico sovie-
[tico, i rappresentanti della 
[Francia era no in maggioranza 
lassoluta. II nsultato di cid e 
stato che nell'assegnazione dei 

• premi principal! ia giuria si e 
:trovata in aperto contrasto con 
tie valutazioni della stampa e 
[degli spettatori. La giuria, scri-
'vc Karaganov, assomigliava ad 
una « macchina per votare», e 

fcio spieqa perche non siano 
[stati assegnati premi ad un film 
'importante dal punto di vista 
sociale come l'americano Una 
patata, due patate, oppure al 

^fllm ungherese L'allodola, con 
[la sua sottile descrizione dei 
personnel . L'italiano Sedotta e 

I abbandonata • di Pietro Germl, 
[prosegtie il critico, non ha rice-
Jvuto nessuno dei premi prin-
tcipali, mentre e stato premia-
fto Les parapluies de Cherbourg, 
i — tin film imbastito su un in-
, treccio piatto, completamente 
jdistaccato dai problemi ai quali 
[s'interessa la gente-.-

Karagandv aggiunge che La 
Ipasscggera (Polonia), A zonzo 
[per Mosca (URSS) e 71 primo 
tarido (Cecoslovacchia) hanno 
iricevtito soltanto - menzioni 
onorevoll*, e osserva che cia-
scuno di - essl avrebbe avuto 

Idiritto ad una maggiore atten-
tzione da parte della giuria. Con 
[la sua declsione, conclude U 
[critico sovietico, la maggioran-
[za della g.una ha inferto un 
Iduro colpo al prestigio e alia 
jautorith del Festival, ;n quanto 
[ha dimostrato la preponderanza 
[degli interessi commerciali e 
[ideologic! degli ambienti cme-
[matografici francesi sui cnte-
\xi di veritft. 

Le osservaztoni di Karaganov 
Ifanno seguito a quelle, sastan-
[zialmente analoghe, manifestate 
•dal critico Bauman, la settimana 
jscorsa, sul periodico Sovietskaia 
\Kultura. E" da ncordare, d'al-
Itronde, che appunti non d~ssi-
[mili — soprattutto per quanto 
[concerne la preponderanza dei 
Jfiiurati francesi e l'ingiusto 
lobllo nel quale erano state te-
fjiute le ope re piu rappresenta-
Itive del Festival — si erano gia 
[espressi sulla stampa interna-
Izionale, su quella itahana in 
[modo specifico. I quotidiani pa-
[rigini. neila loro magiT.oranza. 
lavevano manifestato invece pie-
|na sodd.sfazione per les . to del-
La rasse^na d: Cannes. Ancora 
jieri Le Monde, riportando amp; 
Istralci de'd'arLcoIo di K3ra.;a-
|nov. cercava di contestarne le 
laftermazioni: gli argomenti po-
[lemici del - giornale di Parigl 
Isono apparsi tuttavia p:utto3to 
Ideboli. partlcoIarmen:e la dove 
lesso, respingendo Taccusa di 
Jevasivita rivolta agli Ombrelli 
Idi Cherbourg, sostiene con qual-
jche goflaggine. trattarsi di un 
[film - c h e difende I'amore con-
tro la guerra- . 

Nunzio 

Filogomo 

colpito 

da collosso 
SANREMO. 4. 

Nunzio Filogamo, il celebre 
>resentatore della radio, e sta
to colpito oggi n Ospedaletti 
la un grave collasso cardio-
nrcolatorio. 

Filogamo c stato trasportato 
'urgenza all'ospcdale civile di 

Janrcmo. Le sue condizioni sa-
I'ebbero molto gravi. I sanitart 
>er6 mantengono il piu stretto 
fiscrbo sul suo stato. . 

Filogamo era da qualche 
»mpo a Ospedaletti, un pic

colo centra della provincia di 
ipcria, per un pcrlodo di ri 

Primo 
film 

dopo il 
divorzio 

HOLLYWOOD — L'attrice Barbara Stanwyck 
e il suo ex marito attore Robert Taylor du
rante la prova di una scena affettuosa per 
il fi lm « The night walker » che stanno gi-
rando insieme. E7 il terzo fi lm che essi.in-
terpretano insieme ed il primo da quando 
hanno divorziato nel 1951 (telefoto) 

A Mastroianni e 
Sofia i«David» 

Jeri, oggi,' domani ha fatto 
man bassa di statuette. Non si 
tratta di quelle raffiguranti lo 
zio Oscar, bensl di quelle, piu 
modeste ma — pare — ugual-
mente auree, che il Premio Da
vid 'di Donatelio distribuisce 
ogni anno a Taormina. L'hanno 
ottenuta Carlo Ponti per aver 
prodotto il film, Sophia Loren e 
Marcello Mastroianni per aver-
lo inturpretato. E* rimasto a 
bocca asciutta Vittorio De Sica. 
al quale si e preferito ( non si 
capisce bene perche). il produt
tore dalle forbici d'oro (ormai 
questo titolo Ponti se lo e ben 
guadagnato>. D'altra parte, bn-
steri ricordare che il David di 
Donatelio, pur patrocinato dal 
Presidente della Repubblica. e 
una emanazione diretta del-
I'ANICA. cioe dei produttori. 
per rendersi conto che i criteri 
at quali e ispirato sono, in pri
mo luogo, di carattere commer
c ia l s Ed ecco allora un regista 
come De Sica (con il quale han
no collaborate Eduardo e Za-
vattini) passare in secondo pin-
no di fronte al produttore di un 
film che ha gia superato il mi-
liardo d'incasso. 

Sempre per la cinematogra-
fia nazionale hanno ottenuto In 
statuetta Franco Cristaldi. per 
aver prodotto Sedotta e abban
donata e La ragazza di Bubc, e 
il regista Pietro Germl. II qua
le defraudato del premio a Can
nes, potrfi unire, ai numerosi 
riconoscimenti ricevuti nella 
sua carriera. il primo per Se
dotta e abbandonata, che 11 Da
vid gli ha assegnato con pieno 
merito. 

Per le cinematografie stranie-
re. i premi sono stati assegna
ti con lo ste$5o criterio che uni-
sce. ad una certa quality, la 
massima spettacolariti e il ren-
dimento commerciale Lawren
ce d'Arabia ha ottenuto la sta
tuetta. ma anche in questo raso 
la scelta e caduta sul produtto
re. Sam Spiegel, mentre per la 
interpretazionc femminile e *U\-
ta scelta Shirley Mac Laine (Ir-
ma la dolce. di Billy Wilder) 
Per I'interpretazione maschile 
la statuetta e stata divisa in 
due, tra Peter O' Toole, anco-
ra per Lawrence d'Arabia, c 
Fredrich March, per Sette oior-
ni a maggio di Frankenheimer 

Dopo le statuette, le targhe dl 
oro. Consiglio direttivo e Giu
ria permanente dispongono in-
fatti della facolti di assegnare 
particolari riconoscimenti a 
produttori. registi e attori che 
si sono distinti nel corso dell'an-
no ed hanno assegnato una tar-
ga d'oro a Catherine Spank per 
rinterpretazinne della ^ota. nl 
produttore Mario Cecehi Gori 
per la sun attivita (U sorpasso. 
U successo. Parliamo di donne, 
eec.> Iegata a quella di Vittorio 
Gas«man: e alia -Universal In
ternational - per il complesso 
artistico nel film Sciarada. 

I saggi 
a l Conservatorio 

Cherubini 
Oggi, venerdl 5 giugno, alle 

ore 17. nella sala del Conserva
torio'avra luogo il sesto saggio 
degli allievi di organo prof. 
Alessandro Esposito. armonia e 
contrappUnto prof. Carlo Pro-
speri. composizione prof. Rober
to Lupi col seguente program-
ma: J. S. Bach: Passacaglia e te-
ma fugato in do nun. per orga
no: A. Mayr: Composizione per 
soprano e strunienti; G. Shca-
zalettes: Due liriche per canto 
e pianoforte; E. Manca: Cinque 
pezzi sul nome df Bach per stru-
menti varl: L Rocchetti: Varia-
zloni per strumenti su tcma di • 
dali'abaco: O. Pezzatti: Varia-
zioni sopra un antico canto spa-
gnolo per strumenti a fiato. 

I balletti all'Opera di Roma 

per Nureyev 
Commovenfe abbandono della Fonteyn a l focoso partner 

A stare un poco piu attcnti, 
e'era da aspettarselo. La campa-
na pubblicitarhi, cioe. quando 
spande i suoi • vistosi rintocchi 
vuole pur sempre mascherare 
qualche debolezza. E per il de-
butto in Italia del ballerino rus-
so Rudolf Nureyev, la campana 
ha suonato lungamente. Senon-
che, e'e da dire che la presta-
zione di Nureyev, quale ci e sta
ta offerta ieri dal Teatro del-
l'Opera, e rimasta molto al di 
qua deH'attesa. ^ ' 

Come mai? Eppure — dicono 
— il pubblico e la critica ingle-
si vanno matti per I'arte coreu-
tica di Nureyev. La cosa e per-
fettamente comprensibile. 

Gia da qualche tempo, infat-
ti, abbiamo rilevato una certa 
aria conservatrice, per quanto 
onestamente provinciale, del bal-
letto inglese. Quindi, il meno 
che potesse capitare, con l'arri-
vo della turbolenta e aggressiva 
giovinezza di Nureyev, era pro-
prio, nell'ambito inglese. quello 
improvviso, eccitante fremito 
elogiativo. Nureyev, cioe, come 
il rianimatore d'una danza in-
vecchiata. Non e poco, ma e an
che il limite — stando a quel 
che abbiamo visto — della sua 
prestazione. Negli « assolo •* so-
verchia le altre «stel le», nei 
<• passi a due», commovente e 
I'abbandono dl Margot Fonteyn 
alle furibondc <-strapazzate» im-
postele da Nureyev. Succede nel 
Corsaro (vecchio balletto otto-
centesco) e soprattutto in Mar-
gherita e Armando, inventato 
nel 1963 da Frederick Ashton 
proprio per Nureyev. 

La vecchiezza di questo bal
letto, nonostante i dati anagra-
fici. e poi appesantita dal pessl-
mo gusto di sfruttare composi-
zioni pianistiche molto lonta-
ne dai casi della Signora delle 
camelie e grossolanamente stru-
mentate. Qui. trascinata, piroet-
tata. sballottolata ad libitum, la 
Fonteyn cede al fascino della 
irruenza di Nureyev con l'eb-
brezza di una ragazzina. E lui, 
Armando, ineombe con una spa-
valderia persino insolente. Sic-
che si avverte che la - scelta» 
inglese fatta da Nureyev 6 so
prattutto in funzione dell'atteg-
eiamento divistico del ballerino. 
II quale ha stile, certamente. 
personalita e tecnica di rilievo. 
ma inclina troppo all'- acuto ». 

Nureyev nel corso della confe-
renza-stampa raffronto il ballet
to classico al bel canto italiano. 
Ma di questo ha visto partico-
hirmente gli aspetti esteriori. La 
sua danza e piuttosto un'« aria », 
diremmo. del Verdi giovane e 
foco=o. ben disposto a spezzare 
il giro della melodia per scate-
narvi la *cadenza» virtuosistica 
" Cadenze •• che. appunto, sem-
brano piacere in modo straordi-
nnrio al ballerino nei due citati 
balletti nei quali ha furoreg-
giato: II corsaro e Margherita e 
Armando. 

II pubblico ha riservato al Nu-

«Viotti 
d'oro » 

a Birgit 
Nilsson 

« Rienzi » di Wagner 
al ia Scala 

MILANO, 4. 
Questa sera »"• andata in scena 

alia Scala - Rienzi - di Wagner, 
Tunica opera di un compositore 
tedesco non ancoia rappresenta-
ta al massimo teatro operistico 
di Milano. -

L'opera, in una edizione ri-
dotta da Hermann Schen-hen. ha 

VERCELLI. 4. 
La conimissione per il •» Viot-

ti d'oro •• a conclusione dei 
propn lavori ha declso di con-
ferire 1'ambita dtstinzione per 
la lirica per l'anno 1964 al so
prano svedese Birgit Nilsson 
quale rlconoscimento delle 
grandi doti di interprete di-
mostrate nel corso della sua 
brillante carriera che 1'ha por-
tata a calcare le scene dei mag-
giori teatri del mondo. 

II « Viotti doro - e stato isti-
tulto per riconoscere le bene-
merenze di quegli artisti che 
hanno onorato la musica e il 
bel canto nel mondo. L'anno 
scorso il - Viotti d'oro - non 
era stato assegnato mentre 
l'anno precedente la commis-
sione lo aveva conferito al ba-
ritono Aldo Prott.. Precedente-rctto abhastnn/a bone, grazie 

anche alia ro^ia di Herbert imente era sta:o accordato anche 
Graf Hanno cantato Giuseppe) a Giulietta Simionato e a Del 
di Stefano. Rain.i Kabanvanska," Monaco. II -Viotti d'oro- per 
Gianfranco Cecchele Puntualelja musica classica invece non e 
come cempre il coro (che in 
Ricn^i ha grando rilievo) lstrui-
to da Roberto Bcna^lio 

stato ancora assegnato. La dt
stinzione verra consegnata al 
soprano svedese nel corso di 

II successo e stato cntusiastico »una grande serata 

BB: nAiutate 

; Josephine»» 
PERIGUEUX (Francia). 4. 

Inconggiata dalle promesse 
di a.uto giunte da molti paesi 
europei. la cantante Josephine 
Baker spera dl rimanere in 
posseseo della villa di Milan-
des. • -• 

Oggi, la cantante ha detto 
di aver avuto promesse di aiu-
to dall'Inghilterra. Germanla. 
Svizzera. Svezla. Danimaroa. 
e altri paesl. Dall'Olanda le e 
gia pervenuto un cospicuo as-
segno. StMera, Brigitte Bardot 
rivolgera, ittravtrso la radio. 

'un appello • tuttl i francesi 

le prime 
Musica 

Kovacs - Bacher 
alia Sala Casella 

' Le manifeitaz.oni mus-.ca'.i 
piu mteressanti si offrono spes-
so .mprevedibilniente e senza 
ciamon pubbhc.'.au. E' il caso 
di questo concerto ivoltosi nel
la Sala Casella e che ha avuto 
per protagonisti Denes Kovacs. 
v:oiin:sta. e M:haly Biicher, pia-
n'sta. due g:ovani unghereisi lu-
minosamente affermatls; in que
st; anni. E" questo jl loro pri
mo recital dinanzi ad un pub
blico italiano. Kovacs e concer-
tista di alto stile Si amrmra 
per la nobiltft e la autorevo-
'.ezza delta sua acuoia. per la 
trasfigur.tnte purezza del suo-
no del suo violino. per il vigore 
dell'accento espressivo. che si 
nianifesta. pur con tutta la sua 
carica emozionalc in una visionc 
musicale di chiaro disegno e di 
classica compostczza. Soprat
tutto colpisco dl Kovacs la lu-
cidita della sua interpretazio-

ne: le note del suo 
d:sponsono come 1P 
un d:scorso ch:aro. 
e 'di sorprondente 

vjor.no s: 
parole di 
organico 

eloquenza. 
La Partita in re minore per 
violino solo dl Johannes Seba
stian Bach (1685-1750) e un 
brano che ben si addice a que
sta sua vocazione classica: e ri-
suonato in una e^posizione geo-
metneamente equil:brata, me-
ditata fra«e per frase: ma non 
freddezza e aridita di calcolo: 
tutto irradiava Ja suprema mu-
sicalita della famooa pagma. So
lo vocazione classica? Forse 
non hanno avuto il loro ro-
mantico rilievo Ia Sonata op. 30 
n. 3 in sol magg. di Ludwig 
van Beethoven (1770-1827) e la 
Sonata op 108 in re mln. di 
Johannes Brahms (1833-1897)? 

Pur Bacher e miuicista • di 
profonda sensibdita e dl raffi-
nata tecnica ed e anche per 
.<uo merito se i brani di Bee
thoven e Brahms sono rlecheg-
giatl In si significant! version!. 

Foltiasimo il pubblico. calo-
roso il successo. 

reyev una straordinaria acco-
glienza, estendendo anche alia 
Fonteyn Un successo ecceziona-
le. E' una ballerina di classe ed 
e emozionante la sua ansia di 
una nuova giovinezza. Tuttavia, 
a spettacolo finito — e cio6 dopo 
la incomprensibile ripresa di 
uu'altra antiea coreografla di Ni
nette de Valois. The Hake's Pro
gress (La carriera del libcrtino), 
risalente al 1935 (recentemente 
avevamo visto il suo Scacco 
matto), ma stupendamente in-
terpretata da Gianni Notari — 
a spettacolo finito, dicevamo. si 
e capito che quasi quasi il me-
glio della serata era da rintrac-
ciare nel primo balletto. Cio5 
una coreografla di Dimitri Par-
lie, realizzata sulla Sinfonia di 
Bizet, e danzata con rinnovato 
fervore stilistico da Gianni No
tari, Walter Zappolini, Marisa 

Matteini e Anna Panel. Questi 
nostri ottimi ballerini erano ca-
lati — non per loro colpa — in 
fondo alia classifica. Anche per 
merito degli inglesi hanno gua-
dagnato parecchie poslzioni. E" 
gia qualche cosa. per quanto 
nulla ancora vi sia da spartire 
con le posizioni e le conquiste 
del balletto moderno. E speria-
mo che il prossimo spettacolo 
presentato da Maurice Bejart 
non ei smentisca. 

Ha disimpegnato accortamente 
la direzione orchestrale, con 
preoccupazioni piu di palcosce-
nico che di risultati fonici, il 
maestro Carlo Felice Cillario. 

Pubblico abbastanza numcro-
so: successo: applausi e chia-
mate ai solisti e a tutto il corpo 
di ballo. 

e. v. 

Due spettacoli al Maggio 

Guerra e pace 
decise al 

tavolo verde 
Successo della «danza macabra» di Kurt 

Jooss e Fritz A. Cohen - « La madre » di 
Alois Haba: superioritd della donna 

vk« 

Dalla nostra redazione 
FIRENZE, 4. 

Jeri sera ha avuto luogo al 
Teatro della Pergola la prima 
rappresentazione de 11 tavolo 
verde (" Der Grtine Tisch») di 
Kurt Jooss con la musica di 
Fritz A. Cohen c La madre 
(-Matka») di Alois Haba. 
* Danza viacabra in otto quadri -
reca il sottotwojo- di questo- bal
letto di Kurt Jooss che venne 
per la prima volta realizzato nel 
1930. L'argomento di questo la-
voro pud essere cosi sintetizza-
to: intorno al tavolo verde che 
rappresenla, simbolicamente, la 
conferenza, stanno i signori ve-
stiti di nero (i diplomatici) che 
discutono animatamente tra lo
ro. La conversazione si fa sem
pre piii animata fino a che il 
conflitto sorge inevitabile. Un 
diplomatlco estrae la pistola e 
spara: e la guerra. 11 balletto 
xvolge ora questo argomento nei 
suoi' elementi essenziali. 1 gio-
vani si congedano dalle madri. 
dalle mogli e dalle fidanzate. La 
morte inizia la sua opera mici-
diale di falcidia. Sulla scena si 
verificano gli episodi tipici di 
ogni situazione bellica: ecco i 
viorenti, i prigionieri, coloro che 
juggono. La < morte • e sempre 
presente sulla scena. L'opera si 
conclude con un ritomo all'epi-
sodio inlziale: ecco di nuovo il 
tavolo cerdc, le conferenze: e 
la pave. 

Da quanto sopra risulta chia
ro come questo balletto si inse-
risca perjettamente nel quadro 
delle manifestazloni di questo 
Maggio espressionista. Anche 
questo e un teatro tipicamente 
di protesta, di ribellione contra 
le assurde, crudeli intemperanze 
della societa, contro le sue ipo-
crisie, le sue falsita di cui so-
ventc da prova. Un cupo fata-
lismo grava su tutta questa con-
cczione, in quanto si prospetta 
dl nuovo il dualismo insanabile 
di un ambiente sociale diviso tra 
despoti responsubih e le vitti-
me innoccnti della loro scarsa 
lungimiranza e del loro cgoi-
smo. C un atto coraggioso di 
denuncia, questo di Kurt Jooss, 
tanto piu coraggioso in quanto 
ceniva concepilo e realizzalo 
in un periodo di deliranti mire 
imperialistiche, che come e noto. 
delermmo le catuslrofiche vicen-
de della scconda guerra mondia-
le. Presentato al concorso co-
rcografico dcll'Archivio nazio
nale di danza a Pangi, nel 1932, 
con Kurt Jooss nel ruolo del 
protagonista. questo balletto ot-
tenne un successo eccezionale. 
Anche ieri sera questo successo 
si e rinnovato. Assai apprezzati 
per la loro mdiscutibile bravu
ra, gli interpreti principals Jean 
Cebron (la Morte), Jan Stripling 
(I'alfiere), Ulrich Roehm (il sol-
dato giovane), Hiltrud Blanck 
(la fanciulla), Lonl Harmssen 
(la moglie), Eckard Brakel (il 
vecchio soldalo). Pina Bausch 
(ia vecchia madre;. Dieter Klos 
(il profittalore). Assai espressi
vo la coreografia di Kurt Jooss. 
Perunenti le scene dl Hem 
Heckroth e appropriate i costu-
ml dl Samuel Castro-Diaz. Mol
to buona la prestazione dei pia-
nisti Dimitri Wiatoicitsch e Emit 
Schmidt. 

Matka, opera in tre parti e 
died quadri con libretto e mu-
iica di Alois Haba, e stata rap-
presentata per la prima rolta in 
Italia nel testo originate. Com'e 
noto. Alois Haba occupa un po-
sto molto importante nella sto-
ria dell'evoluzione del linguag-
gio musicale contemporaneo 
A dilterenza di altri composito-
rt dt avanguardia, che nonostan
te le loro audacisslme esperien-
ze operano sempre nel sistema 
temperato della scala, Alois Ha 
ba esplora il mondo del quarto 
di tono Sul sistema che deriva 
dall'uso costante del Quarto di 
tono e stata composta Matka 
che a tult'oggl va considerata 
come l'opera piu importante 
der iv at a da questa concezione 
sonora. L'opera e stata compo-
Jto nil 1929 mentre a 1931 M-

gna l'anno della sua rappresen
tazione a Monaco, sotto la dire
zione di Hermann Scherchen. 
Nonostante la novita del siste
ma compositivo applicato da 
Alois Haba, tuttavia il materia-
le sonoro che gli serve da base 
e quello che egli true dal fol
klore cecoslovacco. 

L'azione si svolge nella Mo
ravia dell'Est. 11 contadino e mu-
sicista FrancekKrcn prcpara il 
funerale per la giovane moglie 
uccisa dal troppo lavoro e dai 
troppi figli. La cognata lo rim-
provera della morte della spo-
sa. Kren asseriscc di averla 
sempre amata: lu sua preoccu-
pazione sono ora i figli in te-
nera eta. La cognata consiglia 
Kren di risposarsi. Trascorre un 
anno. II contadino deve ora ac-
cudire da solo alle cure della 
casa e a tutte le faccende do-
mestiche. All' esortazione della 
cognata a risposarsi, Kren le 
annuncia che ha gia trovato la 
sua compagna: una donna di un 
villaggio vicino. II matrimonio 
aord luogo appena pronte le 
pubblicazioni. Kren si reca in 
casa della fidanzata per le noz-
ze. Giovani e t'icini si fanno 
attorno agli sposi con canti c 
danze. Kren decanta le virtu di 
Mantska, la sua futura compa
gna. La scena ora presenta la 
camera della casa del contadino. 
Kren non vitole altri figli sia per 
non diminuire I'eredita di quel-
li gia avuti, sia perche Maru-
ska non trascuri il lavoro. La 
donna la pensa dirersamentc, 
essa desidera avere altri figli, 
altrimenti sara infclice. II con
tadino ammette che essa ha ra-
gione. Maruska ha un figlio ogni 
anno. 

I figli del primo matrimonio 
vedono con preoccupazione che 
la famiglia aumenta. Frank, uno 
dei figliastri, soffre della situa
zione determinatasi. mentre An-
ka e assai piit benevolo. La 
donna malgrado si ' preoccupi 
piu dei figliastri, rede con an-
goscta che questi si allontanano 
sempre piu da lei, ma affronta 
con serenita questo dolore e le 
difficolta inerenti alia nuova si
tuazione. Anche se Kren non 
vuole ammetterlo, i figli avuti 
da Maruska hanno piu ingegno 
degli altri che invece sono por-
tati verso il lavoro dei campi 
Kren non vuole che alenni suoi 
figli itudino: dcrono fare lutti 
il contadino. Egli ha continue 
discussioni con la moglie che 
resta salda nelle proprie con-
cinzioni. Con Vandare del tem
po c nonostante le continue di
spute con i figliastri che la rim-
proverano, Maruska, consapevo-
le delle proprie rcsponsabilita 
e di aver fatto il proprio dove-
re, lavora duramente; e la pre-
ghiera ed il suo amore materno 
la sostengono a superare la fa-
tica: nuove dispute sorgono fra 
i figli che vogliono studiare e 
il padre che li esorta al lavoro. 
E' Maruska che ricsce a vin-
cere la sua ostmatezza Vent'an-
ni dopo. sempre nella casa di 
Kren. il compito di Maruska *> 
ormai finito. le figlie sono spa-
sate. i figli — lasciata la casa 
paterna — si sono creati un 
avvenire con lo studio. In casa 
e rimasto solo Tonecek, unico 
conforto e speranza dei genito-
ri. Kren deve riconoscere, final-
mente, i meriti indiscutibili e la 
superiorita della sua donna. 

L'esecuzionc a-venuta ieri 
sera al Teatro della Pergola e 
itata assai buona. Jiri Jirous 
ha diretto con vigore Vorche-
stra del Teatro nazionale di Pra-
ga. EfficacL nellc rispettive par
ti, gli Interpreti prtncipali: via-
sta Urbanova, Oldrich Spisar. 
Eva Zikmundoca, Premysl Koci. 
Vladimir Jedenactik, Marcela 
Lamariora, Jana Polivkora. 
Marta Sandtnerova, Lubomir 
Havlak, Miroslav Borsku. Tl coro 
era diretto egregiamente da Mi
lan Maly. Ottima la regla di 
Jiri Fiedler, pertinent! le scene 
di Josef Svoboda. 1 costumi tra-
no di Jarmila Konecna. 

Antonio Mazzoni 

l . " T , ' t reaiW 
contro • • 

Autenticita \ 
Dietro ogni racconto 

sceneggiato della serie 
Cronaca ("quello di ieri se
ra, trasviesso sul Secon
do canute, aveva il titolo 
di Miss Fortuna) e possi
bile intuire, senza un 
grande sforzo, V esisteiizu 
di un ordinatissimo sche-
dario di personaggi prou-
ti per I'uso: e la fecmca 
della imlustria . c'memato- < 
grafica hollywoodiana tra-
sfcrita sul video. Anclic 
ieri sera era possibile clas-
sificare tanti tipi, che ab- • 
bianio t'isfo in cento r 
cento film americani: i ge-
nitori tormentati delln ra-
gazza * pprduta » (fingono 
di respingere perfino il ri-
cordo della figlia, ma in 
realta non fanno che <it-
tendere nrisiosaTnenfe il 
ritomo dell a pecorelht 
mnarrita, e, in genere, la . 
madre rede allu commo-
zione assat prima del pa
dre, che, pcro, alia fine, 
scmbra il piu disperato dei 
due); lo psichiatra o gine-
cologo o dentista che co-
nosce qualche particolare 
prezioso della vita del 
protagonista della storia. 
ricercato per una qualsiasi 
ragione; Vuomo corrotto e 
debole, ma fondamental-
mentc onesto, socio di un 
sadico; la ragazza nevro-
ticu, vittima della sete di 
successo, c cosi via. Per
sonaggi che, naturalmentc, 
hanno alcuni addentcllati 
con la vita reale (e di tan-
to i7i tanto, infatti, acqui-
stuno came e sangue: chi 
noil ricorda i genitori del
la ragazza uccisa nella 
Citta n u d a ? ) , ma rimango-
no di solito semplici ele
menti di un meccanismo. 
E' per questo che i film 
(o i telefilm) di questo ge
nere hanno solo Vaspetto 
esteriore dell'indagine di 
ambiente: in reultu, in e-j-
si tutto c gia risolto dal-
I'inizio in funzione della 
presa sul pubblico. Anche 
il « caso > attorno al qua
le si organizza la vicciida 
c solo un pretesto: e. in
fatti. al momenta del c lie-
to fine » viene svuotato di 
colpo. Come e accaduto 
anche ieri seru. con la ra-
guzza vittima della sua se
te di successo, ridotta a 
un semplice caso di nevro-
si. Davvero, assistendo a 
questi telefilm, ci vien fat
to spesso di pensare a qua
le ottima antologia della 
mistificazione made in Usa 
se ne potrebbe ricuvare. 
Solo che, purtroppo, essi 
ci vengono invece rifilati 
sul video senza alcuna ini
ziativa autonoma da par
te della nostra TV. 

Meno male che, poi, 
qualche momento di au
tenticita possiamo recupe-
rarlo altrove. E' accaduto, 
ad esempio, ieri sera 7iel-
la breve intervista a Isa 
Miranda, posta a chiusura 
di Cinema d'oggi. Un tn-
contro che ci ha detto di 
qucst'attrice molte cose: e, 
forse, piii con le nude 
cspressioni del volto della 
Miranda che con le domaii-
de e le risposte. Ci ha col
pito I'incontrollabile com-
mozione di quest'attrice 
dinanzi alia visione di un 
brano di un suo film: e 

' 7ion abbiamo potuto fare 
a meno di confrontarla 
con gli atteggiamenti im-
mediabilmente artificiosi 
di Paola Pitagora, e an
che della brava Giovanna 
Ralli 7iella intervista di 
qualche minuto prima. 
Son queste le occasioni in 
cui si finisce per esclama-
re: ah! si tratta di un'al-
tra generazione! 

g. c. 

8,30 
TV,-.primo 

Telescuola 

15,00 Giro d'lfalia 
In Eurovisione : arrlvo 
XX tappa. Cuneo-Plne-
rolo 

17,00 la TV dei ragazzi 

18,00 Giro d'lfalia 

In Eurovisione : Buon 
Compleanno 

Arrlvo e 
Processo alia tappa 

19.00 Telegiornale della sera (I edizlone) 

19,15 Una risposta per voi Colloqul 
Cutolo 

dl Alessandro 

19,30 Concerto dl musica da camera 

20,10 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale della ficra (II edizlone) 

21,00 Breve incontro 
Commedin In due tempt 
di Noel Coward con Car-
la Del POBKIO, Raoul 
Grassllti. 

22,45 Concerto per II 150° annlversarlo 
dell'Armn del Carabtnlorl 

23,00 della notte Telegiornale 

TV - secondo 
10,30 Film per le solo zone di Roma 

e Palermo 

21,00 Telegiornale e segnale orarlo 

21,15 La societa 
del benessere 

tnchlesta nel Paesl Scan-
dinavi dl Enrico Gras e 
Mario Craverl. II puntata 

22,15 Dizionarietto di 
musica leggera 

illustrato da Francesco 
Mute e Grazia Maria Spi
na. Regla di Rallnele Me-
lonl 

22,55 Notte sport Servizlo specinle sul 47° 
Giio d'liali.i 

Peppino di Capri e il suo complesso partecipano al 
- Dizionarietto di musica leggera - (secondo, ore 22,15). 

Radio - nazionale 
Giornale radio: 7, 8, 13, 

15, 17. 20. 23; 6.35: Corso di 
lingua inglese; 8.30: II no-
stro buongiorno; 10.30: La 
Radio per le Scuole; 11: 
Passeggiate nel tempo; 
11.15: Musica e divagazloni 
turistiche; 11.30: -Torna 
caro ideal*: 11,45: Gott
fried von Einem: 12: Gil 
amici delle 12: 12,15: Arlec-
chino: 12,55: Chi vuol es-
ser lieto...; 13.20: Zlg-Zag; 
13.30: Due voci e uo mi-
crofono; 13.45-14: Un disco 
per Testate; 14-14.55: Tra-
smissioni regional i; 15,15: 

Le novita da vedere: 16: 
Programma per i ragazzi; 
16,30: Jobann Sebastian 
Bach, Alexander Scriabin; 
17,25: Il manuale del per-
fetto wagneriano; 18: Vati-
cano secondo; 18.10: ' Con
certo di musica leggera; 
19,10: La voce dei lavora-
tori; 19,30: Motivi in gio-
stra: 19.53: Una canzone al 
giorno; 20: 47. Giro d'ltalia; 
20.25: Applausi a...; 20.30: 
Giugno Radio-TV 1964: 
20.35: -L'ultima voce*, di 
Alfio Valdarnini; 21,10: 
Concerto sinfonico. 

Radio - secondo 
Giornale radio: 8,30, 9.30, 

10.30, 11.30. 13.30, 14,30. 15.30. 
16.30. 17.30. 18.30, 19.30. 20.30. 
21.30. 22,30; 7.30: Benvenu-
to in Italia; 8: Musiche del 
mattino; 8.40: Canta Gino 
Corcelli: 8.50- Uno strumeo-
to al giorno; 9: Un disco 
per Testate; 9.15: Ritmo-
fantasia: 9,35: Un passapor-
to per Eva; 10.35: Giugno 
Radio-TV 1964: 10.40" Le 
nuove canzoni italiano; 
11.10: 47. Giro d'ltalia: 11.20: 
Buonumore ID musica; 
11.35: Piccolissimo: 11.40: II 
portacanzoni; 11.55: Un di
sco per Testate: 12.05-12.20: 
Colonna sonora; 12.20-13: 

Trasmissioni regional!; IS: 
Appuntamento alle 13; 14: 
Vocl alia ribalta: 14,45: Per 
gli amici del disco: 15: Aria 
di casa nostra: 15,15: La ras-
segna del disco; 15.35: Un 
disco per Testate: 15.45: 
Concerto in miniatura; 
16,10: Rapsodia; 16.35: Pa-
rapiglla; 17,35: Non tutto 
ma dl tutto; 17.45: - L a zln-
garella- . adattamento da 
un racconto di Miguel de 
Cervantes: 18,35: Classe' 
unica; 18.50: I vostri pre-
feriti: 19,50: 47. Giro d'lta
lia: 20: Tema in mlcrosol-
co: 20.35: La trottola; 21,35: 
II giornale delle scienze; 

Radio - terzo 
18.30: La Rassegna: Let-

teratura italiana; 18,45: Jo-
hann Sebastian Bacb; 18.55: 
Orientamentl critici: La cri
tica semantica: 19.15: Pano
rama delle idee; 19.30: Con

certo di ogni sera: 20,30: 
Rivista delle rivlste; 20,40: 
Bela Bartok; 21: n Giorna
le del Terzo: 21,20: «Amar-
si m a l e - , tre atti dl Fran
cois Mauriac. 

BRACCIO Dl FERRO di Bud Sagendorf 

HENRY di Carl Andenw 

10UIE di Haul 
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;,: Montecatini: 
'•- vuol licenziaro 

gli operai ammalatisi 
nelle lavorazioni chimiche 

«... Caro Al icata, '/"'':,l* •'' f-1 V ' >*« 
HV> J accanto agli scfopeH deol! o p e r a ! ; 

edili, dei calzaturierl e del mezza-
dri, anchc quello del 27 maggio 
a Crotone, contro il . monopolio 
Montecatini, dopo died giorni con-
secutivi di dimostrazioni, ha avuto 
splendidi risultati. Gid prima si era-
no verificate parecchie manifesto-
zioni studentesche di protesta con
tro il provvedimento adottato dni 
dirigenti della Montecatini che han-
no licenziato un operaio, assente • 
per malattia. ' '-, - •••• "' 

Va detto che altre lettere * di • 
preavviso eranp state gia mandate 
ad altri operai, assenti per lo stes-
so motivo. In conseguenza di tutto 
questo, ben diecimila tra operai e 
cittadini hanno invaso le vie prin-
cipali della cittd, muniti di cartello-
ni e scritte che ponevano sotto ac-
cusa il monopolio e i suoi sistemi. 

Alio sciopero, per solidarietd col 
lavoratori, hanno aderito tuttt i com-
mercianti della cittd (magazzini di 
tessuti, oreficerie, botteghe alimen-
tari ecc.) di modo che, verso Vim-
brunire, agli angoll delle strade si 
vedevano accese solo le luci di qual-
che bar e degli alberghi. . 

Dopo di cid il monopolio Monte
catini e stato costretto a chiudere 
i rcpartl giacchd la compattezza e 
solidarieta degli operai, ormax mu-
turi per far valere le loro riven-
dicazioni, hanno convinto alcuni la
voratori a desistere dal crumtrag-
gio. 

Perd c'i di piu: lo sciopero degli 
operai crotonesi, deve rappresen-
tare Vinizio di una pubblica pres-
sione sul governo affincht guardi 
con pill realismo le condizioni de
gli operai che lavorano al mono
polio Montecatini che, a torto. mol-
ti reputano un paradiso con altc 
paghe ed orari da fare invidia. Ma 
se consideriamo bene, un operaio 
qualificato o specializzato che ab-
bia raggiunto le 200 ore a fine me-
se (che & il massimo cui si possa 
arrivare), non riesce mai tra paga 
base, contingenza, premio di pro-
duzione • ed altri incentivi, a rug-
giungere le 65.000 lire al mese. Que-
sta, purtroppo, 6 la realta dei fat-
ti; un'amara realty di cui non tutti 
sono consapevoli. 

Oltre al salario basso, diminui-
to questo ancora dalle spese di viag-
gio che I'operaio deve sostenere per 
raggiungere la fabbrica (general-
mente alia periferia), vi sono altri 
elementi negativi rappresentati dal 
ritmo intenso del lavoro e, soprat-

l e t t e r e a l l 'Uni te 
tutto, dalla nocivitd che, mentre lo-
gorano la resistenza fislca e la sa-

' lute del lavo'ratore, accrescono al-
tresl la gid pesante situazione ope
ra ia alia Montecatini. Basta pen-
sare, infatti, all'alta percentuale di 
malati di fegato, di stomaco, di re-
ni, di asma e, perchi no, di cancro, 
causato questo da alcuni acidi rite-
nuti ormai da tutti prodotti cance-
rosi. • 

E dopo che uno ha perso i ca-
pelli, la salute e la gioventu nella 
fabbrica, anziche di un assegno per 
nurarsi, per assistersi, si vede in-
vece arrivare il preavviso di licen-
ziamento perc/ie la Societd non ha 
piu bisogno di < riformati > nei suoi 
rcparti. 

S T E F A N O M. 
(Cosenza) 

E' il ministro Russo 
che deve smentire . 

, Per uno sp iacevo le errore, nel 
t itolo del la lettera che trattava de l . 
l 'aumento de l le tari He postal i ( p u b -
blicata g iovedl 4 ) 6 s tato scri t to: 

' forsc il ministro Bosco e in grado 
di smentire? Mentre l ' interrogativo 
e v i d e n t e m e n t e era r ivol to al mini
stro Russo che e il minis tro de l l e 
Poste. 

Lucciole 
per lanterne 
Caro Alicata, 

credo che questo governo pas-
serd alia storia come un governo 
che vuole dare ad intendere, agli 
italiani, lucciole per lanterne. 

L'elettore comincia 0 enptre che 
chi vive lontano dagll affanni, dai 
sacrifici, dai durissimi lavori pa-
gati male o nientc, non pud ne sa 
dirigere. 

Quando ci si sente dire che non 
bisogna comprare came, ma biso-
gna comprare polio, signlfica che il 
< caro» onorevole non sa che noi 
meridionali, nella maggior parte, la 
c a m e la compriamo a grammi, c. 
non si pud ccrto andare a com
prare 100 o 200 grammi di polio. 

Sono certo che i frigoriferi di 
questi signorl che « offrono » questa 
o quella dieta al popolo italiano, 
sono zeppi di tanta came che ba-
sterebbe a decine di famiglie me
ridionali. « 

Povera Italia, dove un lavora-
tore, dopo aver contribuito ad ar-
ricchire tanti « s u g g e r i t o r i >, non 
ha neanche di che vivere. 

- > J 

, ' Percht voi che governate inten- i. 
,' dele aiutare i r icchi ed affama-

re i poveri?' Che cosa volete di 
piii da noi? Ci avete spremuti fino 
all'osso e ora pretenderesle che I 
sel milioni di pensionati praticas-
sero I'accattonaggio per/ Urare 
avanti. .! " >1*-'' v • . • 

L. D E S A N T I S *> V - ' 
Torre Annunziata (Napo l i ) 

Progetti di legge 
in favore .7 - :> 

dei perseguitati politic! 
antifascist! ' 
Cara Unitd, ' ' • " ' . ' - ' 

sui numcri del 27-2-'64 e 3 maggio 
ho letto con piacere che, per I'azio-
ne tenacemente svolta dai noslri 
parlamentari. andrd quanto prima 
in discussione alia Camera la no- • 
stra proposta di legge n. 1036 e che , 
entro I'anno sard adottato un piu 
generate provvedimento con ritoc-
chi ed integrazioni alia legge 
10-3-1955 n. 96 e successive a favore ' 
dei perseguitati politici antifasristi. ' 

Non conoscendo in quale delle 
due proposte il mio caso rientra, te 
lo cspongo: arrestato nel luglio 1921 
in seguito a conflitto tra arditl del 
popolo e fascisli, perdetti il pnsto 
che da un anno occupavo alia Dele-
gazione del Tesoro di Palermo e 
non potei pin riaverlo, ne a scar-
cerazione avvenuta il 24-10-1921, ne 
nel ventennlo fascista durante il 
quale subii altri arresti, ne nel sue-
cessivo che esalta i valori della 
Resistenza. 

Comunque, a parte la situazione 
sopra esposta, nel febbraio 1949 
sono stato assunto come avventizio 
presso I'Amministrazione - Provin
ciate di Trapani e / n e l novembre 
1958 quale vincitore di concorso 
interno, sono passato di ruolo. Se-
nonchc, essendo nato nel 1901, in-
combe su di me lo spettro del collo-
camento a riposo con poco p iu d i . 
15 anni di scrvizio, mentre con un 
ptocco dell'art. 4 della legge 10-3-
1955 n. 96, che a date condizioni gid 
lo prevede, potrei rimanere in ser-

, vizio fino al compimento del 70. an
no di eta. . . . 

Poiche il mio caso non sard il solo 
propongo: 1) che a godere dei vari 
benefici preiusti dal citato art. 4 
(quali il diritto a rimanere in ser-
vizio fino al 70. anno di etd e quello 
di aver computati 5 anni come ser-
vizio utile ai fini del trattamento 
di quiescenza) siano non soltanlo 

••• • ' « > : ^ ( : •::. 'r;n •;; < 
t vlncitorl di concorsi statali esple-, , 
tatl alia data del 10-3-1955 ma an~v-
che i vincitori di concorsi espletati.'* 
negli anni successivi e cid indipen-
dentemente se statali o dipendenti 
di Enti locall od altre pubbliche 
ammlnistrazlont; 2) che i benefici 
di cui all'art. 1 della stessa legge ; ' 
siano • estesi' a * coloro ' che furono 
perseguiti od allontanati dai pub-
blicl impieghi. prima del 28-10-1922, 
a seguito di rcati, arresti ecc. per 
azioni antifascists compiute prima 
dell'ottobre 1922. ' 

Nel chiudere, mi corre I'obblipo 
di farti presente, che in applicazio-
ne dell'art.' 1\della predetta legge 
n. 96, godo in atto, giusta delibera 
n. 12247 del 9-5-1959, di un assegno 
di benemerema, piccolo nell'impor-
to (L. 6.000 menslti) ma grande nel 
suo significato politico. 

G I U S E P P E S T U R I A N O 
. . . Marsala (Trapani ) 

La situazione descritta al 1° punto 
k prevista dalla proposta di legge 
Gullo n. 1036 (computazione - per in-
t e r o - . ai flni del trattamento di quie
scenza e doll'indennita di buonuseita, 
del periodo intercorso dalla data del-
I'nltontannmento dal servizio a quella 
dolla reintearazione) In caso di avve
nuta assunzione presso altra ammini-
strazione, in questo (rattempo. essa 
ha l'obbllgo di riconoscere agli inte-
ressati. a tutti gli eflettl. I benefici a 
cui essi hanno diritto in base alia 
predetta leRge 

Per quanto riguarda 11 secondo pun-
to 6 Imminente la presentazione in 
Parlamento di un altro progetto di 
legge per la integrazione e modiflca-
ziono della legislazione vigente in 
materia, e che comprendera anche il 
caso di coloro che furono perseguitati 
e danneygiati dal fascismo nel perio
do anteriore all'ottobre del 1922 

Programma 
soppresso 
Cariss imo direttore , 

noi napoletani siamo sempre pre-
l s i in giro dai programmi della RA1-
TV. Alia ore 15,15 di domenica (Na
poli canta con Murolo) speravamo 
che ci facessero sentire qualche can
zone dell'ottocento con la sua chi-
tarra. Aspetta aspetta, le ore passa-
no e niente di niente. Ma questo 
modo di fare non & scusabile per 
nessuna amministrazione pubbl ica e 
tanto piu per la RA1-TV. Essa pren-
de in giro la popolazione di Napoli 
e provtneia che aspetta tanto per 
sentire qualche bella canzone no
stra, da un nostro caro concittadino 

e invece tutto viene soppresso non 
si sa bene per quale motivo. 

Siamo stufi di questo trattamen- • 
to e chiediamo che le noslre canzo-
ni siano trasmesse nelle ore ind ica - ' 
te. Forse le altre canzoni sono me-
glio di quelle napoletane? 

V. VERDOLINY 
Pozzuoli (Naool i ) 

Quanto ci vuole 
per applicare la legge 
per il riscatto 
degli alloggi popolari? 
Egregio direttore, 

con decreto del P.R. n. 259 del 
17-1-959, successivamente modifica-
to dal D.L. n. 231 del 27-4-62, il 
nostro governo si preoccupd e pre-
murd di disciplinare la cessione in 
proprietd agli aventi diritto degli 
alloggi di tipo economico e po-
polare. • , 

Sono trascorsi due anni esatti, e 
almeno nella provincia dove io risie-
do, la legge, come si dice, e rimasta 
inoperante. 

Capisco la burocrazia, anche se 
non capisco il premio di L. 50.000 
al cittadino che riuscird a proporre 
o far accettare qualche modifica a 
rendere meno lenta la burocrazia, 
quando cid dovrebbe essere — al
meno in parte — compito dei vari 
direttori generali da 500.000 a un 
milione al mese. 

Ora io le sarei grato se lei, si-
gnor direttore, pubbl icando la pre
sente, volesse invitare i lettori del 
suo giornale, che si trovassero nel
le mie identiche condizioni di at-
tesa, a volerle far conoscere — pub
bl icando poi le risposte — se nelle 
altre province d'ltalia la situazione 
e alio stesso punto, ossia se in Italia 
vi d un Istituto Case Popolari, ente 
preposto alia bisogna, che abbia gid 
dato inizio all'applicazione della 
legge. 

La mia lettera non avrebbe nes-
sun interesse, se nella legge stessa 
e in successive circolari esplicative, 
si fosse stabilito la data di decor-
renza della cessione, e tutti i soldi 
delle rate di fitto che mensilmentc 
pago andassero a formare un dato 
depostto in conto del prezzo di ces
sione; ma come si svolgono le cose, 
mensilmente io verso a fondo per-
duto, per me non per IIACP, una 
somma a titolo di fitto che logica-

mente il locale'IACP incassa p e r ' ' 
le sue necessitd. 
= > Ma non e'e possibilitd di smuo-
vere questa traversal Non baste- \ 
rebbe (nel caso specifico) una cir-
colare di sollecito del Ministero dei 
LL.PP. (Direzione Edilizia Sovven-
zionata e Ispettorato Ricostruzione), 
per aprlre uno spiraglio alia spe-
ranza che come me, ne sono si-
cura, migliaia di cittadini intercs- t 
sati hanno nel cuore. • \ . • • '. 

E L E N A G A L L O 
(Massa) 

Gli invalidi 
al cinema, 
Signor direttore, ' ' ; 

sono un ragazzo di 23 anni (polio-
mielitico), da un anno ricoverato 
presso H reparto cronici di Clvita-
castellana. La presente e intesa a 
rendere edotta I'opinlonc pubblica 
di una incresclosa situazione di cut 
sono stato fatto oggetto da parte 
di uno dei padroni del cinema lo
cale. 

Il giorno 7 marzo sono entrato 
come sempre nel cinematografo. 
Dopo aver fatto il biglietto mi viene 
detto, in presenza di altre persone, 
che csiste una disposizione di legge 
per cui gli invalidi debbono essere 
accompagnati da una persona va-
lida; e inoltre avrei dovuto met-
terrnl pure vicino alia porta di 
uscita che dista parecchio dallo 
schermo; cosicchd io, essendo mio-
pe, entrerei nel cinema per non 
vederlo. 

Ma la cosa che maggwrmente mi 
splnge a rendere questa mia di do-
minio pubblico, e il come sono stato 
trattato da questa persona che, ol
tre tutto, e pure lui invalido. Ora 
io chiedo che mi si informi se esiste 
questa disposizione di legge; se si, 
le pare giusta? lo invalido, costrci-
to a stare tutto il giorno sopra una 
sedia a rotelle, non posso neppurc 
avere la libertd di poter entrare in 
un cinema che e per me I'untco 
posto in cui posso divagarmi ed 
estraniarmi dal mio perenne abbat-
timento fisico e morale, in quanto • 
le mie condizioni fisiche non mi 
permettono di divagarmi altrove. 

Mi sono accinto a scrivere a que
sto giornale perche" sono s icuro che 
questa mia sard resa di pubblico 
dominio acciocche in special modo 
la popolazione di Civitacastellana, 
che ammiro per la serietd e retti-
tudine e discrczione, venga a cono-
scenza che fra loro ci sono delle 

persone che, per la sempl ice raglone 
che posseggono mezzi finanziari, si 
permettono di offendere, moralmen-
tc, delle persone fncapaci di difen-
dcrsi fisicamentc. 

A U G U S T O M A L A T E S T A 
, Ospednle Andosi l la ' 

• • - Civitacastel lana (Viterbo) . I 

' Per l'accesso dl minoratl flslcl nel 
pubblici local! non eslstono leggl spe-
ciflche, la questione 6 regolata soltanto 
da vecchie disposlzlonl prefettlzio che 
variano da provincia a provincia. 
' Le disposlzlonl che rlguardano Roma, 
ad esempio, sono contenute in un de
creto prefettlzio del 1934 ove si leges 
fra I'altro: art. 14: I postl a sedere de-
vono essere flssatl al suolo... art. 57: E' 
victato Vinaresso nel locall dl pubblico . 
spettacolo al fanciulll non accompagna
ti, al tnalati. alle persone affette da de-
formlta rlpunnanti... Artlcolo 60: F t»ic- ' 
tato fermarsl nel corrldol c nel passag-
pi durante lo spettacolo... Teorlcamen-
te, dunque, un invalido potrebbe en
trare in un cinema solo se sedesso nel -
post! normnll. 

Ma le disposlzlonl nella provincia dl 
Viterbo • non • lo ronosclamo e qulndl 
non possiamo darle l'informazione che 
desidera. . : • -•- ; • • » • 

. . , . . . , • J 

Uno scordato paese . 
di Toscana 
Cara Unitd, 

I'episodio che sfo per raccontarui 
c accaduto nella frazione CarpineUi, 
nel Commie di Minucciano, in pro
vincia di Lucca. Tempo fa e dece-
duto il babbo di un mio amico e, 
•nuturalmcntc, come tutti I cristiani, 
aspcttava una scpoltura. Ah ime , in 
questo scordato pacse toscano non 
esiste piu un becchino. I parenti 
del defunto sono stati costrctti essi 
stcssi a scavarc la fossa. E non vi 
e neppure chi dia due colpi di cam-
pana, sebbene in questo puese siano 
tutti cristiani al cento per cento. 
11 parroco ha altre cose cui pensarc: 
ad csempio, il santuario dcll'Arge-
gna, che, specialmcntc nei periodi 
estivi, ricevc fruttuose visite da 
numerosi turisti. 

Il cimitcro, luogo cosUldctto sa-
cro, non lo e in questo pnese: deb
bono essere i pacsani stcssi a curar-
selo, a strapparc le crbacce se, 
quando si recano in visita ai loro 
defunti, non vogliono farsi largo in 
una giungla di erbacce. Altro pro-
blema: la strada che congiunge 
Carpinelli a Sarezzana, un chilo-
metro e mezzo di buchc c sassl, 
tanto stretta che quando due auto 
si trovano ad incrociare, occorrono 
miracoli per evitare Vinddente, 
Bella strada, quasi una camionale, 
c invece quella che porta al san
tuario dell'Argegna, ma serve sol
tanto per un limitato periodo d e l -
Veslatc. 

AURELIO BETTINI 
CGenova) 

TEATRI 

T 

BORGO S. SPIRITO (Via dei 
Penitenzieri) 
Domenica alle 16.30 la C.la 
D'Orlglla-Palml presents « San
ta Barbara • 2 tempi in 10 qua-
dri di Satvatore More3inl. Prcz-
zl familiar!. 

DELLE ARTI 
Alle 21,30 la C.la Marlsa Man-
tovani - Enzo Tarascio con O. 
Cardea nella novita: a Slgfrldo 
a Stallngrado > dl Luigi Can-
doni (premio Vallecorsi 19<53). 

. Regia Itnlo Alfaro. Ultima set-
timann. 

ELISEO 
Riposo 

FOLK STUDIO (Via G. Gari
baldi 58) -
Fino a snbato alle 22, sabato 
alle 17 per i giovani, domenica 
alle 17,30 musica classica e fol-
kloristica. Jazz, blues, spirituals 

FORO ROMANO 
Suoni e luci. Alle 21 in Italiano. 
inglese, francese tedesco: alle 
22.30 solo in Inglese. 

0661 « PRIMA »> al 

CORSO CINEMA 

UNA STORIA 
DELL'ALTRO MONOO 

MBIENTATA 

NOSTRO 
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GOLDONI (Tel. 561156) 
Alle 21.30 Implrial Opera Com
pany dl Londra in: « The Beg
gar's Opera » dl John Gay. Ar-
rangiamento dl Frederic Au
stin. Regia Vere Laurie. 

PALAZZO DELLO SPORT 
Alle 21.15: Circo dl Mosca con 
il celebre clown OUeg Popov. 
Grandloso complesso dl 50 ar-
tlsti. Riduzione del 50% agli 
implegati dello Stato. 

PALAZZO SI8TINA 
Alle 21.15 il Complesso Artistl-
co della Repubbllca Popolare 
di Cina presenta: « L'opera di 
Pcchlno ». 

RIDOTTO ELISEO 
Alio 21,30: « Cinque alibi per un 
omicldlo » di G. Zito 

SATIRI (Tel. 565.325) 
Lunedl alle 21.30 prima della 
novita: « I frigoriferi > dl Ma
rio Fattl con Tina Sciarra. Nel-
lo Rlvle. Doro Corra, Marco 
Pasquini Regia Paolo Paolonl. 

Am AZIONI 
KM FIERA Dl ROMA (V. Cri-

stoforo Colombo) 
Preml giornalieri al vlsltatori 

MUSEO DELLE CERE 
Emuln dl Madame Tfiussand 
dl Londra e Grenvtn di Parlgl 
Ingreoso • cnntlnuato dalle 10 
alle 22. 

INTERNATIONAL L. PARK 
(Piazza Vittorio) 
Attrazlonl • Ristorante - Bar -
ParcheRglo 

VARIETA 
A M B R A J O V I N E L L I (713.306) 

I maniaci. con E. M. Salerno e 
rivista Trotolino 

(VM 18» SA + 
LA F E N I C E ' V i a S n l a n a 35) 

tntrigo a Stoccolma. con P. 
Newman e riv. Holiday Show 

G • 
L E B L O N (Tel 552 344) 

Scanzonatissimo, con A Noschc-
se e riv. Festival di canzoni 

C • 
VOLTURNO (Via Volturno) 

Quattro In una jerp e rivista 
La Torre SA • • • 

CINEMA 
Prime visioni 

A D R I A N O (Te l . 352.153) ' 
Cleopatra, con b. Tayloi (alle 
15-18.40-22.40) »M • 

A L H A M B R A ( T e l 783 792) 
La valle della vendetta, con J 
Dni (ap. 15.30, ult 22.45) A • 

A M B A S L I A T O R I ( l e i 481 D/u» 
Cinque ore violente a Sono. con 
A. Newiey (ulL 22.50) DR • • 

A M E R I C A ( l e i otib.lbtfi 
Monsieur Cognac, coo T. Cur
tis (ult. 22.50) S • 

A N T A K E S CleL 890.947) 
T o n Jones, con A Finney (al
le 16.03-18,20-2030-22.50) 

fVM 14) SA • • • 
A P P I O (Tel 779 638) 

La forta del West, con P Fo
rest A • 

A R L H I M E D E (Tel 875 5 6 / ) 
Two And Tfo Make Six (alle 
17-lfc30-aW0-22) 

A K I S I O N . i t . 353 230) 
L'noffln che non voleva nccl 
dere, con D Murray (ult 22.50) 

A • • 
A R L E C C H I N O (Tel io»bo4> 

F a m m P"*'<> ir»nro. cun I*mi-
Day (alle 16.10-13-20.15-23) S • 

4 S I O R I A < l e i tf7l> i4D) 
Agente M7 licenza dl uecldere, 
con S Connery O + 

A V c N f i N o i i e l 572.137) 
1 quatto tan i s t l , con A. Fabrtzi 

-.(ap 16. ult. 22.45* 
V (VM 18) C • 

8 A L O U I N A (Tel •>•*! iH2> 
In famlglla si spara. con Lino 
Ventura SA • • 

3 A H t > c H l N I (Tel 471 i o . • 
Ore rubale, con S Haywarn 
(alle 16.15-18.15-20.25-23* S « 

B O L O G N A d e l 426 7001 
Storie sulla sabbla (ult 22.45) 

S • • 
i R A N C A C C l O «Toi /.!.-> •»•> 

Storie sulla <abbla S • • 
i , A P M A N » * U i »17V4«0' 

Edgar Wallace e rabate nero 
(alle 16-18,40-20,40-22,45 - prima) 

r . A f H A N i i . n c i I A ib72 4tfa> -
A mo re lo ajuatiro dlmenslnnt 
con F. rUro* (alle 16-18.25-20,35-
22,45) (VM 18) 8A • • 

COLA 01 RIENZO (350 584) 
. Purl* dal West, eon P. Forest 

(.lie 16,15-18,25-2a30-2X3«) A • 

PALAZZO DELLO SPORT 

CIRCO Dl MOSCA 
STREPITOSO SUCCESSO 

OGGI: ore 21.15 
DOMANI 2 spettacoli: ore 18 

(ultima diurna) e 21,30 
• 

Prenotazionl: PALAZZO dello 
SPORT: 59.44.02 - Agenzia OR-
B1S 48.77.76 - 47.14.03 - ITAL-
TUR1ST 67.54.73 - Cinema Rl-
VOLI 46.08.83 - SPATI 68.35.64 

CORSO (Tel. 671.691) 
Omlcron (prima - alle 17-18.40-
20.45-22,50) - L. 1200 

EDEN (Tel. 3.800.18a) • 
Pippo. Pluto e Paperino allegrl 
masnadlerl DA 4»4» 

EMPIRE (Viale Regina Mar 
gherita - Tel. 847 719) 
Rassegna Greta Garbo: Mata 
Harl DR + + 

E U R C I N E ( P a l a z z o Ital ia al 
I 'EUR - Tel . 5.910 906) 
Billy Kid furia selvaogia (alle 
16.15-18-20,10-22,45) A • 

E U R O P A (Tel 865.736) 
Se permettele parllamo dl don-
ne. con V. Gassman (alle 16-
18.05-20.20-22.50) 

(VM 16) SA • • 
F I A M M A (Tel . 471.100) 

La donna che vlsse due volte. 
con K Novak (alle 15.30-17.50-
20.05-22.50) G + • 

F I A M M E T T A (Tel . 470.464) 
Dr. strangelove (alle 16 3 0 -
18.20-20.10-22) • 

G A L L E R I A (Te l . 673.267) 
I cavalier! della tavola rotnnda. 
con R. Taylor A • 

G A R D E N d e l 562.348) 
Furla del West, con P. Forest 

A * 
G I A R D I N O (Tel 894 946) 

Bunny coniglio dal ftero ciplgllo 
DA • • 

M A E S T O S O (Te l . 786.086) 
t malamondo 

(VM 18) DO + + 
M A J E S T I C ( l e i 674.908) 

Gil Inesorabili. con B. Lancaster 
(ult. 22,50) . . . A • • 

schermi 
e 

MAZZINI (Tel. 351.942) 
Edgar Wallace a Scotland Yard 
con J. Langen G • 

M E T R O U R i V E - I N (6 050.151) 
Sciarada, con C. Grant (alle 
20,10-22.45) G • • • 

M E T R O P O L I T A N (689.400) 
La guerra del mondl (alle 16.15-
18.50-20.50-23) A • • 

M I G N O N (Tel . 669.493) 
Tom Jones, con A Finney (all* 
15.45-17.50-20.10-22,45) 

(VM 14) SA • • • 
MODERNISSIMO (Gal lena S 

Marcello - Tel. 640.445) 
Sala A: Agente 007 licenza dl 
uccidere. con S Connery G • 
Sala 8 : II silenzlo, con L Thu-
lin (VM 18) DR 4»4»4> 

M O D E R N O (Tel 460 285) 
It Plave mormorft DO • 

M O D E R N O S A L E T T A 
Gli animall DO 4.4. 

MONDIAL (Tel 834.876) 
I quattro tassistl. con A Fabrizi 

(VM 18) C 4 
N E W YORK (Tel 78U 271) 

II tcxano, con J. Wayne A 4 
N U O V O G O L D E N 1755 002) 

Gli inesorabili, con B. Lancaster 
(ult. 22,50) A • • 

P A R I S (Te l 754 368) 
Dracula il vamplro, con Peter 
Cushing G 4 

PLAZA (Tel 681.193) 
Felllnt otto mezzo, con M. Ma-

VIA6GI - VACANZE ESTATE '64 
VIAGGI PER TUTTI!!! 

U.R.S.S. 17 giorni 
Vienna - Budapest . Mosca -
Leningrado — Partenze 24.6 
- 27.8 - 8.8 - 18.8 — L, 119 000. 

CEC0S10VACCHIA 1 6 gg . 
Praga - Karlstein - Karlovy 
Vary . Brno - Bratislava — 
Partenze: 1.8 - 8.8 - 14.8 -
22.8 — L 69 000. 

CROOERA SUL DANUBIO 
IN ALISCAFO 1 0 giorni 
Vienna - Bratislava . Eszter-
gom . Visegrad - Budapest 
. Vienna — Partenza: 10.8 
— L. 80.000. 

TOUR IN UNGHtRIA 1 2 
giorni 
Vienna - Budapest - Racal-
mas - Pecs - Micina - Bu
dapest - Vienna — Parten
ze: 10.8 . 13 8 — L. 75.000 

POLONIA • CECOSLOVAC 

CHIA 1 5 giorni 
Vienna - Praga . Cracovia 
. Vareavia • Zakopane - Ca-
towice - Praga — Parten
ze: 28 7 . 11.8 . 22.8 — 
L_ 76.000. 

Al t i i v iaggi: U KSS 14 giorni L. 99.000 - Inghilterra 
Scozia 14 giorni L. 119.000 - Tour d'Europa 21 giorni 
(Copenaghen - Helsinki - Leningrado - Mosca • Buda
pest - V ienna) L. 149 000 - Romania 14 giorni L 80 000 

Autonzzaz ione Ministero T u n s m o 14-3-64 n 10901 
63/141 Ita l tunsl • Roma. 

Per inform azioni r ivolgetevi al 

CBI1R0 WOYANILE SCAMM TUR1STICI E (UTURAll 
Roma Via Goito, 29 - Te l . 470669-460758 . 

stroiannl (alle 16.30-19.15-22^5)< 
DR • • • • 

Q U A T T R O F O N T A N E (Tele-
fono 470.265) 
II giorno piu lungo, con J. 
Wayne DR + + + 

QUI KIN A L E (Tel . 462 653* 
Edgar Wallace e l'abate nero 
(prima - alle 17-19.05-20.55-22.45) 

Q U l R i N E T l A (Tel . 67U OlZf 
I tre soldatl, con D Niven 
(alle 17-18.40-20,30-22,50) A + 

RADIO CITY (Tel. 464.103) 
II dnttor Siranamore, con Peter 
Sel les (ul l 22.50) SA + • • • 

R E A L E (Tel 58023) 
II tcxano, con J. Wayne A + 

R E X (Tel 864.165) 
In famiglia di spara 

RITZ (Tel . 837 4H1) 
II texano, con J. Wayne A 4» 

RIVOLl (Te l . 460.883) 
Due piu due fa sel . con J. Scott 
(alle 16.45-18.45-20.35-22.50) S • 

R O X Y (Te l 870.504) 
Edgar Wallace e l'abate nero 
(prima • alle 16.30-18.55-20 55-
22.50) 

R O Y A L (Te l . 770.549) 
La conqulsta del West (In cine
rama) (alle 15-18.30-22.15) DR * 

S A L O N E M A R G H E R I T A ( T e 
l e fono 371.439) 
Cinema d'essai: Fuochl nella 
planum di K (chikawa 

DR • • • 
S M E R A L D O (Tel . 351.581) 
. I malamondo 

(VM 18) DO + + 
S U P E R C l N E M A ( T e l 485.498) 

Cavalca e uccidi (prima - alle 
16.30-18.30-20.45-23) 

T R E V I (Tel . 689.619) 
. lert. oggl. domanl. con S Loren 

(alle lfi-18.05-20^5-23» SA • • • 
VIGNA C L A R A (Te l 320 359> 

Billy Kid furla selvaggla (alle 
16.30-1S.40-20.35-22.45) A + 

Secromle visioni 
A F R I C A (Tel . 8 380 718) 

I/isola della violenza, con J. 
Mason DR • 

A i r t u n E ( T e l 727 193) 
Arcipelago in flamme A • 

ALASKA 
Lo scorticatore, con C. Jurgens 

DR • 
ALBA (Tel . 570 855) 

II leone, con W. Holden S + 
ALCE I l e i 632 « » > 

La lunga estate calda, con J 
Woodward S • • 

ALCYONfc (Te l 8.360 930) 
AU'ultimo minuto. con M Fer
rer (VM 16) G • 

A i _ F i E R | «Tei 2yt>2oi. 
Europa operazione strip-tease 

(VM 18) DO * 
A R A L D O 
• Marcla o crepa. con S Granger 

A • 
A R G O (Te l 434.050) 
- I mister! di Roma di C Zavat-

tini DR • • 
A R I E L ( T e l 530 521) 

Arsenio Lupin contro Arsenio 
Lupin, con J. C. Brialy 

SA • • 
ASTOR ( T e l 7 220 409) 

Europa operazione strip-tease 
(VM 18) DO + 

ASTRA ( T e l 848 326) 
Anche I boia muoiono. con B 
Donlevy DR • • • • 

A T L A N I I C ( T e l 7 bin 6ob) 
L'ultimo bazooka tuona 

DR • 
A U G U S T U S (Tel 655 45o) 

La rivolta del Sioux A + 
A U R E U ( l e i «U0 606) 

Edgar Wallace a Scotland Yard 
con J. Langen G • 

A U S O N I A ( l e i 426 160) 
. I t e r m legge, con A Murphy 

A + 
A V A N A (Te l . 515.597) 

grande cavalcata. con D. Andrews A • 

BELSITO (Tel. 340.887) 
Insleme a Parigi, con A. Hep
burn S • • 

BOITO (Tel . 8.310 198) 
L'uomo che vide II suo cadavere 
con M. Craig G + + 

B R A S I L d e l 552.350) 
Delltto in pleno sole, con A. 
Delon G • • 

B R I S T O L (Tel . 7.615 424) 
I gialll dl Edgar Wallace n. 4 

G • 
B R O A D W A Y (Tel . 215.740) 

5 pistole, con J. Wilder A • 
C A L I F O R N I A (Tel . 215 266) 

I misteri dl Roma di C. Zavat-
tini DR + • 

C I N E S T A R (Tel . 789242) 
La bandlera sventola ancora 

A • 
CLODIO (Tel . 355.657) 

Laviamocl 11 ccrvcllo, con U. 
Tognazzi SA • 

C O L O R A D O (Te l 6.274.2U7) 
Dan II terrlbile, con R- Hudson 

A • 
CORALLO (Tel . 2.577 297) 

Due nottl con Cleopatra, con 
S Loren SM • 

C R I S T A L L O (Tel . 481 336i 
PT 109 posto di combattimento 
con C. Robertson DR 

DELLE TERRAZZE 
II mio corpo ti appartlene, con 
M. Brando DR • • • 

D E L V A S C E L L O (Tel 088 4.->4) 
Le veroinl, con S. Sandrclli 

(VM 18) SA • 
D I A M A N T E ( l e i 295 250) 

La grande peccatrice, con J 
Morcau DR • 

D I A N A (Tel 780.146) 
I gangsters non muoiono nel 
loro letto, con S. Taylor 

(VM 14) DR • 
D U E ALLORI i l e i 2/8 847) 

I senxa legge, con A. Murphy 
A • 

E S P E R I A (Tel 582 884) 
Taras il magniflco. con T. Cur
tis DR « 

E b P E R O <Tel 893 906) 
Una fldanzata per papa, con G 
Ford S • 

F U G L l A N O (Tel . 8.319.541) 
Ripo$o 

G I U L I U C E S A R E (353 360) 
Far West, con T. Donahue 

A • 
H A R L E M , 

Riposo "" 
HOLLYWOOD ( T e l 290 851) 

Un marziano sulla terra, con 
J. Lewis C . • 

i M P t H U 'Te l 290851) 
La spada nell'ombra, con T. 
Lees A + 

i N u u N O <Tel 582 495) 
In famiglia si spara, con Lino 
Ventura SA + • 

fTAL.A «Tel 846 (W0• 
Cacciatore di indiani. con K 
Douglas A • • 

J O L L T 
Giorno raldo al Paradiso Show 
con M. Carotenuto 

(VM 14) A • 
JONIO 'T( I 880 2(13) 

Fra Manlsco cerca glial, con 
C. Croccolo C • 

MASSIMO «Tel 751 277) 
L'ultimo dei Vlchlnghl A • 

N E V A D A (ex Bos ton) 
Lotte dl glgantl. con F Gon
zales (VM 18) DR • 

N I A G A R A «Tel «r7H'4. '> 
II delltto Dupre. con M Vlady 

G • • 
N U O V O 

I drlttl 
NUOVO O L I M P I A 

Cinema wlez ione: L'a\-ventura 
con M. Villi 

(VM 16) DR • • • 
OLIMPICO (Tel 303 639) 

I gangsters non muoiono nel 
loro letto, con S Taylor 

(VM 14) DR 4 
PALAZZO (Tel . 491 431) 

In famlglla si fpara. con E. Co-
•tantine 0 • • 

PALLADIUM (Tel. 555.131) 
RiftS a Toklo, enn K. Boem 

(VM 14) G • • 
PARIOLI 

II vlsone sulla pellc, con D 
Day SA 4 . 4 4 

P R I N C I P E (Tel . 352.337) 
II treno del sabato, con G. Moll 

(VM 18) 8A 4 
RI ALTO (Tel . 670.763) 

11 crlminale, con J. Palance 
G 4 

R U B I N O 
Casablanca, con I. Bergman 

DR 4 4 4 
SAVOIA (Tel . 865 023) 

Storia sulla sabbla S 4 4 
S P L E N D I D (Tel 620.205) 

Prima llnca attack, con J. Pa
lance DR 4 4 4 

S T A D I U M (Tel 393.280) 
Arcipelago In flamme A 4 

SULTANO (Via di Forte Bra 
vetta • Tel. 6.270.352) 
Miseria e nobilta, con S. Loren 

T I R R E N O (Tel . 573.091) 
Forte del massacro, con J. Mc 
Crea A 4 

TUSCOLO (Tel . 777.834) 
FBI scsso c violenza, con G. Ri
viere G 4 

ULISSE (Tel. 433.744) 
Atollo K con Stanlio-OIllo 

C 4 
VENTUNO APRILE (Tele-

fono 8.644.577) 
Laviamocl il cervello, con U. 
Togr.azi SA 4 

VERBANO (Tel. 841.195) 
Sette spose per sette fratelll. 
con J. Powell M 4 * 

VITTORIA (Tel. 578 736) 
I mastini del West, con B. 
Crabbe A 4 

Terze visioni 
ACILIA (di Ac i l ia ) 

Estate violenta, con E R Drago 
DR 4 4 

A D R I A C I N E (Tel 330.212) 
Sissi e II granduca, con R 
Schneider S 4 

ANIENE 
I 4 mnschettieri, con A. Fabrizi 

C 4 
APOLLO 

Sexy al neon bis 
(VM 18) DO 4 

AQUILA 
Stella di fuoco, con E. Presley 

A 4 
A R E N U L A (Tel 653 360> 

Quelle, con K. Fisher DR 4 
ARIZONA 

Riposo 
AURELIO 

Riposo 
A U R O R A (Tel . 393.269) 

Le monachine, con C. Spaak 
SA 4 

AVORIO (Tel . 755.416) 
II diabolico dottor Satana 

DR 4 
C A P A N N E L L E 

Carro armato dell'8 seltembre 
con M Mcrlini DR 4 4 

CASSIO 
Riposo 

C A & I E L L O (Tel . 5 6 1 7 6 7 ) 
Vogllo essere tua. con R. Mit-
chum S 4 4 

C E N i R A L E (Via Celsa 6) 
Ultima spiaggia, con A Gard
ner DR 4 4 4 

COLOSSEO (Tel 736 255) 
Gil awentur ler i , con E. Flynn 

A 4 
DEI PICCOLI 

Riposo 
D E L L E M I M O S E (Via C a s s i a ) 

II conquistatore del 7 marl, con 
J. Wayne DR • 

D E L L E RONDINI 
Riposo 

DOK»A (Tel 317 400) 
La ballata del maritl C 4 

E D E L W E I S S ( l e i 334.90r.i 
La belva dl Saigon DR 4 

E L O O R A D O 
Bersaglio a m i n o , con R Foster 

F A R N E S E (Tel 564 395> 
I plonlerl del West, con V. 
Mayo A 4 

F A R O (Te l 520.790) 
L'uomo della valle . con G. 
Montgomery A 4 

i R l S < O i 865 536) 
Tamburt d'Afrlca, con F. Ava-
lon A • 

MARCONI (Tel 740 796) 
II capltano dl ferro, con G 
Royo A • 

N U V O C I N E (Trl 5R6 23.il 
Capitan Slmhad, con P Ar-
mendariz A 4 

OOEON 'Pin»7a K.***dra rti 
I misteri dl Pari pi, con J Ma-

• rals . DR 4 
O R i E N T E 

La legge ml Incolpa 
OTTAVIANO ( l e i 358 059) 

Avanzl dl gal era, eon E. Co-
stantine O 4 

P L A N E T A R I O (Tel . 489.758) 
Solo per oggi: Astronnmla 

P L A T I N O (Tel . 215.314) » 
II prlglonicro di Guam, con J. 
Hunter A 4 4 

P R I M A P O R T A (T. 7 610 136) 
Casablanca, con I. Bergman 

DR 4 4 * 
P R I M A V E R A 

II trionfo dl Robin Hood, con 
D. Burnett A 4 4 

R E G I L L A 
All'lnfcrno per l'cternltn, enn J. 
Hunter A 4 

R E N O ( g i a L E O ) 
Gil artigll del dottor Mahusc, 
con L. Barker (VM 14) G 4 

ROMA (Tel 733.868) 
Mademoiselle strip-tcasc, con 
A. Laurent C 4 

BALA U M B E R T O (T. 674.753) 
Scanclall nudl 

(VM 18) DO 4 
T R I A N O N (Tel 780.302) 

All Italia c i 40 ladroni, con 
M. Montez G 4 

Arene 

DO 4 

ACILIA 
Prossima apertura 

D E L L E P A L M E 
Riposo 

E S E D R A 
II Plave mormoro 

F E L I X 
Domanl riapertura 

M E X I C O 
Prnwlms apertura 

T A R A N T O 
Tamhurl lontanl con G. Cooper 

A 4 4 

Sale parrocchiali 
BELLARMiNo 

I grandl fuorileggc del West, 
con J. Davis A 4 

C O L U M B U S 
L'artlgllo della pantera A 4 

D E L L E P R O V I N C E 
I conqulstatorl del West, con 
R. Cameron A 4 

LIVORNO 
100.000 leahe nello spazlo A 4 

O R I O N E 
Omicldlo al Green Hotel, con 
T. Thomas G 4 4 

PIO X 
Febbre nel sangue, con A. Dic
kinson DR 4 

RADIO 
Chluso per restauro 

SALA S A N T O S P I R I T O 
Spettacoli teatrall 
LOCALI CHE PRATICANO 

LA RIDUZ. AGIS-ENAL: Alaska. 
Adrlaclne, Anlene. Ariel. Astra, 
Bologna. Brancaccib. Bristol, Cen-
trale, Crlstallo. Delle Rondlnl, 
Giardlno, Ionlo, La Fenlce, Nia 
gara. Nuovo Ollmpla, Ollmpico, 
Oriente. Orione, Palazzo, Plane-
tario. Platino. Plaza, Prima Por
ta. Regilla. Reno. Roma, Royal 
Rublno. Sala Umberto, Salone 
Margherita, Sultano, Traiano dl 
Fitimiclno, Tuscolo. Ulise, XXI 
Aprile. - TEATRI: Delle Artl 
Ridotto Ellseo. Circo dl Mosca. 

L« slgle ehe «ppal«D« M -
tmnf « | tltaU del film 
carrispsndsa* «!)• ae-
gaente elaasifleazlaae per 
generl: 

A — ATventuroso . 
C — Comico 
DA = Disegoo anlmato 
DO — Documentarta 
DR a Drammatica 
O * Glallo 
If = Musical* 
9 ac Sentimental* 
SA •• Satirico 
SM -• Storieo-mitologleo 
II SMstrs gliiisla sal Aim 

segaeata: 

• • 4 4 4 • cecezSomla 
++++ — ottimo 

4 4 4 — buono 
• • — discrete 

4 — mediocT* 

v i 11 • vietato al mi
aou di 16 m m 

BELLAR1A - VILLA CLARA 
Moderns e confortevole - a 100 
metrl mare - ambiente fami-
liare - cucina casalinga - prl-
mordine - cabine mare - ge-
stione propria - Giugno/sett. 
1600 - Luglio 2000 - Agosto 
2200 - tutto compreso. 
MAREBELLO DI RIMINI -
VILLA PERUGINI 100 m. dal 
mare - cucina casalinga Gtu-
gno-Settembre 1400 - sconto 
bambini fino 6 anni 30To - Lu
glio 1900 - Agosto 2000 - tutto 
compreso - Parcheggio - Tendo 
e cabine al mare - Gestione 
propria. 

AVVISI ECONOMICI 
21 CAPITAI.I SOCIF.TA' L. 50 

FIMF.H Piazza VanvlteUI 10, 
Napoli telefooo 240 620. Sov-
veaziool flduclarle ad Implegati. 
Sconto efTettl Ipotecari. Auto-
sowenzlonl. Polizzlnl a mutul 
ipotecari. 
I F.I.N. Piazza Munlclplo 84, 
Napoli. telefono 313.441. prestitl 
fiduciari ad Implegati. Autosov-
venzioni. Scootl eflettl Ipote
cari. Polizzlnl e mutul Ipote
cari 

II A(IT() • MIITO • CIL'LI L, 50 

ALFA ROMEO VENTURI LA 
COMMISSIONARIA piu antics 
dl B o n a - Consegne Immedia
te. Cambl vantaggiosl. Faclll-
tazloni - Via Blssolatl n. 24 

1) UL'CASIONI 50 

A. MACCUINE SCUIVERe, 
calcolatrici d'occaslone: Piave 3 
(Ventiseltembre). Noleggi, ri-
parazioni espresse (465.662). 
Ditta MONTICCIOLO. 
OBO acquuto lire ctnquecento 
grammo. Vendo bracctall, col-
lane ecc., occastooe, 550. Fac-
cio cambl. SCH1AVONE • Sede 
unica MONTEBELLO. 88 (te
lefono 4KO370). 

12) M A T R I M O N I A L ! L. 50 

A.ULit l iA>L itaioamericaue, 
spagiK)le. germaniche. slave, 
arabe. iDdones;ane. coreane, 
nawaiane. rodesiane venendo 
m Italia sposerebbero italiani. 
Ftdanzamento immediato. Scri
vere su cartoltna al -C lub Eu
reka- . CaseUa 5013. Roma. 

AVVISI SANITARI 
Medico •peeuinata dennatatogS) 
DOTTOR STROM DAVID 
Cura sclerosant* (ambulatorlala 

•enza operazione) delle 

EMORRMM e VENE VARICOSE 
Cura 4elle compllcazlonl: ragactt, 
n*bitt ecaemL ulcer* vaiicoaa 

D i s r u N z i o m B R S S D A U 
V h l N I I I I , P I L L ! 

VIA COU W RIENZO n. 1 5 2 tH . 3M.S41 . *re «-»; festtvl * -B 
" it. M. Saa. n. 1 

del &*> magaio 
(Aui at." Saa. n. T7»/zbin 

- - — t«Ml 

• • • • • • • • • • • • 
f l l i t l t l l l l t l l l l a t l t l l f l l i i a i l l l l l l l i l 

NUOVO CINUDROMO 
A P0NTE MARCONI 

(Viale Marconi) 
Oggi alle ore 17,30 rlunlone 

dl corse di levrlerl. 

ENDOCRINE 
•tudio mrdico per la cura <Telie 
«sole • dtsfunsioni * deboirsaa 
•essualt di origin* nervi**. pst> 
chic*, endocrina (nruraitvnuw 
drflciense ed annmalle t^ssuall). 
"t«ue prrirutrtmnnult Dotu t*. 
MONACO Roma. Via Vlmmale, 
38 (4t4Zl«nf Termini) . *eala s4-
nlstra • plan© seennde utt. <. 
Orarto s-12, 1S-1« e per appunta-
mento eseluao U sabato pomerlg-
glo e I festivi Fuori orarln, nel 

5abato pomerlggio e aei f loral 
estlvl si rlceve solo aer appua* 

.tamento. Tel 471110 ( A n l Cons, 
Bossa l«0l» a*l at ottoare U N I 

r 
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Pasquale deciderd oggi se confermare, rinviare o annullcre lo spareggio 

cudetto ex aequo a Inter e Bologna? 
(Oggi a Bologna 8 
merali di Dall'Ara 

/ 

signora Muratti in lagritne accanto alia salma di 
ill'Ara. 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 4. 

iGentc per tutla la giurnnta al cancelli della Lega di 
a dell'Annuneiata Non per6 la folia voclante. chlas<:os<i. 
Igari turbolcnia di tante occaslonl: oggi chi si fermava 

kiedeva sottovoce qunlcosa al vicino piu informato e guar-
Iva sii. alia riccrcu di una finostra al secondo piano. Dieiro 
iclla finest ra. nel vasto salone delle riunium, su un Improv-
fcato catafalco e tra qu.ittro cerl era la salma di Remto 
kll'Ara, il presidente del liologna spentosi iniprovvisamente 

L'inconsolabile muglic. qjgnora Nella. e la fedcle nnzi.ma 
vernante avevano vegllato Instancabili tutta la notte, assi-
Ite a turno dal personale della Lega. Nel primo mattino 
[poi glunto il fratello Ettore ed altri familiar! ehe hanno 
B l'altro provveduto al burocratico disbrigo delle ultimo 
tattchc per il trasporto dell'cstinto a Bologna 
t Nella sala addobbata a ltitto. col drappl ncri alle pareti 
linzzatc dai colori vivaci del gagliardetti di tutte le societa 
Ilia Lega, si sono di volt a in volta succeduti il sindaco di 
l lano prof. Bucalosii . chc a nome degli ambrosiani ha 
volto parole di cordogllo alia vedova, i) conte S iverio d u 
ll. presidente dell'AIA. l'avv P.isturenti del CALP. il gui
de sportivo nvv. Barbe, il presidente della FIGC Pasquale, 
presidente dell'Inter Morattl. II presidente della Lega Na-

bnale svizzera Holandi, il vice presidente dell'Atalant.i ing 
Sntorlo. Giuffrida del Catania. Frossi. Campatelli, gli ar-
tri Campanati. Righetti e Gambarotta e tanti altri spor-
fi anoniml. Le condoglianzc dei giornallstj sportivi sono 
ite recate dal presidente del gruppo milanese. Leone Bocc.ili 
Alle 17,30 con una carrozza funebre del Comune di Mila-

i, la salma di Dall Ara e. partita per Bologna, accompagnata 
I un lungo cortco di mat-chine. Nella cltta delle due torri 
(stata allestita una camera ardente nella villa dei Dall'Ara 

via degli Scalini I funcrall avranno luogo domanl alle 17. 
salma verra tumulata alia Ccrtosa di Bologna, 

Janich: «to partita? 
Non la sentiamo » 

FRAGENE. 4. 
,11 sole si e appena levato sulle verdl cime dei pini. la 
irnata B'annuncia lumlnosa. II mare e calmiRsimo* sembra 
limmcnsa argentra laguna Sono solo le otto e gia la spiaggia 
mincia lentamente a popolarsi dei prlml h,ignanti. di frotte 
ragazzi del luogo e di alcune carrozzine protette da ombrel. 

ll multicolor!* giugno 6 il mese balneare delle mamme e dei 
mbi . Numerosl villeggianti escono da - Villa dei Pini - dove 
foggiano i giocatori rossoblu Nol siamo lornati qui H Fregene 

• Incontrarci ancora con Haller e compagni Per -wpere come 
ino passato la notte dopo il triste annuncio delta morte del 

Fo presidente *» per conoscere la loro opinione sulla decisione 
>sa dai dirigenti del Bologna di giocare ugualmente lo spa-
ggio domenica Nell'attesa ci chiediamo quale sara lo stalo 
Inimo di quest a squadra tanto bell a quanto •tfortunata Alia 
ke dell'allenamento di ieri a Tor di Quinto abblumo visto 
chl lucidi. visi impalliditi dall'amarezza e dall ira ljualcuno. 
le Fogli. si e afogato imprecando alia sorte nemica e non 

lo a quella. altri si sono chiusi in un «-ignillcativo silenzio 
olte volte abbiamo criticato i - g o l d e n b o j s - del calcio i ta. 
ino. compresl i rossoblu. per il loro atteggiamento divistico. 
it il loro Mmore a rischiare le gambe preziose. a tutto danno 
Il gioco e dello spettacolo. ma leri ci hanno veramente col
li. commossl. perche II loro dlspiacere era sincero. com erano 
Ueerl 1 loro sfoghi su questo balordo campionato Quale s-ira 
atato d a n i m o stamane? Questa mattina non e'e sveglia per 

[Bologna. Bernardini ha dato ordine che ognuno puO alzarsi 
lando vuole. I prim! a acendere nella hall dell'hotel. verso 
I nove. sono Halter. Janich. Franzini e Lorenzini. poi arrivano 
J>gli. Tumburus e De Marco, quindi via via gli altri In aitesa 
klla colazione si leggono I giornali- la triste notizia e ripor-
la vistosamente da tutta la stampa e inevitabllmente II 

jrso torna su Dall'Ara. 
A w i c i n i a m o Janich per domandargli come hanno trascorso 
notte. ' Abbiamo dormito — ci tlsponde il bravo centrome-
ino — e ci sentiamo piu terent •. 

— Cosa pensi della partita? Con quale stato d a n i m o laf-
jnterete domenica? N 

— A diQerenza di attre volte quetfa partita non la sen-
into affatto. meglto lo sparepgto non ha put mterrtic per not 
tr not (I campionato e tint to domenica scorta 

Haller. Fogli. Tumburus e capitan Pavinato che d sono 
btorno condividono le dlchiarazioni di Janich Poi arriva Ber-
irdini e gli chiediamo II programma per opgi - Quetla mat-
na daro ai ragazzt pi en a hbertd. mentre nel pomeno-

k'o It portero a Maccarese per un attenamento sulla 
alia -. Alle 16 abbiamo ritrovalo i rossoblu al campo del Mac. 
ireye e abbiamo a«dstlto alia loro preparazione Lallena-
lento si e basato esnenzialmente su esercizi atletici e su pal. 
rggi ed e stato piu intenso per Capra. Lorenzini. Rado. Fran-
Ini e De Marco Capitan Pavinato. Fogli e Nielsen — I tre 
iforiunati del clan — sono apparsi in buone condizioni e 
iranno sicuramente in campo* ce lo ha confermato lo sie-sso 
emardini assicurandocJ che grosso modo il Bologna scendi-ra 
campo contro I'lnter — sempre che lo spareggio si faccia — 

Sella *uessa formazione che ha afTrontato la Lazio I not ire 
Sernardini ci ha Inviiail a « non pensare - a tattiche e pre-
ittiche anti-Inter, perche non ci tsaranno Queste le dlchla-
rtzioni dell allenaiore rric^oblu apnan-o certamente piu s»reno 
î ieri. ma anche lui come I gioratori ci ha la«clato I'impres-

lone di aver perso ogni entusiasmo per questa partita 

Franco Scottoni 

lair non giochera 
Suarez ancora in torse 

• COMO. 4 
Mentre da ognl parte si dltcute sull'nppnrtunita o 

leno dl plantarla II con lo spareggio e dl assegnare due scu-
lettl. nno all'lnter ed nno al Bologna, ecco Hrrrera che dl-
hlara: < Non caplsco cosa e'entri la scomparea dt un pre-
Idente dl una «ocieta con una partita dl calcio La scom-
arsa di una persona nota displace certamente, ma non co-
kituisce un fatto di sport. Lo sport bisogna tenerlo al di fuori 
i non lo si puO tVrmare Per cui to dio». lo spareggio btsogm 
locarlo per asscgnare lo scudetto Non importa a chl. ma 
l**ogna as^egnarlo sul campo Vlsto che il - re|rol»menio 

evede lo spareggio. ehhene, glochiamolo ». 
Per quanto rlguarda la rortnazlone, una grossa novita. 

Ir ha ptovt to questa mattina ed Herrera ha escluio che 
nssa giocare contro II Bologna Lo sostltulra con II « Jolly • 
rtronl che verra schlerato all'ala drstra. Snarei non e 
euro al cento per cento dl poter essere presente. II gloca-
•r» «a motto meglln con la sua • enntrattura >. ma non se 
r Mntlta ancora dl chlcdere ad Hrrrera dl giocare • 
ipetterA 1'ultlmo momento per decldere. 

Pasquale sarebbe favorevole alia conclu-
sione amichevole. La decisione deve essere 
presa subito perche la macchina organizza-
tiva e gia in moto (oggi verranno messi in 

vendita i biglietti a Roma) 

Febbrili 
trattative 

SI fara lo spareggio? L'lnterroKativo 6 dlventato di palpl-
taiite utltialitu nel lc nl t ime ore: e prolialii l ineiite tro\er i i una 
rispusta MIIO oggi pinm rinttio a l lorehe la Fede ieu le io prendera 
una decis ione. Dopo la morte ill Dall 'Ara infntti, si e creuta una 
rorrente f n v o r e \ o l e all niii iullaiiienld del lo spareggio ed alia 
a s s e c n a / i o n c del lo s< udetto e \ -ae i | i i o i a l l ' lnter e al Bologna. Clo 
In base u d i x e i s c eo i i s idera/ loni . Ii i i iaii / it i itto perche ambedi ie 
le squad re hit nno diinnstrati, dl n ier i ta ie II t ltolo (per cul la 
\ i t tor in dell una farelilic un j;ios.so tin to al l 'a l tra) . Pol perche a 
questo jilinlo lo s« udetto liu perso molto del sun \a lore - se lo 
\liK.i-ssc I'lntci, infattl , si polrel ibe d i i e chc i uero a / / u r r i sono 
stall agevolutl dagll liifortunl In scr le capitati al rossoblu. 
nonch^ dall abbatt imcnto mo — . 
rale ereato nol Bologna dalla 
morte del presidente, se vin-
cesse U Bologna si potrebbe 
obiettare che qono stati i ne-
ro azzurn a essere dauiieu-
g a t i dall atmosforu di vit t inn-
smo creatasi attorno alia squa-
dra rossoblu Inline e'e anche 
un problema di ordine pub-
bltco che preoccuperebbe se-
namen te l dirigenti calcistici 
eci anche lo stesso mtmstoio 
dell ' Interno Ion matt ina anzt 
si era spaisa la voce che il Vi-
minale intendeva proibiro la 
part i ta per ragioni di ordine 
pubblico e che aveva invitato 
la Federcalcio e la Lega a rin
viare la part i ta sine-die, m a y a n 
rinunciando ad assegnare lo 
scudetto o assegnandolo ex-
aequo. comunque il mmistero 
avrebbe voluto che 1'iniziati-
va partisse dire t tamente daijli 
organi calcistici non volendo 
rendere palesi I suot t inion 
Questa voce ha pero ricevuto 
una secca smentita dal Mmi
stero degli Interni nel po"H'-
nUgio Si potra osbervare che 
la Questura di Roma lino a .e-
n ser.i non aveva prcdisiwsto 
nessun piano per garant i re lo 
ordine pubblico m una cit-
costanza del genere la Que
stura normalmente si muove 
parecchio tempo prima, fa-
cendo a tnu i re in sede repart i 
anche di al t re cit ta) ma puo 
darsi che ci6 dipenda solo da 
incuria 

In sostanza non si pu6 esclu-
dere 1'ipotesi opposta e cioe 
che siano stati propr.o i di
rigenti calcistici a far cir-
colare la voce dell'oppo=-izio-
ne misteriosa per preparare 
il terreno al r.nvio dell incon-
tro o all'assegnazione di due 
setidetti. Tanto piu che sappia-
mo di preciso che il presidente 
della Federcalcio Pasquale ha 
trascorso la giornata di ieri 
interpellando tutti i suoi consi-
g h e n e collaborator! mostrando 
da parte sua di essere orien-
tato verso l'assegnazione dello 
scudetto ex-aequo anche perche 
sollecttato in questo senso da di-
versi giornali di Miiano, Ftren-
ze e Roma con titoh a carattere 
di scatola (e dai>H ambienU 
del Bologna si e approso che 
non sarebbero sollevate obie-
zioni a tale decisione) Nella 
tarda serata il convincimento 
di Pasquale sembrava pero un 
po' scosso dal parere negativo 
espressogli da taluni dirigenti 
e soprat tut to dall 'opposizione 
riscontrata in ambientI della 
Inter. Cio sigmfica che non si 
poteva a r n \ a r e ad un accordo 
tra le due societa. ma che la 
decisione doveva caso mai e— 
sere presa d 'autorita dalla 

] FIIGC Spiegabile dunque che 
Pasquale abbia p re fen to r in
viare ogni decisione di 24 ore. 
anche nella speranza che nel 
frattempo si venfichi un ri-
pensamento da par te di Mo-
rat ti 

Da parte sua la Lega Calcio 
ha trascorso la aiornata di t en 
in febbrui consultaziom nella 
sua sede milanese- alia r.un.one 
ha partecipato anche Moratti 
che perd nel tardo pomengg o 
ha abbandonato precipitosa-
mente via dell 'Annunciata per 
prendere il treno per destina-
zione tmprecisata (pare che in
tendeva incontrarsi con Pa
squale). I portavoce della Leja 
mterpellati dai g.ornal su non 
hanno voluto accennare a^U 
or.entamenti dell 'Ente calc st co 
e si sono hmi tab a d.re che 
una event tnle decisione. es5nn-
do di carat tere ecce7.ona.e. 
spetta alia Federcalcio. la Lega 
puo so'.amente cercare d; met-
tere d'accordo le part; rntere*-
sate (senza pero riuscirvil 
per portare po: una proposta 
urliciale a Pasqua.e che la do-
vra rat.ficare o resp.n^ere Tut-
to dunque e nelle mam d* Pa
squale decidera di far d^spj-
tare lo sparegg-.o o di a n n u 
lare il match.' Per conto no-
stro. in ba3e ad una imp:e35ione 
person3le diremo che nno a 
. en sera ie pro3^b...:a erano 
in queate percentuaii . io spa
reggio non s. fara al 60 per 
cento, si fara ai 40 per cento 
Non vogl amo entrare qui nel 
men to se la decisione s:a 
giusta o meno diciamo per6 
che deve essere presa al p u 
presto anche perche la mae-
ch.na or^an.zzativa e gia in 
moto ed un annullamento al 
I'uit.mo m.nuto provocherebbe 
danm e d.sagt non ind.tferenf. 
Si pensi che a Miiano e Bo 
logna i bl5l:etti mess: .n ven
dita nelle due cilia sono quas 
tutt i e s aun t : (m serat-» per6 
e'e stato un ral lentamento del
ta vendita per le \oc i sullo 
annullamento dei match) men
tre a Roma verranno mess: in 
vendita questa mattina alle 9 
al bottegh'.nt di piazzale Fla-
mlnio (ove sicuramente si ve-
riflchera una ressa). E da Mi
iano e Bologna si sa che fer-
vono i preparativi per convo-
gliare a Rom3 la grande mass:. 
di sportlvi: cosl le Ferrovie 
dello Stato banno cura to lo 

il!pitim"i:to d' ~P: treni speciali 
da Miiano e di 4 da Bologna 
Le a«en7ie di viag^i di l canto 
loro hanno preso analoghe ini-
ziattve. 
Chi pasjhera i dannl a tutta 
questa uente se l'tncontro verra 
annullato all 'ult mo minuto? 

Roberto Frosi 

Lazio e Lorenzo: 
rotfura 

definitiva 
II cmislglio diri-ttU" della S.S. 

I.a/io i' II signor Joan Carlos Lo
renzo hanno deciso ill commie ac
cordo ill non procciliTc al rinno\o 
del coiiiratto per la prossima sta-
gioni- calcistlca 

II lonslgllo ilirettivo delta so
cieta liiaiiioa/ziirra ha espresso al 
dircttore ivenleo, a nome di tutti 
I la/lall. la propria gratitudine 
per la preziosa opera prcstata In 
fa\ore della societa con la mi-
r.ihllc iiillaliora/ioiie di tutti I 
giocatori. 11 signor Lorenzo, da 
parte sua, ha fornmlato alia I.a-
7io l'aiigurio piu sincero per soni-
pre piu lirillaiiti affrrniazioni. 

Io corscr rosa sul Coffe della Maddalena, sul Van, sull'lzottrd, sul Monginevro e sul Sestriere 

OGGI SUIGRANDI MONTI 
SI DECIDERA'IL GIRO ? 
f j 

La tappa di ieri vinta in volata da 
Lute su Ronchini e Battistini e altri 

compagni di fuga 

Dal nostro inviato 
CUNEO A 

Prima d'oooi. i preport it'An. 
fjiictil lion •i'vruno nidi tttijieii'iuli 
ni* *nf tnifiuardi J'olmili. »ic sui 
trayiKlrdi di tuppa L'ordine vru 
di vinne e di li^cinr iniicii' Al-
rnnpriii'i'Iio, alt c soUo con i 
fern Co\i nella fojuxi dt Cnnro 
Altia e Novak ti sono (lyuutdtcati 
i pnmf pretfii In palin nil Avij.ti 
p a Bra. e Lute d'l's Luti- — clie 
e nulo ventitre mini fit m un 
pac*e poco distnnte da Amster
dam c corre con i prnfcvuontiti 
dall'imzio delta staqione — x'c 
imvoilo nello ipril (Innle. 

La decisione del tecnici delln 
»St . Raphael - ha «irpreso Ala. 
perchd il cmnbio di tallica7 

Ecco Gemminm tV irincri'ovi-
to. per il comporlmncnto della 
ninrta che — a parer <uia — pu-
nitce e no le infraziom. e non 
riipettn le repole del utuoco' * I 
soldi per le multe U trovcrcmo 
sulla strada' ». 

Delta e fatto E i Jinilri a guar. 
dare' 

Bruciato dal sole, tntronato dat 
colore, c mnrcio di sudore, il 
• Giro • <* oninlo ai piedi delle 
Alpr. Anquetil ha superato. senza 
danni. le due ullime corse-trappa-
la Adesso, il rrinpfjior favorito at. 
lende con fiducia Id tappa-thril-
iing: ha il vantaagio di non dover 
attaccare; e semhra sicuro di po. 
ter raitlcrc agli assnlti dei faro-
rili in seconda. 

Parole? 
Sapremo. a Prheroto. 

A Cuncn. stinciii. le pret isioni 
lono tante e t.onfu\e, per not. una 
solo io i« e lerttt che. sulle mon-
tdfine cite luiono dt Cnjtjtt. net-
iuno riKseim o rtpetere la leggen-
'luria iinpiesn del cioMpione '/(•/ 
cvimpiorii Penstamo nrzi. chc Id 
lotto lardera. e che. aWarnvo. t 
distaieh\ non saranno clamorosi, 
•tenitizioiiiili. 

Per On ' 
SempliLc. 
I a differenza del valort in cam. 

po non appare netta E' vero che 
Anquetil s'r nwstrato il piu for
te. (I pn'i intelligent f e il piu 
fnrbo Tultat in. i imntaiiui ch'eglt 
ha conaui<<l<ilo \ono tutt'altro che 
determinati. 

iiias'.umiamo la Ml«(i;ionc. 
/liiqiie'tl 97 2<*'2&" 
Pontana + Jf 
Zilfo/i + V22" 
De Rosso + I'.il" 
Mtumaini + 2'0\" 
Adorni + 2'ii" 
Xialmainion + T03" 
Motta + 3'40" 
Cnrleti + 3-51" 
Mutircr + rM)" 
Anche il piM tupcr/mulc deoli 

os-tcrimlon. nota chc le differen-
2e sono ridolte. mintmc siamo, 
cioe. sul lilo dei setondi. quasi. 
e potrebbe Odsfurc ll piu piccolo 
incidente per compromellere le 
posstbilita dei comriori chc han
no ancora neqlt occhi e nel 
cuore la magica visions del 
frfonfo 

Le avpentd. nell'ordtnc. sono le 
sepucntt: Maddalena (1990). Vnrs 
(2111). lzoard (2360). Monginevro 

Km. |>rogressivi 
( 3 , 0 90 

S3. 11} JH 
S3 Vi . <'l 
V 7 W / Kit 4<if ntf i^n n!/ Htr 

ll prufi lo del la t a p p a ot l ierna, la l a p p a tlei « grantH nionli » chc p o t r c b h e t l ec id r rc II 
« ( i i ro ». 

(1S54) e Sestneres (2031), sulla di-
ilanza di 2i-l c/iilomelrt occorrc-
ritnno. supperyiu. uoue ore e 
incz~n di st l/d Una fain a tw-tla. 
le Chi la sapportera me alio' 

.-\m|ui'/il s'aflitla alia potenza. 
Voulona s'alflda aU'eiilu'navino 
Yilioli s'afflda all'duidld. 
De Ros>o s'affida <il fcinpera-

nit'Mto 
Mugnatm %'afflda alia fre-

schezza 
Adorni s'aflida al coraggto. 
tialmammn s'affida alia robu-

stezza 
f. iMofld. Corles-i, Matircr sono 

tre interrotjtitiui. 
Del res-lo non c nemmeno da 

acludere che Id lappa di Pinc-
rolo conti rcUitivamcnle. dal mo. 
mrnto che rimane lo lappa dl 
Biella. con una scalata che hn-
paiiriM'e il Col J o u i , a quota 
1G10 E. poi: nel 'Tour' di due 

Le decision! del C. N. del CONI 

Saranno 170 al massimo 
> J * » * 

gli «aizurri> per Tokio 
La partecipazione italiana ai 

Giochi di Tokio e stata ampia-
mentp trattata dal Consiglig Na-
zionale del CONI nella n u n i o -
ni> di lavoro tenuta in quebti 
giorni al Palazzo del le Fede-
razioni ed e stata lllustrata nel 
corso di una conferenza stam
pa tenuia ieri mattina da One-
sti Onesti ha detto che in base 
ai rapporti degli incaricati del 
CONI che si bono recati a To
kio e ad altre informazioni. e 
stato tratto conv inc imento che 
- si traltu indubbjamente di una 
Oltmpiade molto complessa, ag-
qravata da comphcazioni am-
bientah, tccmche e logistiche, 
notevuli ' II programma dei 
Giochi. che si svolgeranno dai 
10 al 24 ottobre. prevede 20 
sports obbl igaton per un tota-
le di 1G4 gare Ribpetto a Roma 
vi e UD aumento di due sports 
(pal lavolo e judo) e 14 gare 

Per quanto riguarda I'ltaha. 
la s ituazione dei - P O "64-
e at tualmente la seguente-

Atletica leggera: 17 uomim e l 
1 donna: tiro a segno: 7 uomi I 
ni. ginna>tica 7 uomim e :i! 
donne; canottaggio e canoa: lf> 
uomim e 1 donna: nuoto. tuffi 
e pallanuoto: 27 uomim e due 
donne . calc io . 35 uomini . at .e-
tica pesante. 9 uomim: pallaca-
nestro. 15 uomini . c ichamo 17 
uomim: sport e q u e s t n 17 uomi
ni e 1 donna, pentathlon 1 
Totale- 16 Tuomini e 8 donne. 

Restano da definire numeri-
camente i - P O - della seher-
ma e del pugilato 

II quadro dettngliato della 
formazione azzurra appare cosl 
del iue. i to' 

— atletica leaaera: s i c u n per 
ora II atleti. fra cui 1 donna: 
altri atleti <ono in o^servazio-
ne per s^pero -e po-=ono rag-
Siungere i hmiti fis-ati d i l la 
F I D A L ; 

— co'ioa In partecipazione e 
subordmata all e- i to de l le gare 
na/ ional i e m t e r n a n o n a h di a-
gosto ad Albano. 

— canoffapjio: -aranno presi 
in con- iderazione -oltanto i fi-
nali-ti degi i - eurupei -, fissati 
ad Amsterdam dal 6 al 9 ago-
-to. 

— cic / i smo: partecipazione in 
tutte le gare con 16 c o r n d o n . 

— sport fqi ie . \ in . partecipa
zione al gran premio Ostacoli 
con 3 c a v a l i e n , e po-sibile par-
tccip'tzione di altri 4 c a v a l i e n 
al concerto completo: 

— pmnastica. la squadra ma-
schile con 7 ginna't i ; 

— ;ndo- I recenti campionati 
europei non hanno dato indica-
zioni favorevoh. d'altra parte 
I'unico judoiita probabile (Tem-
pestat non hn partecipato nep-
pure ai campionati nazionah e 
non «embra trovnrsi in buone 
condizioni . 

— lotia: al mass imo u n palo 
di atleti per la libera ed un 
paio per la gTeeo-romana; 

— nuoto e tu/ / i : da 5 a 9 
nuotaton; 1 o 2 tuffatorl: in-
certe due donne: 

— pentathlon; si rit iene chc 
TOttaviani sia il so lo m e n t e -
volc del la trasferta; 

— puollato: sicura partecipa

zione italiana in tutte le 10 ca-
tegorie; 

— ichermo: certa la presen-
za di 5 schcrmitrici; in cam
po maschile possibile partecipa
zione nella spada e nella scia-
bola: incerta la situazione del 
fioretto. 

— sollevamento pesi: 1 o 2 
elementi: 

— tiro a segno: un paio di 
tiratori, soprattutto nella pi-
stola: 

— tiro a volo: 2 tiratori; 
— vela: con gli equipaggi del 

5.50. dragone e stella per un 
comple=so di 9 atleti, compre-
=a la nserva: 

— calcio: l'ltalia deve anco

ra incontrare la Polonia a Ro
ma il 18 giugno ed a Varsavia 
il 25 successivo per conquista-
re il posto nel torneo olimptco; 
in caso affermativo. il contin-
gente azzurro sara di 20 atleti: 

— pallacancxtro: 12 cestisti; 
— pallanuoto: 11 giocatori. 
In definitiva l'ltalia sara as-

sente nelle competizioni di hoc
key su prato e di pallavolo. In 
complesso si pu6 calcolare che 
gli effettivi della squadra az-
zurra oscilleranno tra i 150 e 
170. di cui al massimo una doz-
zina di ragazze (a Melbourne 
2li azzurri furono 137). 

L'uniforme ufficiale, formta 
dal CONI, consiste in: giacca 

azzurra ad un petto, pantalone 
gngio o gonna, due camicie 
bianche. tre paia di calze. cin-
tura. cravatta. cappello di feltro 
Ioggero. scarjie bianche e nere. 
impermeabile di nailon, borsa 
da viaggio ed una valigia 

Tutto compreso, il costo me
dio di ciascun componente la 
squadra italiana sara di lire 
905 000 Inoltre e stata preven-
tivata una spesa fino a lire 30 
mihoni per il trasporto dei 
cavalli e fino a lire 8 milioni 
per le imbarcazioni. II costo 
globale della spedizione azzur-
ra. tutto compreso. potra esse
re contenuto tra 250 e 260 mi
honi 

Nel terzo turno del torneo sudamericano 

L'Argentina ha tra volto 
il Brasile di Pele (3-0) 

' ARGENTINA: Carrlzo. Uel^a-
do. Vleiez. Simeone Ratlin. \ a -
rucka; OncRa. Rendu. Propllll. 
Rojas. Mcsstano (Teleb). 

HKASII.E: Gtlmar. Carlos Al
berto. Ilrtto; Joel, Rildo. Oia«: 
Grrsnn. Julinho. Va \a . Pel*. Rl-
nalrio. 

ARBITRO: Dientz (Svizzera). 
MARCATORI: al 30 Onega; 

nelU npresa. al 22 Telch. al IV 
Telrh 

SAN PAOLO. 4 
La nazionale di ca!< io argen-

una ha baitulo il Brasile per 1-0 
nel u-rzo turro del torneo sud
americano rx*T la Coppa d«-lle 
Nazioni Le ire rcti sono «tate 
reatizz.ttt da Onega al 30' del 
primo tempo e da Telch al 22 e 
al M' della npresa 

II Bra«ile ha schieraro la « t « -
«a l<>rmazione che nella partita 
inaugurate del torneo aveva bat-
tuto I Inghilterra (5-1) ma oggi 
e stato h-tteralmente dominato 
dagll argt-ntini Pole che era 
stato lartef ice prmcipale del 
successo contro gli ingiest. e 
«tato irrimediabilmenie bloccato 
dalla attenia ditc-sa avver^ana 
La « perl a nera * talvolta e rtu-
scito a superare ll suo diretto 
antagoni<ia ma subito dopo ha 
trnxato rulta sua strada uno-due 
awersar i . Varacka^ Delgado e 
Vie iue sono stati i dominaton 
a«M<lutt del larea argennna One
ga h» ponato in vantaggio I'Ar-
gentina dopo 30 dt gtoco battend.. 
«uiruscita il portiere bra^ihamt 
Al TT della npresa Telch. chr 
aveva sostituito I'infortunato 
Mes-iano. ha ri preso una c o n a 
respinta di GHmar, m forte tiro 
di Rojas. ed ha raddopptato It 
vantaggto La terra rete argen
tine e stata realizzata al 44' dal-
lo atessn Telch da posizione mol
to angolata Le speranze bra-
siliant* di rirqulllbrare le son i 
dell Incontro sono iriimedlabtl-
mente cadute quando Gerson ha 
falllto un calcio dl rlgore con-
ces«>o per fallo su Pel* 

La partita * stata molto viva
ce ed al 20* della rtpresa si sono 
avuu degli scontrl tra giocatori 

Nei capannclli formati dagli atle
ti. si e vi=to particolarmente Pe
le II quale, alia fine. * <tato al-
lontanato a viva forza dai sum 
ste5si compagni Per sgrimtx-rar*-
it terreno di gioco. invaso da 
un centinaio di p»T«onr. «»>prat-
tutio foiograti si * dovuto rl-
correre all intertento di una cm-
quantina di agenti 

Gli incidenti in campo tra I 
giocatori sono comtnciati quando 
i'argentino M^s'iano si e ferito 
in uno «contro con un a w e r s a 
ri o. in azior.e di gioco Delgado 

e Pe!e ~i 'oao a questo punto 
affrontati piuttocto rudemente 
dando origtne a delle vivaci di-
-<-ii-«t(ini wuando gli agenti han
no fatto sgombrare il campo la 
partita e. npresa ma Me'siano 
ha dovuto nenirare negli spo-
Cliatoi so<tituito da Telch 

LA CI.ASSIFICA 
DEL TORNEO 

\rcrnl lna 2 2 0 0 5 0 1 
Hrasllf 2 1 0 1 5 4 2 
Pnrtneallo 1 0 0 1 0 2 0 
Inchilterra 1 0 0 1 1 5 0 

a?i7ii fa, con I'lzoard, non giunse 
Dames che e tutto fuorche un ar-
ramptcatore? 

Un invito, comunque, 6 d'ob-
bhpo 1 capitam delle formazioni 
nazionali non davranno prendej-
ci (e prenderst) per il na*o, come 
ten e come oyf;! 

tltr/iiicnti, punto e bostu: a 
Ptnerolo, dovremmo ancor grat-
tar la rounu 

Clii crede chc Anquetil. pol-
che t* riccfn«jiiriio. non mthteru 
piu di tanto nelle dtscese, do. 
i rebbe ascoltare Gemimani. chi 
ilichiarw -Jacques dara fondo 
alle encrgie. flsichc e morall 
c onqiletamentc •. 

• • » 
.AneJie Magni s'e detto delu-

50 per il comporlamento , tut
t'altro che coraggioto. degli uo-
vuni di punta e dei rincalzi 
del le noi trc squadre nella tap
pa d'Alexandria Sapevano, n o ' 

11 capitano della • St Ra
phael - aveva dichiarato che 
temeva Valtraversamento dello 
Appennino di Liguria: e. natu-
ralmente, soffriva per la botta 
subita nella caduta sul Velva. 

Perche, allora, non Vhanno 
attaccato? 

Le raqioni vanno ricercate net 
sepuenti tre punti: 

Le rwalita ed i ranco-
ri che dividono i fa 
voriti in seconda. o 

© Le preocenpazioni per 
la tappa di Pinerolo, 
che ha in programma 
le scalate del Madda

lena, del Varz, dell'lzoard, del 
Monginevro e del Sestrieres. 

o La paura che gli as 
salti all'nomo vestito 
di rosa si trasformas 
sero in boomerang 

Ch'e accaduto. ieri? 
Fermo Adorni. nesmno s'e 

mosso 11 capitano della - Sal-
varani» non ha voluto regala-
re nuovo widore agli awersari, 
pur se I'altuale sua condxzione 
fisica e bttona Ce I'a^ticura il 
dottor Beltrami, ch'e il medico 
dnlla bianca pattuplia: - La for 
ma di anemi77a7ione (4 milioni 
di g lobuh ro^si. su 5 mil ioni) 
determinata dalla teniasi. e in 
fase di nso lu7ione . e c io per 
mettera all'atleta di correre 
tranquil lamente anche il Giro 
di Franc ia» . 

E, cosl. Anquetil ha superato 
senza danni la prima delle due 
corse-trappola. com'egli le con 
sidera. 

E la seconda? Vediamo. 
II cielo e pallido per la trop 

pa luce La forza dell'tslate m 
chioda sulla strada. E la fase 
d'avvlo della tappa di Cuneo e 
l«»Tifa Grosso e gonfio. il gruppo 
saffanna e sbuffa come la loco-
motiva di Stephenson, e qronda 
sudore come una fontana. 

Acqua, aequo! 
Tutto brucia E I'asfalto e tin 

nasfro nero. attaccaticcio, sul 
quale non e'e lotta Poi, pietose, 
le nubi nascondono il sole: ma 
Vafa opprime E nella scia del 
palfuolione s'asfinia: Di Maria 
scalta, e manco Int sa perche 

Frenesla di ctcale. 
E la corsa"* 
Quale corsa"*.. 
Oggi vale ieri: U 'Giro- si 

tro^terisce al traauardo. pas-
tando per le colline: a schiena 
d'asino. ricche di aspri vigneti. 
che fanno da confine fra il Pie 
rnonte » la Liarnia Un po' di 
aria- ah, si respxra! 

OIRLTTAMENTE D A L F A B B K I C A N T E 

Pistola a spruzzo elettrica "ASSISTENT", per sole L10.900 
OFFERTA S P E C i A L E PER L'l .MPORTAZIONE IN ITALIA' FRANCO DOMICILIO. 

S E N Z A SPFSK 1)5 D O G A N A E DI S P E D I Z I O N E 
lrdi?pens.<b!le per 1 lavori tn 
casj e giardino. per la buona 
rnanutenzione di macchlne II 
compressore non e necessarlo. 
si lav ora tnne?t.ndo tn qual-

siast presa di corn-nte 
ET SUFFICIENT E RIE.MPIRE 
CON LA VLRNICE t bl U -
VORA SENZA FATICA E 

MTIDAMEMEI 
lTdisp«-nsjbiIe per IJ vernicia-
tura del legno e del oietalli. 
per I lmbiancatura dt solfitti 
e pareti. per olu, Diesel, dism-
fe tunt i e molti altri liquidi 
Attrezzatura di spruzzo com-
p.eta con ugello. filo condutto-
re. spina, recipiente metallo. 
i^trux.cini per I'uso e astuccio 

in materule schiumoso 

Consegna io circa 20 giorni in caso di pronto ordine. • Pagherete soltanto 10 900 
Lire contro-assegno senza ulteriori spese di dogana e di spedizione. (Si prega d: 
non pagare anticipatamente) Specidcare il voltaggio desiderato - Sei mesi di 
garanzia <Ord nazione poss biimente in ca ra t t en stampatello) . , . 

PAUL KRAMPEN & CO., UTENSILI E MACCHINE 
(5C72) Le lch l lngeo • Fortt 221 • Germanla Occ identa l s 

nor 

Cib noitostantr, il t ian- tran 
continua FAI ecto "IHI a iumuc-
o/t id Id di bun telle, HCI paraggi 
d'Ovuda a terra pure •\niiuetil. 

E avanti, peiiosamenle 
Fintanto ehr Altig si lancia, 

per vincere il prf /mo volante 
di Acqui 

Sullo stanrio Mm/iKiini, chc 
trasuna Casati, M.iri_uli. For-
iiom, Miclc. Tal'imona, Mmierl 
c Parlesotti, tenia un culpa di 
tnano' la reazione di Altig ed 
Everaert d pronta. secca E inu
tile e una nnova ustita di Alle
le: i gregnri <f Anqueti l nort 
perdonanu E sulle siilile di Ca-
s lmo e di Boryo»iri/e yli arram-
picatori si tiTiiitano a breoi, pla-
leah esibizioni, sicche M pesta 
1'acqtia ucl uiorlalf 

Finalmenfc, in n s t a di Alba 
s'aoita Fabbri, ch'e control lato 
da Novak: s'aqpancia Colmena-
rcjo La fuga a tre savvantap-
gia: 30" a Bra, dove sfreccia 
Novak Quindi. si portano sotto 
Miele, Neri. Magnani. B i t t i s t i -
?ii, Lule . Zimmermann, Ronchi
ni, Ugo e Ambroqio Colombo. 

Aria fresca . 
E odor di pfoppia 
Le Alpi si nascomlono dietro 

un argenteo. compalto velo di 
nebbia 

Anquetil (che ha Novak, Lu
te e Zimmermann auant i . . ) 
molla, e la pattuglia si ^catena. 

E' facile capire come si con
clude • Zimmermann e Novak 
spalleggiano Lute, che non ha 
pieta II suo sprint e folgoran-
te: e per Rour/nni. Battistini. 
iVeri non e'e scampo 

II plotone. con Anquetil chc 
m subtree danni. tarda V42". 
E quest'e quanto 

Atti l io Camoriano 

L'ordine d'arrivo 
1) Lute chc percorre I 2n"» km. 

in 5 ore 12 23 ' alia media dl 
km. 3"»a01: 2) Kiinchiul. i» Bat-
li«ilini. 4) Nerl: .i> tnlomlio; 6) 
Paliltrl: 7) Novak: 8) Mlelc; 8) 
Mat;nanl: 101 C'oloiiihn. ID Zim
mermann a 3"; 121 ColmriMreJo 
a 24" 13) Maurer a 12": 14) 
lladini; I3> Kr^iirhi: 16) Hitossl; 
17) Ongenae: 18) AMu: I** T » " 
lamllln. 20) Clampl. 22> ex aequo 
lutii gli ajirl iramie. Grassl. VI-
tall, Zartchl. Ciolll, Marcull, Mar
tin, Hani, Peretti, Daglia, Uruai. 
Vluna, Moresi, Itaffl, IJoiiKlonl, Dl 
Maria, Iloiicquet, Ignolin, Rey-
hroeck, IMIferl, Fornonl, gluntl a 
12'40". - , 

La classified 
1) Anquetil 97 ZSi*': 2) Fon-

tona a 33": 3) ZllhUI a 122"; 
4) De llos^o a 1 31"': 5> Mu-
Knainl a 2 08 '; 6) Adorni a 2'22"; 
7) Balmamlon a 3*03"; 8) Motta 
a 3'40*': 9) Carlesl a 3'51"; ! • ) 
Maurer a 4'50"; II) Ronchini 

a 4'55": 12) I'oRiflali a 5'I7"; 13) 
Zancanaro a 7 18 ". 14) Gomez del 
Moral a 8 Ofi . \si IHiossI a 
I215": IGl Miarei * I3'IK': 17) 
Soler a 13 3fi . 18) Zimmerman 
a I4'07"; l»> I'Htiit U n m a 1110"; 
20) Moser a II i l . 21) Baulst l -
ni a 19"23": 22) Danrrlli a 23'37"; 
23) Mealll a 23 11": 24) Oalbo 
a 24 56": 25) Colombo \ . a 25'37"; 
26) Chlappano a 2S II' : 27) Ne
rl a 28 18": 28) Moorr E. a 28'13"; 
29) Panclnl a 30 38" . 30) Eve
raert a 3122 - : 3D Geldrrtmuis 
a 31*48"; 32) M»r»al"ll a 32"2T'; 
33) Partesotll a 37IB' ; 31) Crl-
biorl a 3J'«": 35) Vjncke a 38'2S": 
3S) Colmenarejo a 43 50'; 37) 
Otlavlanl a 49 59': 38) Lot* a 
50 00': 39) Slefanonl a 51'4»"; 
40) Sartore a 52'00": 41) Nardel-
lo a 52-55": 42) Grain a iVVT; 
4) Mlele a 53'59"; 44) Rostollan 
a 54 36': 45) Deflllppl* a 5444"; 
46) Colombo a 5726": 47) Brn-
cnaml a 57'57"; 48) Ma^eraU a 
57*59'; 49) Clampl a I 01 58"; 50) 
Casati a I.Ot'll"; 51) Altig a 
1 04'13'\- 52) Ceppl a I 09 47 '; 53) 
Malno a 1 12*11": V)) Talatnona 
a 1.I3'39"; 55) Talamillo a 1.14'dl"* 
56) Bui a 1.14 08 ' : 57) Cornale 
a I.14'53'; 58) Zanchl a 120 24"; 
59) Gentlna a 1 25*39"; Ml Bou-
cquet a 1.27 37": « l ) Rartvlera a 
1.23 53": 62) Novak a 1.3535"; CD) 
Reraldo a IJ7-0*»-": C4> Vlgna a 
IJ7 09' : €5) lionrnbla a I 37'53"; 
66) A<slrrlll a t.44'17". 67) Ple-
cbloiti a I 46 12*: 6S> Bonl a 

1 47'35": 69) Zanile^u a l . 4r i i" : 
70) Durante a 148 36': 71) Ba-
r«le a 1-53 30*. 72) Gtiernlerl a 
U4'3r*: 73) Mlnlert a IJ5*3T'; 
74) Orq-enae a 1^5*44"; 75) Ma-
pnanl a 1.56*33**; 76) Baldan a 
1.56*37"; 77) Franch! a 1.57*27"; 
78) Fabbri a 159*32': 79) Mazza-
curatl a 2 00*12": 80) Bailettl a 
2 00 21": 81) Rahlnl a 2 03 16*; 82) 
Mo rest a 2 04 08 ' ; 83) l<n..lln a 
2 0706"; 84) U v l e r o a X 07*54"; 
85) Ue Maria a 2.12*31 ". 86) Mar
tin a 2.16*31 '; 87) Grassl a 2.17*13" 
88) Reybroeck a 2 18 54': 89) VI-
tall a 2.22*37**: so> Fornonl a 
2.25 30"; 91) Mtle a 2 25 32 ' ; 92) 
Bafll a 2-28 21"; 93) Daiclla a 
2.3 T 52"; 94) Martll a 2.33 48"; 
95) Peretil a 2.34 14": 96) Bon-
l-tonl a 2.10*10'; 97> Marcoll a 
2.48*16"; 98) Sartl a 2 54)12'; 89) 
Pilfer! a 2JSI29': ItO) i olll a 
2.58*29"; 101) Brunl a 1.M13". 

^ # 4 . * * * K'. , »*i.'^ ' ^il'«Ca>**«t**i^'-»> t * ! ^ J fil- >\n. ,vs, ^$^<z%$^w*^M&jM. 
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Vivace polemica 

sulla situazione economica 

Replica della 
CGIL a Carli 

L'autonoma attivita rivendicativa del sindacato 
e condizione indispensabile per una politico di 

riforme e di progresso 
Ecco il testo della nota' 

della segreteria della 
CGIL cmessa dopo una 
riunione con Vufficio studi 
confederate in merito alia 
relazione del governatore 
della Banca d'ltalia: 

« L a relazione annuale 
de l governatore del la Ban
ca di Italia Carli , assume, 
anche quest 'anno, una 
particolare importanza, a 
causa del le tuttora persi-
s tent i diflicolta del la si
tuazione economica ita-
l iana. La relazione ha e-
spresso , con la consueta 
chiarezza, il pensiero del 
governatore , il quale non 
si e l imitato a fare del le 
proposte di carattere con-
giunturale , ma ha traccia-
to le l inee di una organica 
polit ica economica , che 
dovrebbe rispondere al le 
e s igenze di sv i luppo dei 
paesi capi ta l i s t icamente 
piu evolut i . 

Secondo il dr. Carli , lo 
scopo del la politica eco
nomica de l lo Stato d e v e 
essere il manten imento 
del l 'equi l ibrio e lo stru-
m e n t o per raggiungere ta
le fine e rappresentato 
dal la polit ica dei redditi: 
ne deriva che contenendo 
la d inamica salariale , il 
profitto privato e in par
t icolare quel lo monopol i -
s t ico finisca per essere as-
sunto c o m e la mol la fon-
damenta le del lo sv i luppo 
economico . 
- Par tendo da questa con-

cez ione si sp iega come il 
governatore del la' Banca 
d'ltal ia llnisca con l'igno-
rare tutti i problemi strut-
turali del la nostra econo
mia , e l iminando persino i 
t imidi accenni c h e ad al-
cuni di essi erano dedicati 
ne l l a re lazione de l lo scor-
so anno. Si spiega pure co
m e p e r . il i breve periodo 
Tunica proposta concreta 
avanzata s ia quel la di una 
tregua salariale , attuata 
ne l la forma di una proro-
ga dei contratt i di lavoro 
di prossima scadenza e in 
una pratica messa in m o 
ra de l meccan i smo del la 
scala mobile- In tal m o d o 
il dr. Carli r iconferma la 
errata analis i g ia • fatta 
ne l la relazione del lo scor-
s o anno, secondo cui la 
responsabi l i ta del la pre-
s e n t e diff ic i le s i tuazione 
r icade suH'attivita r iven
dicat iva dei s indacati , ai 
qual i v i e n e posto il di
l e m m a brutale: tregua sa
lariale o def lazione e quin-
di aumento del la disoccu-
pazione . 

A ques to proposito la 
C G I L non pud che riba-
d ire il g iudiz io sul le cau
s e del la s i tuazione econo
m i c a at tuale c h e g ia ebbe 
occas ione di espr imere an
c h e l'artno passato, e che 
6 s tato p iu vo l t e ripreso 

e approfondito nel corso 
de l le po lemiche piu recen-
ti. L'attuale inflazione c 
stata in primo luogo de-
terminata da una incapa
city s trutturale della pro-
duzione di adeguarsi al 
prevedibi le m u tamento 
del la struttura della do-
manda conseguente ai g iu-
sti aument i salariali ot-
tenuti dai lavoratori. Cio 
e dovuto alia mancata so-
luzione dei problemi di 
fondo che ha dato luogo, 
nel lungo periodo, a una 
errata politica di invest i -
ment i guidata unilateral-
mente dai grandi gruppi 
privati e c h e non ha sa-
puto sfruttare tutte le 
possibil ity di sv i luppo del
la nostra economia, e ha 
in particolare sacrificato 
alcuni settori di importan
za strategica. 

Questa politica, del re-
sto, continua anche oggi, 
come dimostra ad esempio 
la f lessione degl i invest i -
nienti in agricnltura du
rante il 1963. 

D'altra parte per quan-
to rlguarda la dimintizio-
ne dei ritmi di incremento 
della produtt ivi ta del la
voro (altro fattore di in
flazione) il governatore 
del la Banca d'ltalia ha 
inspiegabi lmente ignorato 
che all 'origine della fles
s ione del r i tmo degli in-
ves t iment i e stata e sta 
tuttora l 'esportazione mas-
siccia di capital i all 'este-
ro ol tre che la fuga di ca
pital i dagli impieghi pro-
dutt ivi , e che lo squi l ibrio 
crescente nei l ivel l i di 
produtt iv i ta de l l e d iverse 
imprese , de terminato dai 
processo di doncentrazio-
ne monopolistica., e uno 
st imolo potente a trasfe-
rire sui prezzi l 'aumento 
dei costi da parte de l le 
imprese a produtt ivi ta 
m e n o e levata . 

La CGIL respinge per-
cio le responsabil i ta che 
per la presente s i tuazione 
economica si tenia di at
t r i b u t e ai s indacati , g iac-
che essa spetta invece a 
chi ha diretto nel passato 
lo sv i luppo economico del 
Paese . '' • -

Per tutte queste ragioni 
la CGIL riafferma c h e la 
soluzione dei problemi e-
conomici del paese • non 
puo essere consegui ta con 
misure che puntino al ia 
r iatt ivazione del meccani
s m o di accumulaz ione che 
ha determinato l 'attuale 
crisi, ma va ricercata al 
l ive l lo de l le strutture e 
perseguita attraverso ri
forme che es tendano il 
control lo pubbl ico sul pro
cesso di accumulaz ione e 
di inves t imento al fine dl 
sottrarre lo sv i luppo eco
nomico del P a e s e alle con-
seguenze cui inevitabil-
m e n t e da luogo la sua su-

bordinazione al criterio e-
sc lus ivo del profitto. 

Fercid la CGIL ribadi-
sce la sua volonta di bat-
tersi per una programma-
zione democrat ica del lo 
sv i luppo e respinge deci-
sarnente ogni tentat ivo di 
far pagare ai soli lavora
tori il costo del le altuali 
diflicolta economichc me-
diante una politica dei 
redditi che vincoli l'au-
niento dei salari alia dina
mica di parametri pseudo 
ogget l iv i e che rappresen-
terebbe la negazione di 
una politica di program-
mazione democratica. Per 
la stessa ragione la CGIL 
respinge ogni proposta di 
rinvio de l le scadenze con-
tratluali ed ogni attacco 
alio scala mobi le . Natu-
ralmente anche una pol i t i 
ca di coraggiose riforme 
strutturali ha un costo, 
ma il problema e di ve-
dere chi pagherebbe il co
sto del le riforme e quale 
sarebbe il prezzo della lo-
ro mancata attuazione per 
la col le t t iv i ta nazionale e 
per i lavoratori. 

La CGIL ha inoltre gia 
da tempo e a piu riprese 
proposto un programma di 
misure immediate per 
fronteggiare la s i tuazione 
e che preparino le condi-
zioni di una politica di 
programmazione. Si trat
ta di met tere in atto le 
misure necessar ie a col-
pire i fenomeni di carat
tere speculat ivo , dal le po-
sizioni di rendita nel set-
tore edi l iz io al l ' interme-
diazione speculat iva ne l 
campo dei prodotti agri-
coli , alia fuga dei capitali 
aU'estero e al loro imbo-
scamento; si tratta di ope-
rare su l la domanda at
traverso misure fiscali di 
impos iz ione diretta alio 
scopo di far pagare al le 
classi a reddito piu ele-
vato i sacrifici necessari 
alia ripresa; si tratta inli
ne di realizzare una scala 
di priorita ne l la scelta 
degl i inves t iment i , del la 
quale uno degl i s trument i 
fondamental i d e v e essere 
cost i tuito da una se lez io-
nc del credi to funzionale 
ad essa e quindi non ai 
criteri prospettati dai go
vernatore del la Banca 

I d'ltalia. < 
- L e proposte • formulate 
dal la CGIL tes t imoniano 
come essa, oggi c o m e nel 
passato, abbia sempre 
considerato gli interessi 
del lavoratori nel quadro 
di una soluzione generale 
dei problemi del Paese . 
E* appunto in questo qua
dro c h e l 'autonoma atti
v i ta r ivendicat iva del sin
dacato si configura come 
condiz ione indispensabi le 
di una polit ica di riforme 
e di progresso economico 
e sociale . 

.-.* *> .< Conseguenze delle «autonomie funzionali» a Napoli J 

Torino e Spezia 

Metallurgici 
in lotta 

per i premi 
Corteo a Palermo per la SOFIS 

I metallurgici sono in lotta in diverse loca
lity per il rispetto del contratto alia vece 
•«premio di produzione ». 

Alia Filiale FIAT di Torino lo sclopero 
indetto dai tre sindacati metalmeecanici e 
pienamente riuecito. La fermata, che ha 
avuto la durata di 4 ore, e iniziata alle 12 
con ruscita in massa dallo stabilimento degli 
operai del primo tumo e del »normale -, 
men tre quelli del secondo turno hanno ri-
tardato la ripresa del lavoro aile 17. Dei 
circa ottocento dipendenti solo una ventina 
non ha aderito alia protesta unitaria. 

A La Spezia. hanno scioperato ieri dalle 
10 alle 12 i navalmeccanici dei cantieri di 
demolizione. e nel pomeri^gio 1 metallurgici 
delle aziende private della provincia. E' pol 
proseguita la lotta alia Terrestre Marittima, 
dove gli operai hanno reagito fin da merco-
ledl ad un licenziamento di rappresaglla col 
quale il padrone tentava di etroncare la bat-
taglia per il premio di produzione, in corso 
da qualche giorno. 

A Palermo intanto 60no scesi ieri in lotta 
per ventiquattro ore gli 800 dipendenti dalle 
aziende palermitane del gnippo metalmec-
canico a partecipazione pubblica della So
ciety finanziaria. Dopo averc percorso le 
strade del centro (sp:ccavano in testa al 
corteo moltissimi giovani con strfecioni e 
cartelli) e avere partecipato ad una assem-
blea. i lavoratori si sono recati alia sede 
del Parlamento regionale dove una delega-
zione e stata ricevuta dai Presidente on. Lan
za al quale e stato chiesto un sollecito esame 
del prowtto di legge comunteta con 11 quale 
si chiede la trasformazlone della - Finan
ziaria » — troppo spesso condizionato o ri-
dotta alTimmobilismo dai gruppi monopoli-
stici che detengono soltanto le partecipazloni 
azionarie di minoranza — da societa di tipo 
privatistico ad ente pubblico. per asslcurare. 
cetl, uno sviluppo delle attrezzature indu-
itrlaU della citta. 

Contratto 

Milibni di tonnellate sottratte 
al lavoro 
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term a Varese 
a tutte le on 

Esperienze della lotta articolata - Viva 
pressione - Un ottimo accordo aziendale 

Piu intensa 
la lotta 

dei tessili 
Dalla nostra redazione 

MII.ANO. 4. 
Si sono ritinlte oggi a Milami 

le segreterlc na/loiiali della 
FIOT. della Fcdertessili e della 
UI I,-Tessili per decldcre gli svi 
luppi della lotta contrattuale. E' 
stato deciso dl Intenslflcare ul-
tcriormente II programma di 
sciopcri: martedi 9 Klugno, 4 ore 
di sclopero per I lavoratori dei 
ttirni diurnl e per I lavoratori 
a giornata; mcrcoledi, 8 ore dl 
sclopero per I lavoratori del tur-
ni di notte: gloved), sclopero di 
8 ore per i lavoratori dei turnl 
dlurni e a giornata. Uif tiltcriore 
Intensificazionc del programma 
di scioperi e prevlsta per la set-
timaiia siicressiva. e cioe dai 15 
al 20 giugno, con modalita che 
verraniio rese note tempestlva-
mente. Le tre segreterie hanno 
pure e.saminato I'andamento de
gli scioperi articolati (In qui rea-
lizzati constatando la massiccla 
adeslone ad essi del lavoratori 
e delle lavoratrici, com'e avve-
nuto Ieri In tutte le province 
(percentuali 90-98 per cento). 

Proseguono 
le trattative 
per i chimici 
Oomenica il Direttivo FILCEP 

Sono proseguiti ieri, e continuano ancora 
og.^i, gli incontri al ministero del Lavoro 
per la vertenza contrattuale" dei 200 mila 
lavoratori chimici e farmaceutici. Si e con-
venuto di verbalizzare i termini di un pos-
sibile accordo su tutti i punti del rinnovo 
del contratto. facendo riferimento cia alle 
intei:e di massima gia intervenute tra le parti 
negli scorsi mesi. sia alle soluzioni prospet-
tate il 1* giueno dai mini6tero. quando — a 
seguito di sondaggi direttamente effettuati 
presso TAschimici' — convocb le parti e 
invito i sindacati a eospendere gli scioperi 
gia proclamati. In queste soluzioni e com-
preso l'aumento del 10% dei minimi tabel-
lari. senza assorbimenti. 

La FILCEP ha dichiarato di riservarsi la 
decisione conclusive «ul rinnovo contrattuale 
nella riunione, gia cenvocata per domenica, 
dei Direttivi della Federazione e del sinda
cato del settore farnTaceutico. Per quanto 
concerne la parte padronale, l'Aschimici e 
la sua consociata Assofarma (che raggruppa 
le principali aziende farmaceutiche. com-
prendenti circa i tre quarti dei lavoratori 
di questo settore) si sono riservate di rati-
ficare Taccordo. La Farmunione (che asso-
cia aziende farmaceutiche per lo piu piccole) 
ha invece dichiarato di ritirarsi dalle trat
tative. non acccttando i miglioramenti pro
spettati. I sindacati hanno ribaditoche il 
nuovo contratto. come gi& quello ccaduto. 
cfovra valere per l'intero settore cbimico e 
farmaceutico. per cui hanno ripreso la liberta 
d'azione nei confronti della Farmunione e 
delle aziende aderenti. 

Per il settore delle calze e maglie, a se
guito dell'iniziativa del ministero del Lavoro 
che ha convocato le parti nei giorni scorsi, 
e stato ftesato un incontro in sede eindacale 
per i l giorno 8 giugno, in Milano. 

Dal nostro inviato 
VARESE. 4 

Tra gli operai tessili di Va
rese, il nuovo metodo di lotta, 
articolato, ha trovato piena 
comprensione e totale npplica-
zione, una volta superate le ini-
ziali diffidenze. Ma xin conto e, 
condurre la -lotta articolata* 
in una sola fabbrica, ed un altro 
conto e effettuarla in tutte le 
fabbriche della provincia dove 
e in corso I'azione per il rinno-
vo del contratto. Farlo, infatti, 
prcsupponc I'esistenza di una 
forte oryanizzuzione sindacale, 
la conoscenza delle sinyole fab
briche, la presenza del sindacato 
in ciascuna di esse. 

A Varese qucsti requisifi ci 
sono, ed £ per questo che e 
stato possible far comparire, 
dinanzi ad ogni azienda tessile, 
i cartelli sindacali che fissuno 
scrupolosamente, per ogni tur
no e per ogni categoria, la du
rata e le modalita dello sciope-
ro, diverse da fabbrica a fabbri
ca e magari da rcparto a repar-
to. 

E' difficile trovarc, in pro
vincia di Varese, un operaio 
tessile che TIOH sia al corrente 
dcll'undamcnto della vertenza 
per il contratto Da sei mesi. 
giorno dopo giorno. si discute 
nelle fabbriche degli sujlwppi 
o, meglio, dei rcgressi delle 
trattative. Dal mese scorso, poi, 
dopo che a Roma si e - rotto -. 
Vinteresse e ancora aumentato, 
spccialmente nelle aziende della 
vallc dcll'Olona, dove la - lotta 
articolata" si e sviluppata su-
bito, prima ancora che i sinda
cati nazionali chiamassero i la
voratori an'azioiie. Qualche in-
dustriale col pretesto che le 
disposizioni di sciopero non era-
no venute dai sindacati naziona
li, pensd bene di mettere in 
atto la serrata, col risultato che 
la lotta si estese e la serrata 
venne ritirata. Cosl, da un me
se a questa parte, praticamente 
non vi e stato giorno che il la
voro non sia stato interrotto e 
cid e servito a dare slancio 

Nel Varesotto e'e chi si sor-
prende di questa combattivita. 
La sorpresa c motivata dai fat-
to che operate e operai, quan
do in sede nazionale /« stabili-
to il diritto dei sindacati pro-
vinciali alia contrattazione pre-
ventiva del macchinario, non 
dimostrarono soverchio entnsia-
smo. Si discute, adesso, se i 
tessili della valle dclVOlona non 
hanno capito il valore di questa 
regolamentazione, o se invece 
ne hanno capito i limiti. 1 limiti 
si sa. derivano dai fatto che a 
queste contrattazioni non par-
teciperanno in prima persona 
gli operai della fabbrica. le cui 
esigenze saranno sostenute dalle 
organizzazioni provinciali. Fatto 
e che, appena a Roma si e rotto 
sulle richieste di miglioramenti 
salariali e normativi. quelli del
la valle Olona hanno comincia-
to gli 'Scioperi articolati" in 
numerose fabbriche grandi e 
piccole. E non ha importanza, 
oggi, discutere se questa com
battivita e determinato dai - li
vello di elaborazione ", oppure 
dagli » indici di sindacalizzazio-
ne ». Certo e che si ha un bel-
Velaborare, se nelle fabbriche 
gli iscritti al sindacato sono 
pochi... In Val d'Olona invece 
sono molti e questo spiega per-
che gli scioperi articolati rie-
scono con percentuali che sfio-
rano il WO per cento. 

Una combattivita di questo 
genere non si riscontra solo nel
la valle. A Gallarate, il 21 mag-
gio, ossia lo stesso giorno della 
rottura delle trattative sul con
tratto. i lavoratori della Maino 
hanno Incrociato le braccia per 
tutta la giornata. I padroni ave-
rano immediatamente risposto 
sospendendo dai lavoro, in at-
tesa di ulteriori provvedimenti, 
i tre membri di Commissione In
terna aderenti alia CGIL. II 
giorno dopo gli operai hanno 
bloccat'o la fabbrica e scioperi 
di solidarieta sono stati subito 
effettuati alia tessitura Bassetti 
e al cotonificio Bellora. Risulta
to: i padroni della Maino hanno 
fatto marcia indietro. 

I tessili di Varese si aspetta-
vano, dai rinnovo del contratto, 
un concreto miglioramento delle 
loro condizioni. Gli industriali. 
invece, hanno detto di essere 
disposti a concedere non piu 
dcll'S per cento di aumento. 

Ma la ' pesantezza produtti-j fronte alia ingente mole di in-
ra • gli industriali la sciorina-
no soltanto quando siedono al 
tavolo delle trattative. Prima 
che si arrirasse alia rottura, 
parccchie aziende tessili di Va
rese si erano dette disposte ad 
accordi aziendali sulla base del
le richieste nazionali. In una 
tessitura di Busto Arsizio. anzU 
un accordo e in vigore sin dai 
novembre. Precede, tra le altre 
cose, un aumento salariale del 
12 per cento, la riduzione di 4 
ore a paritA di salario, un mi
glioramento delle qualifiche con 
Vabolizione del - mono vale •, un 
giorno di ferie in piu per scat 
to di anzianita, scatti biennali 
del 3 per cento, un aumento 
dell'indennita di anzianitd. 
Complessiuamcnte, si ha un au 
mento intorno al 32 per cento. 
Si capisce allora perche i tes
sili di Varese dicano: - Se alia 
Quadrelli, con 120 operai, han 
dato il 32 per cento, i vari 
Cantoni e Tognella possono da 
re almeno altrettanto-. 

Dopo gli Jugoslav! 

Porti: solidali 
anche i francesi 
Provocatoria nota confindustriale defi-
nisce « reato » la lotta unitaria in corso 

Lo sciopero unitario dei 40 mila portuali d proseguito 
anche ieri con la massima compattezza. L e navi ferme 
nei porti erano oltre 360, di cui 60 a Genova, 16 a 
Livorno, 35 a Cagliari, 25 a Venezia , 25 a Savona, 15 a 
Porto Empedocle , 10 a Palermo. Ad Ancona la giornata 
di lotta e stata caratterizzata — come il giorno prece-
dente a Venezia — da una grossa manifestazione pubblica. 
I portuali hanno sfilato in corteo per le vie centrali del la 
citta. con scritte e cartelli che rec lamavano di porre fine 
al regime del le * autonomic funzionali > in difesa della 
gest ione pubblica degli scali maritt imi. 

Una nuova. significativa e importante notizia. intanto, 
si e aggiunta a quella resa nota ieri sulla solidale presa 
di posizione dei sindacati jugoslavi . II s indacato nazionale 
dei portuali di Francia ha espresso ieri ai lavoratori 
italiani in lotta la fraterna solidarieta dei colleghi d'ol-
tralpe, comunicando inoltre l ' impegno a non scaricare 
nei porti francesi le merci dest inate al nostro paese. 

Si tratta di un serio. fatt ivo contributo che i lavora
tori stranieri danno ai nostri portuali . rendendo la loro 
lotta ancora piu efficace. Ed e s intomatico che mentre 
cresce e si svi luppa questo m o v i m e n t o di solidarieta 
operaia internazionale, il padronato italiano rafforzi il 
suo attacco ai diritti dei lavoratori e al l 'ordinamento 
pubblico dei porti, mirando ad impadronirsene di fatto o 
comunque a subordinarne le strutture e le attrezzature. 
Proprio ieri, d'altronde, e stata diffusa una nota indu-
striale in cui addirittura si afferma che gli scioperi dei 
portuali tenderebbero ad esercitare < una violenta pres
s ione sulle auiorita di governo perche oper ino in senso 
contrario alle vigenti disposizioni di legge ». E questo e 
tanlo piu grave in quanto. come e noto, le < autonomic 
funzionali > sono state concesse forzando la legge e c ioe 
facendo diventare < eccezionali » operazioni d i e sono, 
invece , asso lutamente normali. Ma la nota padronale 
d iventa addirittura provocatoria laddove afferma che lo 
sciopero sarebbe < un fatto ch iaramente evers ivo c h e 
configura precisi reati », ch iedendo, infine, al governo 
adeguate misure. 
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dei portuali 
Gravissime deficienze delle attrezzature 
nello scalo partenopeo - Massiccia e ana-
cronislica presenza di imprese parassitarie 

Le lotte nel 
pubblico 
impiego 

Proseguono oggi gli scioperi 
dei dipendenti del Commercio 
Estero — che ha registrato nel
le prime due giornate la per-
centunle dell'80% — degli in-
segnanti tecnico-pratici (100Vr) 
e degli insegnanti dei posti di 
ascolto televisivi (100%). Que
st! ultimi si asterranno dagli 
scrutini e dagli esami. 

Si concludera oggi lo scio
pero del personale docente e 
direttivo delle Accademie di 
Belle Arti. E' proseguito. in
tanto, lo sciopero del dipen
denti della GESCAL. 

I dipendenti del Commercio 
Estero sono stati protagonisti, 
fra l'altro, di una forte mani
festazione per le strade delln 
capitnle. attraversate in lungo 
corteo. 

Oggi I'Esecutivo della F1P-
CGIL decide le forme e le mo
dalita di lotta della categoria. 
Domnni la segreteria del SFI-
CGIL annuncera la data del 
nuovo sciopero nelle FS. Dal 
canto suo il ministro Preti. co
me ad ogni altra vigilia di scio-
pero, ha annunciato la «pros
sima erogazione deU'integrazio-
ne della 13. del 19G3 ». 

ISTITUTO MOBIUARE ITALIANO - I.M.I 
Assemblea ordinaria del 4 giugno 1964 

Sotto la Presidenza dell'Av-
vocato Stefano Siglienti si e 
svolta il 4 giugno in Roma la 
Assemblea ordinaria dei Par-
tecipanti al capitate dell'Isti-
tuto Mobiliare Italiano (I.M.I.) 
per 1'esame del bilancio del 
XXXII esercizio chiuso al 31 
marzo 19G4. 

II * Presidente Siglienti ha 
lctto la relazione del Consiglio 
di amministrazione nella quale 
vengono illustrati. nell'ambito 
della congiuntura economica ge
nerale del nostro Paese, alcuni 
degli aspetti piu significativi 
della evoluzione recente del 
mercato finanziario e degli in
vestimenti industriali. 
- Rtlevata la necessity di un 

sollecito potenziamento del no
stro mercato dei capitali. di 

una diminuzione del 24.2%, che 
segue perb ad un esercizio nel 
quale si era raggiunto un va
lore eccezionalmente elevato; 
331 miliardi di lire di opera
zioni perfezionate, con un incre
mento del 10.1%: 1.399.2 miliardi 
di lire di operazioni in essere 
con un aumento del 15,1 Tc, au
mento che sale al 18.4% quando 
si tenga conto delle sole opera
zioni statutarie. 

Considerando la ripartizione 
per settore produttivo dei fi-
nanziamenti stipulati. I'industria 
ha assorbito. con 222.2 miliardi. 
il 67.1% del totale (contro il 
63.1% nel precedente esercizio): 
i servizi di interesse pubblico. 
con 59,3 miliardi, il 17.9% (con
tro il 31,2% nell'esercizio pre-

svolto dall'IMI nel Mezzogiorno 
lo colloca al primo posto tra gli 
istituti di credito industriale 
operanti nel Sud. 

Per quanto riguarda le ope
razioni in essere a fine eserci
zio si nota che le operazioni 
statutarie, di importo part a 
1.269.4 miliardi di lire, sono sa-
lite al 90.7% del totale, la re-
stante quota essendo di perti-
nenza delle gestionl speciali. 
diminuite ulteriormente, secon
do una tendenza ormai tradizio-
nale, e di importo pari a 129.8 
miliardi di lire. 

La Relazione sottolinea poi 
che. nonostante le diflicolta di 
ordine congiunturale interno e 
malgrado l'acuita concorrenza 
internazionale che sollecitano 
piu adeguati provvedimenti da 

miliardi di operazioni stipulate 
e in L. 53.7 miliardi di opera
zioni in essere. 

I risultati conseguiti dal
l'IMI nel corso del XXXII eser
cizio sono tanto piu significativi 
in quanto i noti squilibri con-
giunturali hanno reso non age-
vole la provvista di mezzi di 
flnanziamento. Sul mercato in
terno sono state collocate ob-
bligazioni per un importo di 
201.9 miliardi di lire contro 
28G.3 miliardi e 175.7 miliardi 
di obbligazioni collocate rispct-
tivamente nei due esercizi pre
cedent!. 

Alle diminuite possibility di 
provvista sul mercato finanzia
rio nazionale 1'Istituto ha fatto 
fronte. grazie ai credito di cui 
gode alPEstero. ricorrendo a 

PR0SPETT0 RIASSUNTIVO DEL BILANCIO AL 31 MARZO 1964 

(XXXII esercizio) 
ATTIVO 

Capitate sottoscritto e non versato . 
Titoli e disponibilita liquide . . . 
Mutui e crediti diversi in lire e in 

valute estere 
Debitori per fldejussioni 
Partite varie 

Conti d'ordine e partite di giro: 
Titoli ed effetti in cassa e presso terzi 
Gestioni speciali e flduciarie . . . . 

L. 35 000.000.000 
- 157.344 519 539 

• 1.314 391 788 228 
10.078 136 184 
36 860.493532 

L. 1.553.674.937.483 

L. 472 964.778.857 
- 339.278.194.941 

TOTALE GENERALE L. 2 365 917 911 281 

PASSIVO 
Capitale sottoscritto L-
Riserve 
Obbligazioni in lire e in valute estere 
Prestiti e debiti vari in lire e in valute 

estere 
Fidejussioni 
Partite varie 
Saldo utili dell'esercizio 

50000.000.000 
67.930.924.255 

- 1.052309017.000 

- 335.144 618104 
10078.136.184 
33 360 070.363 

4.852.171.577 

Conti d'ordine e partite di giro: 
Titoli ed efTetti di proprieta e di terzi 
Gestioni speciali e flduciarie . . . . 

L. 1553674.937.483 

L. 472.964.778.857 
- 339.278194941 

TOTALE GENERALE L. 2.365.917.911.281 

RENDIC0NT0 ECONOMICO AL 31 MARZO 1964 

RENDU E 
Interessi sui mutui . • L. 64.463.091.679 
Interessi sui conti correnti e titoli 

di proprieta - 4.919382 851 

69 382.474.530 

S P E S E 
Spese generali L. 
Imposte e tasse •* 
Interessi alle obbligazioni 
Ammortamenti . . . . . . . . . -

3.065.590.178 
3.792.203868 

55.445.001.511 
2 227.507.396 

Saldo utili 
64.530.302.953 
4.852.171.577 

69.382.474 530 

Dalla nostra redazione 
N A P O L I , 4. 

I duemila lavoratori del 
porto (1500 permancnti e 500 
occasionali) hanno abbundo-
urifo anche oggi il lavoro. 
Una quindicina di navi sono 
rimaste ferme alle bdnclitne. 

Ln partecipazione alia lot
ta nel porto di Napoli c totale 
e convinta. Ma non si tratta 
solo di convinzione, bctisi di 
un vero c propria stato di 
tensione che csiste tra i lavo
ratori portuali napoletani. 
/.« battaglia in corso non 11 
investe solo sul piano dei 
principi, ma li tocca da vi-
cino, in quanto essi gia stan-
no pagando le conseguenze 
della < autonomia funziona
le > concessa aliltalsider di 
Bagnoli nel lontano '54. 

Nella casa del portuale 
— punto di incontro di sin-
dacalisti e scioperanti — fer-
vono le discussioni: si porta-
no degli csempi su die cosa 
ha significato, nell'ambito 
deU'uumento dell'attivitii del
lo scalo napolctdiio, la pre
senza della « autonomia fun
zionale > a Bagnoli. I,a com-
pagnia Bausan, addetta al ca-
rico e scarico del carbone, nel 
corso del '63 liu manipolato 
solo 280.000 tonnellate di ma-
terialc; al pontile di Bagnoli 
invece, le tonnellate di car
bone scaricatc per i bisogni 
dello stabilimento siderur-
gico sono state 987 mila. An
cora altri dati: sempre nel 
corso del '63 sono state ma-
nipolate nel porto napoletano 
13 milioni di tonnellate di 
merci: circa 7 milioni di ton
nellate di minerali e di dert -
vati sono state scaricatc aen-
za impiego di manodopera 
portuale; oltre 3 milioni so
no state manipolate a Ba
gnoli e solo 2.500.000 tonnel
late sono state manipolate, 
in totale, dalle quattro com-
pagnic csistenti nel porto di 
Napoli. 

Ma non sono solo qucsti I 
motivi di insoddisfazione dei 
portuali napoletani. II moti-
vo preminentc, di fondo, e 
rappresentato dallo stato di 
incalzante aggravata dtsgre-
gazionc della situazione in
terna del porto. Nessuno piu 
oggi a Napoli — nemmeno le 
fnrze della destra — nega 
che lo stato delle attrezzatu
re dello scalo partenopeo 
rapprescnti il maggiorc osta-
colo per lo sviluppo ulteriore 
della sua attivita. Finanche 
il presidente dcll'Ente auto-
nomo porto (noto per le sue 
assurde posizionl < rivendi-
cazionistiche > nei confronti 
del governo, e principale re -
sponsabilc dello stato attuale 
delle cose) ha centrato la di-
scusslone, nel corso dell'ul-
timo consiglio di amministra
zione dell EAP (tenuto nella 
scorsa settimana) sulla de-
nuncia della crisi gravtsstma 
che attraversa la struttura 
del porto napoletano: ban-
chine dai fondali bassi, mezzi 
meccanici insufficienti ed 
inadeguati, dighe che vanno 
in rovina, servizio ferrovia-
rio ineslstente. 

Ma i portuali napoletani 
denunciano nell'EAP la inca
pacity di portare avanti in 
modo organico il discorso $ul 
rinnovamento del porto di 
Napoli: denunciano la sua 
posizione di totale acquie-
scenza nei confronti delle 
« imprese >, che rappresen-
tano una anacronistica e pa-
rassitaria forma di mediazio-
ne tra gli armatori e le Com-
pagnie portuali, e che si sono 
smisuratamente sviluppate 
nel corso di questi annt, 
eclissando la stessa funzione 
dell'EAP nella gestione delle 
attrezzature meccaniche del 
porto. 

Lina Tamburrino 

j 

Fernando Strambaci 

vestimenti pubblici e privati gia 
impegnati o comunque non dif-
feribili senza pregiudizio dello 
sviluppo economico del Paese, 
la Relazione esamina brevemen-
te I'attivita svolta e i problemi 
attuali degli istituti speciali di 
credito mobiliare. 

In questo quadro I'attivita del-
l'lML nel corso del XXXII eser
cizio (1» aprile 1963-31 marzo 
1964), si e sviluppata ad un rit
mo sostenuto. nonostante le mag-
giori difficolta incontrate sia 
nella raccolta dei fondi sul mer
cato finanziario che nell'opera 
di selezione dei finanziamenti 
industriali, destinati questi ul
timi nella loro massima parte al 
completamento degli investi
menti in corso e al rinnovo 
tecnologico degli impianti, in 
modo da incrementare la pro
duttivita. a breve termine. del 
sistema industriale italiano. 

In sintesi I'attivita dell'Istituto 
si compendia nelle seguenti ci-
fre (i confronti si intendono 
con l'esercizio precedente): 399.6 
miliardi di lire di domande di 
flnanziamento pervenute, eon 

cedente), 1 creditl finanziari ai 
Paesi in via di sviluppo. con 
46.5 miliardi. il 14.1% (contro 
il 4% nel precedente esercizio): 
il restante 0.9% essendo andato 
ad altre attivita, tra cui il set-
tore armatoriale. ormai quasi 
completamente assorbito dalla 
Sezione Autonoma di Credito 
Navale dellTMI. 

Sotto il profilo della distri-
buzione geograflca, l finanzia
menti stipulati sono stati de
stinati a (tra parentesi. i valori 
del trentunesimo esercizio): area 
nord-occidentale: 305% (37.1%); 
area nord-orientale e centrale: 
18.6% (23.1%); area meridiona-
le e insulare: 36.7% (35.8%): il 
residuo .14.2% (4%) essendo 
rappresentato da crediti -finan
ziari a Paesi esteri. 

La Relazione rileva in pro
posito che per la prima volta. 
nel decorso esercizio, il settore 
geograflco che ha assorbito la 
maggiore quota del totale dei 
finanziamenti stipulati e il Mez
zogiorno. per un importo pari a 
121.4 miliardi di lire, superiore 
a quello gia rilevante dell'eser
cizio precedente; e che il ruolo 

parte del Governo. I'attivita del-
I'lMI nel settore del credito al-
l'esportazione di benJ strumen-
tali si e ulteriormente svilup
pata. come risulta dalle seguenti 
cifre: operazioni stipulate: 41.5 
miliardi di lire, con un incre
mento del 16.8^ sull'esercizio 
precedente; operazioni in essere 
a fine esercizio: 92.7 miliardi di 
lire, con un incremento del 
20.6% sull'esercizio precedente: 
operazioni perfezionate dall'ini-
zio della gestione: 190.6 miliardi 
di lire. 

Per quanto riguarda I'attivita 
dell'Istituto nel settore dei cre
diti finanziari ai Paesi in via 
di sviluppo. prevista dall'art. 21 
della legge 5 Iuglio 1961. n. 635. 
si rileva che la partecipazione 
dell'Istituto supera il 50% del 
totale delle operazioni effettuate 
in questo campo dall'Italia. 

I dati fin qui esaminati non 
comprendono I'attivita della 
Sezione Autonoma di Credito 
Navale dell'IMl. entrata In fun
zione, come noto, nel corso del 
1962: i risultati del secondo 
esercizio della S.A.C.N. si pos 
sono compendiare in L. 16,3 

prestiti in valuta a medio ter
mine, di cui uno obbligaziona-
rio. sui mercati stalunitense ed 
europeo per un controvalore di 
L. 103 miliardi. 

La Relazione espone infine la 
situazione quale risulta dallo 
stato patrimomale dell'Istituto. 
che registra un aumento nelle 
riserve — passate da L. 60.665 
milioni a L. 67 931 milioni — 
mentre gli utili. sahti a L 4 852 
milioni. trovano conferma nel 
rendiconto economico dell'eser
cizio. Di tali utili. il Consiglio 
di Amministrazione propone i\ 
seguente riparto: L. 3 652 mi
lioni alia riserva (il cui • am-
montare sale pertanto a Lire 
71.583 milioni) e L. 1.200 mi
lioni ai Partecipanti (pari a un 
dividendo dcll'8% sul capitale 
versato). 

Dopo la lettura della Relazio
ne del Collegio Sindacale. l'As-
semblea dei Partecipanti, ha 
approvato all'unanimita le Re-
lazioni del Consiglio di Ammi
nistrazione e del Collegio 
Sindacale, delibcrando in eon-
formita alle proposte del 
Consiglio. 

Grande vittoria 
della CGIL 
alia Pozzi 

di Sporonise 
CASERTA, 4 

Una grande vittoria e stata 
ottenuta dalla CGIL nello sta
bilimento Pozzi di Spar anise, 
dove si e votato per il rinnovo 
della Commissione interna. La 
CGIL ha ottenuto 570 voti fra 
gh operai (277 piu dello scorso 
anno), mentre la CISL ne ha 
ottenuti 373 (297) fra gli ope
rai e 76 fra gli impiegati; la 
UIL 152 (94 tra gli operai e 
58 fra gli impiegati). La CGIL 
non aveva prescntato la propria 
lista fra gli impiegati. a causa 
delle prcssioni e delle minacce 
della direzione. 
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Intervista con un ulema algerino 

LT Is lamei l socialismo 
Taufik El Madani e nel governo di Algeri titolare del ministero che presiede alia libertd religiosa 

sovvenendo anche alle istituzioni catfoliche protestanti e israelite 

[Dtl nottro corriipondente 
. , s • > r • ALGERI. 4 
Taufik El Madani, ministro alge- • 

trirto dei Habus, e noto come uno 
\dei pih colU membrl dell'Associa-
\zlone degli Ulema (I Dottorl del-
ll'Islam), di cui e stato segretarlo 
igenerale. Milita da 50 anni nella 
'lotta anticoionlallsta. Emigrato per 
]molto tempo in Tunisia, ha colla-
'. oorato alia fondazlone del Neo-De-
[ stour. Ha rapproientato il F.L N. 
nel Medio Orlente, preiiedendo nel 
1962 i lavorl della Lega Araba Ha 
pubblicato una nuindicina di libri 
su argomenti varl, A lul cl siamo 
rivoltl, perche i lettori dell'Unita 
possano conoscere le opinioni di 
un gruppo di intellettuali assai in-
flucntl nel pensiero algerino. 

— Gia nel passato, com-
mentando il p rogramma di 
Tripol i (1962), avete avuto 
occaslone di dlchlarare che 
• chi pretends che I ' lslam e 
incompatibile col socialismo 
ignora la vera rellglone mu-
sulmana e ignora anche il 
socialismo ». Potete preci-
sarci cid che pensano in ma
ter ia generalmente i dottori 
del l ' ls lam algerini? 

— Noi confideriamo die I'lslam 
* una rlvoluzione perpctna, conti-
nua contro ogni specie di schiavitu 
e di oppressione economica e so-
ciale. E* fondato sulla giustizia, I'e-
guaglianza di tutti (non solo dei 
musulmanl), e la libertd per tutti. 
Per I'lslam non vi e differenza sot-
to quest'aspetto tra musulmanl e 
non musulmani, a meno che quest! 
ultimi non muovano guerra al-
I'lslam. 

L'lslam auspica una socleta uma-
na universale, fondata sul eelebre 
versetto: - O mortali, vi abbiamo 
formatl da uno stesso itomo e da 
una stessa donna, vi abbiamo di-
visl in popoli e trtbii, perche I'u-
manitd regni tra voi * (Sura 49, 
V. 13). 

— L' ls lam esige quindi la 
pace fra tutti gli uomini? 

— Certamente! Alcuni dicono: 
* ma il musulmano ha il dovere del 
gihad, la guerra san ta» . Ignorano 
o vogliono ignorare che il Corano 
nella seconda Sura, versetto 186, 
ordina: * Non attaccate per primi. 
Dio odia gli agqressori -. L'lslam 
ammette e proclama sante le guer
re di difesa, 12 secoli prima dei 
moderni socialisti, proprio perche 
e contro I'aggressione, per la pace. 

— In che senso la dottrina 
sociale del l ' ls lam non e in 
contrasto, ma anzi si rea-
lizza nel socialismo? 

" — Anzitutto perche e fondata sui 
principi di fraternita ed eguaglian-
za estesi non solo al musulmani, ma 
a tutto il genere umano. D'altra 
parte l'lslam non ha mai ricono-
sciuto la divisione in classi. 

— Ma ammette la pro
priety prlvata? 

— SI, ammette' i due principi 
dclla propriety prJuata e dell'ere-
ditd; essi sono del resto ammessl 
per tutti i beni di consumo anche 
dal socialisti. Ma I'lslam non si li-
mita a quest! due principi. E' la 
prima rellglone, o se volete la pri
ma organizzazione religiosa e civile 
a proclamare con chiarezza la pro
prietd comune delle fonti di ener-
gla e dei prodotti !mlisperi.s«bi!i al
ia vita Un famoso hadith (insegna-
mento orale) del Profeta dice: 
" Quattro cose sono beni comuni 
per tutti gli uomini (non dice per 
i musulmani): I'acqua, i pascoli, il 
fuoco e il sale. Erano i quattro be
ni fondamentali, a qucll'epoca, in 
Arubia E i commentatori sono 
unanimi nell'affermare che Venu-
merazione non e limitativa, ma &i 
eifende a tutti i beni principali. 

L'importnnte e che I'lslam non 
ha solo proclamato quest! princi
pi, 7iia li ha nttunti // Profeta stes
so ha nazionalizzato i pascoli, e H 
Callffo Omar e altrl Califfi hanno 
nazionalizzato molte proprietd pri
vate per il vantaggio dclla collet-
tlvita 

11 flqh (giurisprudenza WIMMII-
mana), in applicazione del Corano 
e dei Hadith, soprattutto nel rito 
malekita (uno dei quattro riti or-
todossi, dominante nel Nord-Afri-
ca), dichiara che per I'intercsse ge
nerate dei musulmani si debbono 
limitare le proprietd private, na-
zionulizzare i beni di inter esse co
mune, e anzitutto le miniere, le 
quali secondo la giurisprudenza 
malekita sono senz'altro proprietd 
di tutta la societd, come tutto cid 
che si trova nel sottosuolo. 

— Realizzando il sociali
smo, si applicano dunque 
quest! principi islamic!? 

— 11 nostra regime socialista, che 
e dwerso naturalmente dai reglmi 
socialisti di Mosca, Pechino o Bel-
grado, perche e propriamente al
gerino. musulmano e corrisponde 
alle necessitA algerine, e a imma-
gtne della nostra rivoluzione popo
lare, e affonda le radici nel Cora
no, nella Sunna (o tradizione del 
Profeta), nella pratica dei primi 
Califfi e nell'insegnamcnto dei Dot-
tori dell'lslam. II nostro socialismo 
rispetterd sempre la proprietd pri-
vata che sia frutto del lavoro e di 
onesta fatica, I'ereditd dei beni 
onestamente acquistati, e non toc-
cherd in nulla i principi dogmatici 
ed economici dell'lslam, che sono 
del resto larghissimi. e permetto-
no la socializzazione piii spinta. 
Difficilmente si pud andare oltre 
gli insegnamenti di All Ibn Taleb, 
che voleva la distribuzione dei be
ni quotidiana, o di Abudar el Shaf-
fari, per il quale Vuomo era un 
semplice depositario delle ricchez-
ze che in realtd appartengono a tut

ta la societd. Questo non era certo 
il moderno socialismo, data I'epoca, 
ma prova le immense possibility 
offerte dall'Islam. 

— In che senso si pud dire 
che I'autogestlone delle ter-
re, come e sorta in Algeria, • 
r lentra nello Insegnamento 
musulmano? 

— Effettivamente, il socialismo 
che applichiamo non e solo toile-
rato. ma ordinato dall'Islam. Ab
biamo nazionalizzato I beni dei 
francesi che hanno abbandonato 
I\i4lperfa, affldandoli a Comitati di 
autogestione, che dividono i be-
nefici tra operai. Stato e parte rl-
servata all'accumulazione Ma que-
sta e la politica di Omar, per le 
terre lasciate • vacanti » nella Ge-
sirah e in Persia, anche se allora 
non esisteva il termine * Comitati 
di Gestione». Vi e del resto un 
verietto del Corano asmi esplicito. 
che sembra dettato per guidarci 
in fatto di * beni vacanti -: fn cui 
si tpicaa che essi. derivantl a quel-
Vcpoca soprattutto da azlonl di 
guerra. debbono es^ere dittribuiti 
* a Dio. al suo Profeta, ai parenti. 
ai poveri. agli orfani e ai viaagia-
tori - (S 59. v 7), perche appunto 
non vadano ai ricchi E noi. non 
abbiamo permesso ai borghesi e 
agli affaristi di accaparrarseli 

La giurisprudenza musulmana 
permette di porre le mani su tutti 
i beni male acquistati. cost come 
su tutte le fonti di energia. * 11 
commerciante d benedetto da Dio 
— dice un eelebre hadith — 7na lo 
speculatore d maledetto -. 

Si tenga poi presente che nel-
VAfrica del Nord e sempre esistita 
la proprietd collettiva nella forma 
delle terre arsch, appurtenenti a 
tribu E.sse sono ftate in genere 
confiscate dai francesi, e concesse 
gratuitamente in proprietd priva-
ta capitalistica ai colonizzatori 

— Pensate che questo col-
lettivismo originario abbia 
contribuito alia rapida e-
spansione del l ' ls lam, ed an
che alia sua eccezionale 
compattezza e stability pre
sente? 

— JVon vi e dubbio in proposito. 
Ma altri elementi hanno concorso. 
Per esempio. il fatto che I'lslam 
sia stato una bandiera per la lotta 
antimperialista dei popoli oppre.ssi 
Oppure il vtiO fondamentalc ant i -
raz7ismo Moife religtoni si procla-
mano universal}, e quindi dovreb-
bero essere antirazzi^-te. Ma l'lslam 
combatte realmente. nella pratica, 
ogni distitizione di razza o di po-
poio. Non per caso persiani, cir-
cassi, curdi (come U Saladino), ap-
partenenti a popoli non arabi, han
no potato assumere le cariche piii 
alte. compresa la sovranitd. nei 

paesl arabl. Fin dal secolo U del-
I'Egira (8 secolo d C), I'Egltto ha 
avuto un re negro. Kafur. 

— Una domanda adesso 
non piO al dotto musulmano, 
ma al Minlstro del Habus, 

' Qual e la funzione del vo-
stro Ministero? i < . 

— 7 Habiis sono beni o pubbliel 
o privati , pi« etattamente familiari. 
destinati quest! ultimi a dlventare 
pubblfr! all'estinzione della fami-
glia Rappresentano cioe un setto-
re nazionalizzato di beni. adibito 
al culto e alia caritd Erano circa 
2 milioni di etiari, all'occupazione 
francese, piu varie decine di mi-
gliaia di costruzioni I francesi se 
tie sono in genere impadroniti, 
dandoli ai colonizzatori Opgi, que
st! beni sono tornati pubblici. ma 
attraverio I'autogestione Sicche il 
nostro Ministero non ha plu la fun
zione tradizionale di gcttire un nu-
mero immento di beni. ma solo 
re/nf!i 'nmente pochi habfi<: privati 
In realtd il nottro Ministero P il 
Ministero del Culti Avrete Ictto 
che ho inauqurato in quest! ultimi 
tempi molte mo^chee E' il nostro 
.Aft'nistero che, non piu con i red-
diti dei habus, ma coi fondi del bi-
lancio statale. paga le indennitd 
cofl agli Imam delle mowhee. co
me ai preti cattolici, ai pastori pro
testanti, ai rabbim fsraeh'fi Perche 
I'lslam e la religione dcllo Stato, 
ma riconosciamo tutti i culti esi-
stenti sul nostro territorio (in pra
tica, quelli. monoteisti. che ho no-
minati). - Non \iamo teorici mar-
xisti — dice il Ministro tornando, 
per concludere. al tema principale 
dell'intervista — ma <;ianio socia
listi. Conosciamo il socialismo 
scientifico. ma abbiamo una dottri
na che ha la sua base nelle neces
sitA dell'Algeria, e serba intatto il 
senso dell'lslam e della tradizione -. 

Si confronti questo brano con la 
nota dichiarazione di Ben Reiki al 
Congrcsso degli Studenti (agosto 
1963): * II socialismo scientifico ha 
tutti gli onori. II nostro socialismo 
e scientifico, ma tiene conto del 
nostro fondo arabo-islamico Noi 
siamo per il socialismo scientifico. 
Non domandiamo che una cosa: 
che ci si fasci il nostro Dio. il no
stro Allah! Dopo di che siamo pron-
ti ad andare anche piii avanii di 
qualsiasi socialismo scientifico. L'ho 
detto a Fidel Castro, e ad altri fra-
tclli responsabili comunlsti » 11 
Congresso del FLN (aprile 1954) 
e stato tutto impregnnto di spirito 
marxista UAlgeria intende avan-
zare verso il socialismo col Capi-
tale in una mono e il Corano iiel-
I'altra, come ci ha dichiarato uno 
dei piii moderni ed equilibrati pen-
satori algerini del momenta. Bascir 
Hadj All. 

Loris Gallico 

Bruxelles 

Messoggi di 
Hallstein 

ai«Sei» per 
il grano 

B R U X E L L E S , 4 
La C o m m i s s i o n e e s c c u t i v a dol 

M E C ha oggi t e l eg rn fa to ai Ro-
vo rn i dei * sei » a f f e r m a n d o di 
n o n p o t e r c o n t i n u a r e i n o g o / i a t i 
t a r i f f a r i in corso con gli S t a t i 
Un i t i ( K e n n e d y r o u n d ) se non 
s a r a p re^a u n a d e c i s i o n e sul 
p r e / / o e o m u n i t a r i o (cioe comu
n e ai « s e i » ) de i ce rea l i Fon t i 
del M E C a m m e t t o n o di a v e r e 
sce l to il m o m e n t o p e r l ' i nv io del 
t e l e g r a m m a in c o n n e s s i o n e con 
I ' i m m i n e n t e v iagg io de l cance l -
Here E r h a r d a W a s h i n g t o n . 

I messagg i inv ia t i da l l a Co-
m i s s i o n e e s e c u t i v a ai sei gove r 
ns del M E C sono firmati da l p r e -
s i d e n t e W a l t e r Ha l l s t e in , il qua 
le a f f e r m a c h e la c o m m i s s i o n e 
* si v e d e c o s t r e t t a a m a n i f e s t a -
r e la g r a v i s s i m a p r e o c c u p a z i o -
n e > p e r q u a n t o c o n c e r n e l 'ag-
g i o r n a m e n t o al 15 d i c e m b r e 
p r o s s i m o di u n a dec i s i one sul 
r a v v i c i n a m e n t o dei p r e z / i del 
c e r ea l i ne l la e o n u i n i t a , c o n t r a -
r i a m e n t e agl i i m p e g n i p re s i p i u 
v o l t e da l Cons ig l io . Dopo a v e r e 
r i l e v a t o c h e n o n es i s t e a t t u a l -
m e n t e n e s s u n a g a r a n z i a e s'tcu-
re / / . a c h e la d a t a del 15 d i cem
b r e s a r a r i g o r o s a m e n t e o s se rva -
t a , Ha l l s t e i n d i ce c h e « il r i n v i o 
di sei mes i o p i u c o m p r o m e t t e 
la c o s t r u z i o n e de l l a po l i t i ca 
a g r a r i a c o m u n i t a r i a e p o n e inol-
t r e in pe r i co lo l ' i n s i eme dei " n e -
go/.iati K e n n e d y " * 

H a l l s t e i n c h i e d e q u i n d i ai sei 
c h e I v a n g o v e r n i r i c o n s i d e r i n o 
le lo ro p o s u i o n i p e r « r e n d e r e 
a n c o r a poss ib i l e . p r i m a de l la 
i n t e r r u z i o n e d e l l e v a c a n z e est i -
v e , u n a n u o v a d e l i b e r a z i o n e de l 
cons ig l io e l ' adoz ione d e l l e indi -
s p e n s a b i l i dec i s ion i c o m u n i -
t a r i e >. 

Elevato al 
rango di 

ambasciatore il 
rappresentant e 

italiano a 
Budapest, 

Dal nostro corrisoondente 
BUDAPEST, 4 

Questa mattina in una delle 
aule piii solenni del Parlamen-
to magiaro, la sala Munkacsy. 
il rappresentante dell 'Italia 
dottor Paolo Vita Finzi ha pre-
sentato al vice Presitlente del
la Repubbliea popolare unshe-
rese Odon Kishazi le lettere 
eredenziali che lo accredltano 
(|uale ambasciatore straniero e 
ministro plenipotenziario a Bu
dapest La cerimonia ha as-
sunto un particolare significato 
perche e la prima volta. dopo 
il 1945. che il nostro Paese e 
rappresentato nella eapitale di 
Ungheria da un ambasciatore 
Fino a poche settimane or sono 
infatti a Budapest vi era una 
legazione. 

L'ambasciatore Vita Finzi nel 
diseorso con cui ha accompa-
gnato la presentazione delle 
eredenziali ha detto che 1 rap-
porti culturali e eommerciali 
tra l 'ltalia e I'Ungheria sono 
at tualmente buoni e che otti-
me sono le prospettive per un 
loro progressivo miglioramen-
to Vita Finzi ha rieordato il 
piano di lavoro culturale re-
eentemente sottoscntto tra i 
due paesi, affermando che es-
so servira ad inerementare gli 
^cambi di studiosi e di scien-
ziati. L'ambasciatore ha anche 
lieordato lo sviluppo turistico 
che si e verificato negli ultimi 
anni sottolineando quale con-
tributo cio rappresenta ad una 
migliore cono^conza tra i due 
popoli Vita Finzi ha concluso 
augurando pace e progresso al
ia nobile nazione ungherese. 

II vice piesidente Kishazi ha 
risposto enumerando gli atti di
plomatic! e gli iucontri a li-
vello ministeriale registrati In 
questi mesi tra i due paesi ed 
ha affermato che lo sviluppo 
dei rapporti pacific! con la Re
pubbliea italiana sono conse-
guenti agli obiettivi della po
litica estera della Repubbliea 
popolare ungherese e sono coe-
renti al desiderio del due po
poli. 

In questa nostra attivita — 
ha concluso il vice presidente 
— ci guida la convinzione che 

Stoccolma 

L 'autista span 
all'ambasciatore 
II diplomatic etiopico in gravi condizioni 

STOCCOLMA, 4. 
L 'ambascia tore etiopico ' In 

Svezia, Abate Ageve, di 40 an
ni, e stato oggi gravemente fe-
rito da due colpi di pistola ti-
ratigli contro dall 'autista Si 
trova ricoverato all' ospedale 
Seraphim ove 1 chtrurghi lo 
hanno prontamente sottoposto 
a un arduo intervento chirurgi-
co Le condizioni del diploma
tics permangono gravissime 

La tragedia 6 scoppiata ful-
mineamente, poco prima delle 
13.30 L'ambasciatore Ageve ha 
impartito degli ordini all 'nuti-
sta Costul, del quale la poli-
zia non ha comunicato il no-
me, e un polacco che ha acqui-

sito per6 la cittadinanza sve-
dese Sembra che abbia rifluta-
to di eseguire quanto ordina-
togli dall 'ambasciatore In quan
to ha r i tenuto che ci6 non rien-
trasse nelle sue mansion!. Tra 
i due e scoppiato un violentis-
simo alterco Ad un certo pun-
to l 'autista ha estratto di tasca 
una pistola ed ha esploso t re 
colpi contro I'Ageve Questi b 
stato ferito ad un braccio ed 
al ventre E" stato soccorso dal
la moglie ment re due impiega-
ti dell 'ambasciata immobilizza-
vano lo sparatore. E' stata im-
mediatamente avverti ta la poli-
zia e chiamata un'ambulanza. 
Sembra che sia da escludere 
qualsiasi movente politico. 

Dimostrazione 
a Roma davanfi 
all'ambasciafa 
del Sud Africa 

Una dimostrazione popolare 
contro l 'apartheid e per la bal-
vezza dei nove patiioti minac-
ciati di morle a Pretoria si e 
svolta ieri pomeriggio a Roma 
davauti alia amb.i^ciata della 
Repubbliea la/.zista del Sud 
Africa Hanno aderito e parte-
cipato alia dimostrazione: la 
Consulta della pace, i goliardi 
autonomi, il comitnto per il di-
Siirino, la gioventfi comunista, 
compagni delle se/.ioni di Ro-
ma-Nord. l'associazione « Gior
dano Bruno*, le federazioni 
del PSIUP e del PSI, l'Adesspi, 
il movimento cristiano per la 
pace, il comitato anticoloniale 

Assalto al 
furgone postale 

in Sudafrica: 
220 milioni 

JOHANNESBURG, 4. 
Cinque gangsters armati han

no compiuto quella d i e e eon-
s derata come la piu grande 
rapina compiuta nel Sudafrica. 

I banditi hanno assaltato un 
furgone postale lmpadronendo-
si di una somma di denaro pa
ri a circa 220 milioni di lire, 

La polizia ha immediatamen-
te istituito blocchi stradali ne l 
la regione di Benoni. un cen-
t io nunerar io . ma lino a s ta-
mane non era stata trovatn a l -
cuna traccia dei banditi . 

II furgone postale e stato t r o -
vato abbandonato circa un 'ora 
dopo il colpo. 

l 'approfondimento dei nostri | 
rapporti contnbui ra alia sal-
vaguardia della pace come e 
nel desiderio dei nostri e di 
tutti i popoli. 

a. g. p. 

Brasile: 
Juliao arrestato 

RIO DE JANEIRO. 4 
Francisco Jul iao. deputato di 

Recife e dir igente del movi
mento delle - Leghe contadi-
n e - e stato a n e s t a t o oggi nel
lo Stato di Goias per mano 
della polizia del regime dei 
" gorilla ». 

M A R I O A L I C A T A - D i r e t t o r e 

LU1G1 P1NTOR - C o n d i r e t t o r e 

T a d d e o Conca • D i r e t t o r e responsab i l e 

Iscr i t to al n. 243 del Regis t ro S t a m p a del T r i b u n a l e 
di R o m a - L ' U N I T A ' au tor izzaz ione a g iorna le 

m u r a l e n. 4555 

UlKEZIONE KEUAZIONK ED 
AMM1NISTKAZIONE : Kuma, 
Via del Taurini. 19 - Telefo-
n| centralino: 4950351 4950352 
4950353 4950355 4951251 4951252 
4951253 4951254 4951255. ABBO-
NAMENTI UN1TA* (versa-
mento sul c/c postale riumero 
1/29795): Sostenltore 25 000 -
7 numeri (con il luncdi) an
nuo 15 150. semestrale 7 900, 
trimestrale 4 100 - 6 numeri 
annuo 13 000. scmesirale b 750. 
trinu'Strale 3 500 - 5 numeri 
(senza il lunedl e senza la 
domenica) annuo 10 850, seme-
htrale 5 600. trimestrale 2 900 -
(Eaiero^ : 7 numeri annuo 
25 550. semestrale 13 100 - (6 
numeri): annuo 22 000. seme-
strale 11250. - RINASCITA 
(Italia) annuo 4 500. semestra-
le 2 400 - (Estero) annuo 8 500. 
semestrale 4 500 - VIE NUOVE 

(Italia) annuo 5 000, seme
strale 2h00 - (Estero) an
nuo 9 000. semestrale 4.600 -
L'UNITA' + VIE NUOVE + 
H1NASC1TA (Italia): 7 nume
ri annuo 23 000 6 numeri an
nuo 21000 - (Estero*: 7 nu
meri annuo 41 500. 6 numeri 
annuo 38 000 - PUHUL1C1TA*: 
Concessionaria esclusiva S P I. 
(Societa per la Pubblicita in 
Italia) Roma. Piazza S Loren
zo in Luflna n 26. e sue suc-
cursall in Italia - Telefoni: 
b88 541-2-3-4-5 - TarllTe (mil
limetre colonna): Commercia-
le: Cinema L 200: Domenica-
le L 250: Cronaca L 250: Ne-
crologia Partecipazione lirt 
150+100: Domenlcale L. 150+ 
300: Finanzlarla Banclie L 500: 

Legal! L. 350 • 
Stab Tipograflco G. A. T. £ 
Roma - Via del Taurini, I t 

Tutti i frigoriferi REX sono garantit i dal 
ristituto Italiano del Marchio di Quality 

Assistenza Tecnica rapida e gratuita per 
tutto il periodo della garanzia. 

Soprattutto oggi 6 la cosa che chiedete subito. 

E avete ragione. 

Perche molto spesso il prezzo e i l solo ostacolo posto tra voi ed un acquisto 

da lira prezzo 
piu basso 
in Italia 
e un fatto concreto - una realta 

che oggi solo una grande 

nove modelli di frigoriferi da 120 a 240 litri 
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Sulla politico nel sud-est asiatico Londra 

Acuita la tensione f ra 
Washington Allarme in USA 

E urgente 
trovare Vanti-

Goldwater 
La designazione del senatore «ultra» sarebbe 

«un danno per la nazione» 

' NEW YORK. 4 
' La parola d'ordine che cir-
cola oggi fra i dirigenti re-
pubblicani non conservatori 
fe t rovare d'urgenza un can
didate) da opporre a Barry 
Goldwater per ar res ta ie la 
corsa di questi verso la can-
didaturn alia Casa Bianca: 
diversamente il parti to r i -
Bchia di essere trascinato su 
posizioni estreme e isolato 
in seno al suo stesso eletto-
rato tradizionale, per non 

. par lare delle conseguenze 
che una presidenza Goldwa
ter avrebbe sul piano inter-
nazionale e inter-occidenta-
le. 

II giudizio pressoche una-
nime della s tampa e degli 
ambienti politici e che, qua-
lora la scelta del « candida-
to-al ternat iva > non venga 
fatta subito, sara impossibi-
le so t t rar re a Goldwater, al
ia Convenzione di San Fran
cisco, i voti dei delegati 
ancora non pubblicamente 
impegnati a suo favore. 
' Occorre, si dice tra i re-
pubblicani, superare il pun-
to morto costituito dalla 
presenza, nel campo anti-
Goldwater, di t i e o quat t ro 
uomini in concorrenza fra 
loro. E, soprattut to, come 
scrive Walter Lippmann, oc
corre non aver timore di sfi-
dare l 'estrema destra alia 
quale si e lasciato fin trop-

po tempo per far avanzare 
i l ' proprio candidato. Lipp
mann scrive a questo pro-
pos i to : . « I l dramma iepub-
blicano si accentra sul que-
sito se i leaders siano pronti 
a rischiare di perdere l'apj 
poggio degli estiemisti di 
destra, al fine di mantenere 
le fondnmentali tradizioni 
del pai t i to >. 

Nelle prossime sett imane. 
Ono al 20 giugno, quando si 
svolgeranno le ultime pr i -
marie nello stato del Mon
tana, saranno designati 255 
delegati oltre ai 1053 gia 
eletti, dei quali Goldwater 
controlla, secondo varie sti-
me, 454. F.' pievedibile che 
Pondata pro-Goldwater in-
grossatasi in California con-
t inuera a gonftarsi in que
sti altri Stati. La sola spe-
ranza dei moderati lisiede 
nel convogliare ' le opposi-
zioni * spontanee » dietro un 
uomo solo, di s ta tura suffi-
ciente per contrastare il pas-
so al senatore dell 'Arizona. 

Fuori delle file repubbli-
cane, un avvert imento sen-
za precedenti per la sua se
verity e il suo carat terc 
esplicito e giunto dal sena
tore • ' democratico Philip 
Hart, il quale ha detto che 
la Convenzione repubblica-
na, nominando Goldwater, 
< arrecherebbe un grave 
danno alia nazione >. 

Vientiane 

tregua 

in atto nel Laos 
Johnson e Rusk ricevono il ministro 

Esteri sud-vietnamita 

e Parigi 
Rivelazioni dell'inviato di un giornale USA alia 
conferenza di Honolulu - II Dipartimento di Stato 

insiste sul «dialogo aperto»fra i due paesi 

Dal nostro inviato 

degli 

"XT. 

VIENTIANE. 4 
La situazione militare nel 

Laos e tranquilla da alcuni 
giorni. secondo gli osservatori 
occidentaH a Vientiane, e si e 
raggiunta in questo paese una 
tregua - de facto - dopo gli 
scontri fra i reparti neutralist! 
(che gli americani. come e no-
to, attribuivano invece ad una 
offensiva del Pathet Lao. le 
forze di sinistra). Ma ci6 non 
ha impedito ieri al principe Su-
vanna Fuma, primo ministro di 
un governo che non e in grado 
di funzionare da quando i gene-
rali di destra nell'aprile scorso 
effettuarono il loro - putsch -
a Vientiane, di dichiarare che 
gli attacchi deU'aviazione «lao-
t iana- (ma si tratta di aerei 
probabilmente pilotati da ame
ricani) contro le forze del Pa
thet Lao continueranno. 

La dichiarazione di Suvanna 
Fuma e tanto piu" grave in 
quanto essa e stata fatta a 
commento di una proposta del 
principe Sufanuvong. vice pri
mo ministro e capo del Neo 
Lao Haksat (Pathet Lao), per 
un nuovo incontro fra i diri
genti delle tre forze politiche 
laotiane. La proposta e conte-
nuta in una lettera a Gran 
Bretagna e Unione Sovietica. 
co-presidenti della conferenza 
di Ginevra. in cui ribadisce 
che Suvanna Fuma e prigio-
niero dei generali di destra. 
e che gli scontri alia Piana del
le Giare awennero fra truppe 
neutraliste. 

Dal canto suo il Genmingi-
bao. in un editoriale odierno. 
riafferma il punto di vista ci-
nese sulla questione. E" neces-
sario, scrive il giornale, «por-
i« fine ai voli di ricognizione 
e agli altri atti di aggression* 
degli imperialisti americani 
contro le zone liberate del 
territorio laotiano. II - governo 
Johnson sostlene che gli aerei 
americani sono stati forniti al 
governo laotiano a titolo di 
aiuto e su richiesta del prin
cipe Suvanna Fuma. Ma gli 
accordi di Zurigo e quelli pre-
si dai tre principi laotiani nel-
la Piana delle Giare precisano 
che tutte le decisioni impor-
tanti del governo di unione na-
zionale devono essere prese al-
l*unanimita_ Se ciascuna parte 
avesse il diritto di chiedere 
unilateralmente Paluto milita
re di un paese straniero o la 
fornitura di aerei. che cosa di-
venterebbe la situazione nel 
Laos e in Indocina? ». 

A Bangkok, capitate della 
Thailandia, circola intanto la 
voce che, per il momento, non 
verra richlesto 1'invio di truppe 
americane in questo paese. ai 
conflni con il Laos. Ma questo 
atteggiamento. dicono font! vi-
cine al governo, potrebbe cam-
biare se gli americani fossere 
disposti a mandare loro truppe 
anche sul territorio laotiano 

H governo indiano ha intanto 
annunci»to ufficialmente di ap-
poggiare le proposte francesi e 
sovietiche per una nuova confe-J 
r e m * Internationale sul Laos, 

L'India sarebbe favorevole an
che a consultazioni preliminari. 
alio scopo di preparare 1'ordine 
del giorno di tale conferenza. 
Come e noto. gli Stati Uniti so
no contrari a tale proposta. 

A Washington, inline, il Pre-
sidente Johnson ha ricevuto il 
ministro degli Esteri di Saigon. 
Phan Huy Quat. Costui ha avu-
to un colloquio anche con Dean 
Rusk. 

La «Pravtfa»: 
e urgente 

la conferenza 
dei partiti 
comunisti 

nostro corrispondente Dil 
MOSCA. 4. 

La Pravda di oggi ripete la 
richiesta sovietica di una con
ferenza internazionale del par
titi comunisti. E* la prima vol-
ta che un organo del PCUS si 
pronuncia in questo senso dopo 
it rifluto dei cinesi di interve-
nire a tale convegno (se non 
fra parecchi anni). Una nuova 
conferenza — dice il giornale 
— «• potrebbe ' diventare una 
tappa • importante nella lotta 
per 1'unita -. 

Come gia il Kotnmunist ave-
va fatto ieri, il quotidiano del 
PCUS afferma che - la maggio-
ranza dei partiti comunisti di 
tutte le zone del mondo si pro
nuncia per una convocazione 
molto rapida ~. Ed aggiunge che 
nelle risoluzioni in cui si ln-
contra questa richiesta. si av-
verte -ral larme per la situa
zione che si e creata nel mo-
vimento-. la decisione di dt-
fendere la linea comunemente 
adottata in passato e la preoc-
cupazione di evitare la scissio-
ne preparata dai cinesi. 

Questi ultimi vengono criti-
cati per essersi orientati verso 
un - rinvio indefinito - del con
vegno Gli scopi della tattica 
scelta da Pechino sono. secon
do la Pracdo, - sviluppare le 
attivita di divisione del movL 
mento, creare nuovi partiti 
fantoccio, lottare contro i par
titi marxisti esistenti nei sin-
goli paesi-. 

D'altra parte, il quotidiano di 
Mosca scrive che i comunisti 
sovietici ritengono loro dovere 
• impiegare tutti i mezzi per 
evitare una scissionc fra il PC 
cinese e gli altri partiti-. L'u-
nita tuttavia non pu6 essere 
ottcnuta mediante * concession! 
sui principi-. 

1-9* •*•• 

. PARIGI, 4. 
Un articolo del New York 

Times datato da Honolulu ha 
fatto riesplodere con fracas-
so, alia vigilia deU'arrivo di 
George Ball a Parigi, i ter
mini della controversia fran
co - americana nel Sud - Est 
asiatico. II corrispondente 
americano, che ha seguito la 
conferen7a di Honolulu rive-
la come < le rela/ioni tra gli 
Stati Uniti e la Francia si 
siano deteriorate molto di 
piu di quello che i governi 
dei due paesi non vogliano 
ammettere », e che i diploma
tic! di stanza nel Sud-Est 
asiatico, provenienti dal Viet 
Nam del Sud, dal Laos e dal
la Tailandia, condividono la 
opinione dei diplomatici di 
Washington, cosi come quel-
la dei capi militari del Pen-
tagono, secondo la quale «i 
francesi s'impegnano a fon-
do per sabotare e per dare 
scacco alia politica degli Sta
ti Uniti nel Sud-Est asia
tico >. 

Una delle ragioni di tale 
atteggiamento di inimicizia 
attiva della Francia, nasce, 
secondo gli USA, «dal ran-
core e dal desiderio di vede-
re gli Stati Uniti fallire in 
una regione dove essa non e 
potuta riuscire ». « Nella di-
plomazia condotta nelle ulti
me set t imane verso il Viet 
Nam, il Laos e la Cambngia, 
gli americani affermano, a 
detta del Neio York Times, 
che i francesi si comportan.1 
come se le loro previsioni di 
una disfatta definitiva degli 
USA nella regione fossero un 
fatto acquisito >. Per appog-
giare la sua linea polemica 
contro gli USA, la Francia. a 
quanto scrive il corrispon
dente americano, sostiene la 
Camhogia nelle sue accuse di 
aggressione contro il Viet 
Nam del Sud, l'ha incorag-
giata « nella richiesta di una 
nuova conferenza di Ginevra 
dei 14 >. € Il r isentimento la-
tente verso Parigi e grande 
a Washington, e cosi come 
gli osservatori ri tengono — 
conclude il giornale ameri
cano — esso lascera la sua 
traccia nelle relazioni fran
co - americane in numerosi 
cam pi ». 

Contro questa tesi di un 
deter ioramento grave delle 
rplazioni tra Francia e USA 
vi e stata questa sera una 
messa a p-into degli ambien
ti urficiali americani, in cui 
si smentiscc eatF£--.ricamente 
il contenuto dell' articolo. 
qualificato frutto di accesa 
fantasia, allorche, secondo 
Washington, la conferenza 
avrebbe solo permesso un 
esame approfondito della si
tuazione politico-militare nel
la penisola indo-cinese e le 
misure che potrebbero esse
re prese dagli USA c per far 
frunte alia minaccia comu-
nista *. 

Nella nota uffieiale si sot-
tolinea altresi come la par-
tenza di George Ball per Pa
rigi, dove domani il sottose-
gretario americano si incon-
trera con De Gaulle, e una 
indicazione della volonta del 
governo USA di mantenere 
€ aperto il dialogo tra i due 
paesi > Gli osservatori e gli 
ambienti politici parigini so-
nc tuttavia concordi sulla 
constatazione che ci si trova 
di fronte a un grave irrigidi-
mento a m c i c a n o e che la 
politics di Washington verso 
•1 Sud-Est a-iatico e entrata 
in una fase di accentuata ten
sione. A testimonianza di ta
le tesi si cita ampiamente a 
Parigi il discorso di Johnson 
sulla potenza militare USA 
vantata come superiore a 
quella di qualsiasi avversa-
rio. 

I paesi comunisti. dalla 
Cina al Viet Nam del nord, 
vengono cosi informati che 
nel Laos e nel sud Viet Nam 
soprat tut to. vi sono limiti che 
gli USA non" consentiranno 
mai di far superare (e lo stes
so avvert imento. a detta di 
alcuni commentatori , e ri-
volto a Krusciov). «Cont ro 
la nostra forza. ha detto 
Johnson, la potenza distrut-
tiva combinata di tut te le 
battaglie scatenate dall'uo-
mo sarebbe come un petar-
do lanciato contro il sole > 

Se gli Stati Uniti non pro-
gettano ancora dunque di 
estendere la guerra contro il 
Viet Nam del nord, tanto lo 
incontro di Honolulu quanto 
il discorso di Johnson indi-
cano, ad avviso francese, che 
tutti i piani per una tale 
eventualita sono tuttavia gia 
pronti , ed essi potrebbero es
sere applicati subito se a 
Washington si giudicasse ne-
cessario. La raccomandazione 
di Rusk e di MacNamara al 
Presidente degli Stat i Uniti 
tende essenzialmente, secon

do gli ambienti politici fran
cesi, a intensificare gli sfor-
zi militare ed economico nel 
sud Viet Nam e nel Laos 
Mac Namara e sostenitore 
della tesi - di rafforzare la 
aviazione nel sud Viet Nam 
malgrado 1'opinione avversa 
di alcuni ambienti america
ni che temono che i bom-
bardieri uccidano piu civil! 
che partigiani. MacNamara 
vuole altresi inviare nuovi 
rinforzi aerei al governo di 
Suvanna Fuma, sperando che 
ravinzione possa giocare in 
questa guerra un ruolo pre-
dominante e arrestare l 'avan. 
/ata comunista. L'arrivo di 
un americano aU'Eliseo, fat
to sempre piu raro, diventa 
dunque un avvenimento, se 
non altro perche da esso si 
at tende la conferma o meno 
di quanto «le relazioni tra 
gli USA e la Francia si sia
no deteriorate >, secondo le 
rivelazioni fatte dal New 
York Times. 

Dichiarazioni 
di Wilson 

dopo Mosca 
II leader laburista insiste per un«vertice»annuale 

Dal nostro corrispondente 
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Maria A. Macciocchi 

LONDRA. 4. 
II t leader » dell'opposizione 

laburista Harold Wilson ha fat
to ritorno oggi a Londra dopo 
la sua visita a carattere «esplo-
rativo » nell'Unione Sovietica. 
Fiducioso e soddisfatto, Wilson 
ha detto che i colloqui con gli 
esponenti governativi sovietici 
si sono svolti in un'atmosfera 
ronKeniale, in un linguaggio 
lealistico e alieno da ogni 
mtenzione propagandistica, e 
senza che l'una o l'nltra parte 
corcasse di nascondere le li-
spettive diffeienze di vedute 

L'uttimismo palesato da Wil
son nel piimo incontro con 
la stampa al suo rientro in 
patria va tuttavia giudicato 
neU'ambitf) di una situazione 
di attesa. Se lo scopo della de. 
legazione laburista a Mosca 
era quello rli sondare la pos
sibility di superare l'attuale 
fase di ristagnn nelle tratta-
tive fra est e ovest e nel pro-
cesso di distensione dopo In 
firma del trattato sulla mora-
toria atomico dell'anno scorso, 
e risultato evidente che 1'Unio-
ne Sovietica non prendera al-
cuna iniziativa concreta fintan-
to che le ele/ioni generali in-
glesi e quelle presidenziali 
americane non saranno con-
cluse. 

I piii important! fra gli un
did puntl che Wilson ha sot-
toposto a Krusciov sono l'even-
tuale accordo per impedire la 
proliferazione delle arm! nu-

cleari e la realizzazione (in 
armonia con il cosiddetto Pia
no Gomulka) dl un € congela-
mento » atomico nell'Europa 
centrale: questi sono anche i 
pioblemi sui quali Wilson nutre 
maggiore fiducia. Per quanto 
vi siano al momento questioni 
di diflicile soluzione tie! rap-
porti fra est e ovest, Wilson 
ha riportato da Mosca Fim-
pressione che sia possibile con-
centrarsi su quegli aspetti che 
prcsentano maggion probabi 
lita di solu/.ione. 

Questo viaggio (che i gior 
nali cojiservatori inglesi hanno 
volutamente minimizzoto come 
ptira ricerca di prestiglo per 
sonale e di piopaganda elet 
torale da parte del capo la
burista) non ha aperto pro-
spettive immediate paragona-
bili a quelle dell'ultima visita 
di Wilson a Mosca alia vigilia 
dell'accoido sulla moiatoria 
atomica, ma ha riconfermato 
la bonta di un metodo di con 
sultazioni periodiche che, se 
Wilson diverra primo ministro 
e sua intenzione perseguire ul 
terioimente. Krusciov sembra 
aver accolto con favore la pro 
posta laburista per un « ver 
tice • annuale alle Nazioni Unl 
te. Oggi Wilson ha detto di 
sperare che l'idea venga ac-
cettata anche in occidente e 
ha criticato la mancanza di 
fiducia negli incontri al ver
tice di sir Alec Douglas Home 

Leo Vestri 

« Nuovo corso» della politica di Mia? 

L'Argentina recupera 
le regioni petrolifere 

In ripresa gli 
scioperi in Spagna 
Serrata alia «Michelin» a causa dell'agita-

zione degli operai 
SAN SEBASTIANO, 4. 

Gli scioperi in Spagna tornano ad estendersi, inve-
-stendo anche altri settori che parevano essere restati 

al di fuori de! vasto movimento rivendicativo (e poli
tico) che ha scosso soprattutto il nord del paese. A 
San Sebastiano i duemilacinquecento lavoratori della 
fabbrica di pneumatic! « Michelin > hanno deciso Ieri 
di attuare una forma particolare di sciopero: il rallen-
tamento. In seguito alia decisione operaia, 1 franchisti 
hanno stabilito di chiudere la fabbrica e stamane i poli-
ziotti della guardia civil hanno attuato la decisione al-

' lontanando con le a r m i ' in pugno i lavoratori che si 
erano presentati ai cancelli della fabbrica. 

Le autorita fasciste hanno d'altra parte a m m esso 
che nella regione asturiana i lavoratori ancora in scio
pero — fra minatori e operai metallurgies — sono 13.000. 
Altre fonti affermano tuttavia che tale cifra deve essere 
considerata molto al di sotto della realta. 

In tutto il mondo continuano intanto le prese di posl-
zione di sindacati e singole personalita in appoggio 
alia lotta operaia in Spagna. Dopo I telegrammi man-
datl da numerosi sindacati di categoria di vari paesi, 
da Bruxelles si e appreso oggi che la Confederazione 
internazionale dei sindacati liber] (CISL) e la Confede
razione generale dei sindacati cristiani (CISC) hanno 
rivolto un urgente appello al direttore generale dell'Uf-
ficio internazionale del lavoro ( I ' l LO , un organismo delle 
Nazioni Unite) perche intervenga presso il governo spa-
gnolo nell'intento di far l iberare i lavoratori arrestati 
durante i recent! scioperi e perche venga compiuta 
una energica azione diretta ad ottenere il riconosci-
mento della legalita, in Spagna, del diritto di sciopero. 

L'occupazione, decisa 
in seguito all'annulla-
mento delle concessio-
ni alle compagnie stra-
niere, prevista per oggi 

A Pusan e Inchon 

Altre dimostrazioni 
nella Corea del Sud 

Cenlinaia di ferrfi e arresli a Seul 

SEUL, 4. 1 
II governo sud-coreano, *n I 

seguito a nuove dimostrazioni J 
a.'venute ieri sera in varie <*it-
ta del paese. ha deciso che 
sara estesa ad altre citta la leg-
ge marziale gia decretata ieri 
sera a Seul. 

Le nuove dimostrazioni sono 
avvenute a Pu^an, Hwanju e 
Inchon. Vi hanno partecipato 
complessivamente circa 8 000 
studenti universitari e liceali 
che chiedevano I' abrogazione 
delta legge marziale e le di-
missioni del governo Vi sono 
stati scontri tra dimostranti e 
polizia. A Pusan. gli studenti 
sono sfilati in corteo nella piaz
za principale dietro una bara 
contenente un fantoccio di pa-
glia che rafftgurava il governo 
del presidente -flloamericano, 
Park Chung Hee. La polizia ha 
arrestato 500 dimostranti. 

La situazione e calma a Seul. 
ma non normale. Durante la 
notte sono afTluiti nella capi
tate circa diecimila soldati, tra 
i quali unita di paracadutisti. I 
negozi sono apertt. II comando 
militare incaricato dell'applica-
zione della legge marziale ha 
istituito uno speciale tribunale 
che si presume giudichera le 
persone arrestate 

Generale di Bonn 
a capo dello 

Stato Maggiore 
della NATO 

PARIGI. 4 
H Consiglio atlantico ha au-

torizzato le modifiche proposte 
per - internazionalizzare » " gli 
organismi piu alti della NATO. 
II gruppo permanente (Stan
ding Group) sara d'ora in poi 
assistito da uno Stato maggiore 
internazionale composto da un 
direttore e • da quattro - ag-
giunti*. II direttore e due de
gli - aggiunti > saranno forniti 
da Paesi non rappresentati nel
lo Standing Group. Sono pre-
visti awicendamenti ogni due-
tre anni. n primo direttore del
lo Stato maggiore internazio
nale sara il generale tedesco 
Ernst Ferber. Fra gli aggiunti 
sara anche un italiano, non an
cora designato. 

BUENOS AIRES. 4 
II presidente argentino. Artu-

ro iAia, si preparerebbe a com-
piere passi importanti nel senso 
della realizzazione di alcuni 
punti-chiave della sua piattafor-
ma • elettorale. concernenti la 
emancipazione dell'economia na-
zionale. E* prevista per venerdi 
l'occupazione delle aree gia as-
segnate in concessione alle com
pagnie petrolifere statunitensi, 
i cui contratti sono stati da tem
po annullati. II prowedimento 
e stato adottato nel corso di una 
riunione presieduta da Illia. con 
la partecipazione del ministro 
dell'economia, Blanco, del se-
gretario per l'energia e il com-
bustibile. Alfredo Concepcion. il 
direttore dei Yacimientos Pe-
troljeros Fiscales (l'ente statale 
per il petrolio), Facundo Sua-
rez. e il procuratore generale 
del Tesoro. Amilcar Mercader. 

Secondo 1'opinione diffusa nei 
circoli politici di Buenos Aires. 
le decisioni di Illia e dei suoi 
collaborator! si inquadrano. ap-
punto. in un - nuovo corso- po-
litico-economico. definito sotto 
la pressione delle masse mo 
bilitate dalla Confederazione 
generale del lavoro in vista di 
riforme economiche. di miglio-
ramenti salariali. della liquida-
zione delle leggi repressive, del 
rilascio dei prigionieri politici 
e del riconoscimento dei diritti 
dei partiti. Rispondendo all'ap-
pello della CGT. i lavoratori 
hanno ccupato nei giorni scor-
si milleduecento fabbriche di 
Buenos Aire*, di Cordoba, di 
Bahia Bianca e di altre citti: tra 
gli altri. impianti della Kaiser. 
della FIAT, della Standard 
Electric, cantieri navali e offi-
cine ferroviarie. 

Sempre secondo gli stessi cir
coli. Illia avrebbe in animo di 
sostituire il ministro degli este
ri e quello del lavoro. Contem-
poraneamente. si e appreso che 
il generale Juan Cirlos Onga-
nia. comandnnte in capo dello 
esercito e una delle figure di 
maggior rilievo nella serie dei 
-co lp i - militari suecedutisi a 
partire dalla deposizione di 
Frondizi. ha lasciato I'Argentina 
per un lungo viaggio in Estremo 
Oriente. dopo il quale, si dice. 
abbandonerebbe la carica. Le 
funzioni di Ongania =ono state 
assunte prowisoriamente da! 
generale Carlos Rosa<?. il quale 
e amico del vice-presidente Pe-
rette. uno dei principali fautori 
di una politica petrolifera indi-
pendente. 

II governo Illia ha approvato 
inflne una serie di decreti intesi 
a garantire il rifornimento di 
came alia popolazione e una ri-
duzione dei prezzi del prodotto 
In questi ultimi tempi, la sicei-
ta e il vertiginoso aumento del
le esportazioni avevano provo-
cato una rarefazione della car-
ne. di cui gli argentini sono 
grandi produttori e consuma-
tori Le misure varate da Illia 
introducono una specie di ra-
zionamento e restringono la 
esportazione. 

Mozione . 
si b lasciato credere, ma anche 
al Capo dello Stato, Segni. Se
condo una notizia dellTLgenzta 
socialista (del PSIUP) e se
condo quanto ha fatto anche 
intendere il compagno Pigni 
(PSIUP) in un suo breve in-
tervento in aula ieri a Mon-
tecitorio, Segni aveva richie-
sto a Colombo un quadro pa-
noramico sulla situazione eco-
nomica. Colombo gli rispose 
con la sua lettera — il cui 
testo e quello esposto dal 
Messaggero e su questo non ci 
sono piu dubbi dopo una nuo
va e dettagliata conferma fat
ta ieri dal giornale e ribadita 
stamane — che invio « per cor-
rettezza » anche a Moro. 

II pretesto per non rendere 
di pubblica ragione la lettera, 
sarebbe proprio quello che si 
vuole evitare di coinvolgere il 
Capo dello Stato nella vicen-
da. Ma ci sarebbe anche un se
condo pretesto per imporre il 
riserbo (che ha impedito per-
Pino ai membri della Direzione 
dc di prendere conoscenza del
la lettera-bomba): nella parte 
finale del documento, Colombo 
avrebbe indicato in otto o die-
ci punti i provvedimenti anti-
congiunturali che il governo 
dovrebbe prendere nelle pros
sime settimane. Si tratterebbe 
proprio di quei provvedimen 
t; cui si riferiva — come noi 
pubblicammo — Marjolin nel 
suo discorso « privato» a Pa
rigi e che tuttora sono igno-
rati non solo dal Parlamento 
ma anche dai ministri. 

In realta Colombo, pare, 6 
molto deciso nella difesa della 
sostanza della sua linea e del
la linea Carli. II ministro, ac-
cettando di partecipare alio 
sgonfiamento del « caso » sol-
levato da'la sua lettera (e ri-
ducendo la ritrattazione, si 
badi bene, solo al niodo in 
cui la lettera e diventata di 
dominio pubblico) avrebbe ri. 
confermato in pieno la sostan
za della sua analisi. 

I J U U A U J I I oggi si riunisce 
il Consiglio dei ministri, alle 
9.30 a Villa Madama (secon
do le informazioni il Gabinet-
to dovrebbe occuparsi solo di 
alcuni adempimenti formali 
relativi alia aviazione civile). 
Per le dieci sono convocati, 
nella stessa sede, i rappresen-
tanti dei quattro partiti per 
il « vertice » del chiarimento. 
Nella tarda niattinata o nel 
pomeriggio si riunira la Di
rezione del PSI. Ieri Moro ha 
ricevuto prima Nenni e poi 
Reale che, all'uscita dal col
loquio, ha detto di avere fat
to con il Presidente del Con
siglio < un giro di orizzonte 
con esito positivo ». La Voce 
repubblicana giudicava positi-
vamente il comunicato della 
Direzione dc. Giudizio piena-
mente positivo su quel comu
nicato era dato ieri anche da 
Tanassi. Invece i socialisti ieri 
suWAvanti! hanno definito 
* deludente » il comunicato dc 
sligmatizzando soprattutto la 
assenza di qualunque accenno 
alia legge urbanistica. 

Ma come reagira oggi il PSI 
nel suo complesso? II Vicese-
gretario Brodolini ha rilasciato 
ieri dichiarazioni apertamente 
contrastanti con le valutazioni 
che da VAvanti! del documento 
della Direzione dc. Per Brodo
lini quel documento < non com-
promette ma incoraggia la di-
scussione che — egli ha detto 
— mi auguro sia positiva ». 

NtLLA U.K.. rn campo demo-
cristiano vengono espresse 
preoccupazioni. Ieri le agen-
zie delle sinistre (« Forze so-
ciali >) manifestavano aperte 
riserve sul significato politico 
del documento della Direzio
ne che pure esse stesse han
no votato. Nella nota si af
ferma che il comunicato del
la Direzione e valido «a con-
dizione perd che l'impegno 
programmatico riconfermato 
trovi immediata convalida» 
con l 'awio < almeno > della 
approvazione della legge ur
banistica e delle leggi regio-
nali. «Diversamente lo sfor-
zo fin qui compiuto dalla si
nistra dc per l'appoggio a 
questo governo non potrebbe 
piit essere continuato » (la sot-
tolineatura e nel testo - n.d.r.). 

Rispetto a questa presa di 
posizione abbastanza chiara e 
minacciosa, sta un discorso 
ancora piu sorprendente e am-
biguo del solito di Fanfani 
che, parlando a Roma a rap-
presentanti della sua corrente, 
ha mostrato di giudicare po-
sitivamente le ultime sortite in 
campo dc, dicendo che < molti 
apologeti delle forme riformi-
stiche comunque immaginate si 
ricredono ora gradatamente >. 

Assai polemico con Scelba 
e un breve comunicato degli 
ambienti vicini a Colombo. 
Ieri il settimanale di Scelba, 
il Centro, aveva pubblicato il 
< testo > della lettera di Co
lombo. II ministro del Teso
ro aveva seccamente definito 
«del tutto fantasioso > quel 
testo e in effetti lo stesso Cen
tro ammetteva in serata di 
avere dato sotto forma di let
tera «per comodita del let-
tore » soltanto «la sostan
za > delle affermazioni di Co
lombo cosi come risultavano 
dagli articoli del Messaggero 
Colombo, nella controreplica, 
ha fatto scrivere che l'attacco 
degli scelbiani a lui per il suo 
« allineamento » al governo e 
alia Direzione dc, dovrebbe 
tranquillizzare socialisti e so-
cialdemocratici. 

nire e il progressive impiego 
di quei mlile mlliardi cbe alia 
fine del 1964 saranno. o avreb-
bero dovuto essere. nelle casse 
dell'INPS. -

-Questi git aspetti posltivi 
deH'accordo. C'e una questione 
importante che resta aperta e 
sulla quale — ora in condiziom 
p!u favorevoli — continueremo 
a batterci come pensionati e la
voratori attivi: e la decorrenza. 
per la riforma, non posteriore 
al 1. luglio 1965. Su questo pun-
to la CGIL aveva chiesto la ero-
gazione di un una tantum che il 
governo ha respinto. E* certo 
che i pensionati della Previden-
za sociale. con le loro pensioni 
medie infonori alle 17 mila lire 
mensUi. non possono aspettare 
ancora un anno per ottenere 
un miglioramento. Per noi data 
non posteriore al 1. luglio 1965 
significa dunque una data an 

nella politica previdenziale, la 
prima dalla istituzione della 
assicurazioni obbligatorle nel 
lontani 1919-'20... In verita l'im
pegno di stabilire un nuovo 
rapporto tra pensioni-salario e 
anziamta di lavoro costitulsce 
un successo della linea che la 
CGIL e la Federazione dei 
pensionati hanno portato «van-
ti da lunghi anni». 

L'on. Santi rileva quindi che 
era fondata la richiesta della 
CGIL di integrale utilizzazio-
ne delle riserve nella riforma 
del pensionamento. e ricorda 
che tali - disponibillta consen
tiranno di aumentarc di oltre 
il ao per cento le pensioni in 
atto garantendo in ogni caso 
un minimo mensile di 20 mila 
lire, e permettera di garanti
re ai futuri pensionati con 40 
anni di attivith lavorativa cir
ca 1"80 per cento dell'ultima 

teriore la piu ravviclnata pos-'retnbuzione a comincjare da 
sib.le. 

«Per questo obiettivo. che 
trova, del resto legittimazione 
nello stesso accordo — conclu
de Ton. Lama — la CGIL ela-
borera le proprle proposte e 
iniziative che gli sviluppi della 
situazione potranno richiedere. 
sicura di interpretare con que
sto suo atteggiamento le neces-
sita indifTeribili di tutti i pen
sionati ~. 

L'on. Fernando Santi. segre-
tario generale aggmnto della 
CGIL, ha definito l'accordo BI-
glato ierj «una seria svolta 

una data che non vada oltre 
il 1 luglio 1UG5. «Per i pen
sionati attuali — prosegua 
Santi — 6 possibile anticipara 
ragionevolmente tale data. Que
sto costituisce per noi un pre-
c.so impegno, che non contra-
sta con lo spirito dell'accordo. 
II contenuto dell'accordo costi
tuisce anche una smentita alia 
valutazioni volutamente pessi-
miste dell'attuale situazione o 
(|iiindi della impossibilita dl 
operare per aumentare il po-
tere di acquisto delle masse 
popolari -. 

Assegni 
per la integrazione salariale dei 
lavoratori sospesi. di quei lavo
ratori cioe che piii soffrono del
la congiuntura econom:ca. 

« L'intesa sulle pension:, oltre 
al principio della riforma del 
sistema da attuarsi attraverso 
un nuovo rapporto tra salari. 
anzianito di lavoro e pensioni 
stabilisce anche l'integrale uti-
lizzaiione dei contributt awe-

Risoluzione PCI 
stico, la classe operaia e le masse popolari contrap-
pongono una linea di programmazione democratica 
che sola puo avviare a soluzione i problemi econo-
mici e sociali fondamentali del Paese e che per il 
suo avvio e la sua realizzazione richiede, oggi piii 
che mai, una mobilitazione e una lotta unitaria. 

|_jA DIREZIONE del Partito comunista si augura 
che il Partito socialista italiano, superando le posi
zioni errate presenti anche nel « memorandum » con-
segnato dal ministro del Bilancio ai sindacati, rigetti 
con uguale energia una linea incompatibile con la 
difesa della democrazia e degli interessi della classe 
operaia, e avverta tutto il pericolo della manovra 
nella quale si tenta di coinvolgerlo. Tale manovra 
tende con ogni evidenza ad ottenere una completa 
capitolazione del PSI e, in ogni caso, l'aggravamento 
della sua crisi interna e nuove lacerazioni del movi
mento unitario dei lavoratori. 

La Direzione del Partito comunista sottolinea 
come una conferma di tali manovre vada ricercata 
sia nell'improvvisa proposta di Saragat per accele-
rare i tempi della cosiddetta unificazione, sia nei 
suoi appelli alia scissione della CGIL, sia nelle gravi 
posizioni che su questi punti sono state assunte da 
un gruppo di oltranzisti della destra socialista. 

La Direzione del Partito comunista sottolinea 
come questa situazione imponga scelte chiare tempe-
stive e responsabili a tutte le forze operaie e demo-
cratiche e al PSI. Da tale situazione non si esce 
infatti se non attraverso un appello unitario alia 
classe operaia e alle masse democratiche per un 
deciso contrattacco che spazzi via le false alternative 
quali quella che si vorrebbe creare fra l'afferma-
zione, da parte dei lavoratori, delle proprie liberta 
e della propria autonomia e la difesa degli attuali 
livelli di vita e di occupazione; o quale quella che si 
vorrebbe istituire fra la necessita di accettare l'appli-
cazione, da parte del governo di centro-sinistra, di 
una politica di destra — presentata come Tunica 
possibile — o la necessita di far posto ad un nuovo 
governo piit arretrato dell'attuale. 

L'accet'tazione da parte del PSI e delle altre forze 
democratiche del centro-sinistra di simili false alter
native, incoraggia e stimola l'offensiva e la manovra 
delle forze conservatrici e reazionarie, scoraggia e 
mortifica l'iniziativa e la lotta unitaria delle masse, 
lascia sempre piu spazio, in seno ai partiti della coa-
lizione governativa, all'avanzata delle forze di de
stra. Cio e in palese contrasto con i reali sentimenti 
e i reali orientamenti del Paese il quale sempre piii 
prende coscienza, proprio attraverso le presenti dif-
ficolta congiunturali, che i vizi stanno nel sistema 
e che proprio il sistema bisogna attaccare e trasfor-
mare. L'elemento decisivo per una soluzione posi
tiva della crisi attuale non e una presenza subal-
terna in un governo controllato da forze conserva
trici ma la mobilitazione unitaria delle masse « il 
grado di sviluppo politico del movimento. 

1 FATTI stanno sempre piii dimostrando come 
l'attuale governo rappresenti oggi un ostacolo alia 
avanzata del movimento popolare e aH'affermazione 
di una nuova politica. L'unica alternativa valida e 
quella di chiamare in modo unitario la classe operaia 
e le masse democratiche ad una aperta battaglia con
tro le forze conservatrici e reazionarie, aprendo da 
sinistra la crisi di governo prima del prossimo Con-
gresso della Democrazia Cristiana — in modo da ob-
bligare quest'ultima ad una scelta non equivoca — 
e dichiarando nello stesso tempo che le forze popola
ri sono pronte ad accettare la sfida di un ricorso an
ticipate alle urne. In ogni caso, la Direzione del Par
tito comunista ritiene che elementi indispensabili di 
una chiarificazione politica siano le dimissioni del 
ministro Colombo e il rigetto aperto delle misure 
reazionarie (regolamentazione centralizzata dei sa
lari, liquidazione della scala mobile, rinunzia alio 
statuto dei diritti dei lavoratori, alia riforma regio-
nale e a quella urbanistica) che egli e il gruppo do-
roteo pretendono. 

L A DIREZIONE del Partito comunista italiano *>t-
tolinea come la parola d'ordine di superare l'attuale 
governo di centro-sinistra, di dar vita a nuove mag-
gioranze capaci di portare avanti un programma di 
rinnovamento risulti confermata dagli sviluppi della 
situazione e rinnova il suo appello a tutte le forze 
operaie e democratiche perche, accantonando in que-
st'ora davvero decisiva le recriminazioni e le pole-
miche retrospettive, ritrovino intanto un nuovo slan-
cio unitario nella volonta comune di dar scacco alle 
forze conservatrici e reazionarie e di aprire al Paese 
la strada d'una effettiva svolta a sinistra. 

Tale impegno per un'effettiva svolta a sinistra 
deve esprimersi innanzitutto nel sostegno alle lotte 
rivendicative autonomamente decise dai sindacati e 
dalle organizzazioni di massa. La Direzione del Par
tito comunista sottolinea il significato che in questo 
quadro assume l'azione in corso per la difesa della 
occupazione, per il rinnovo dei contratti di lavoro 
e per il diritto di contrattazione dell'azienda, per il 
miglioramento e la riforma del sistema previdenziale 
e di pensionamento. II successo di queste lotte riven
dicative e la condizione perche avanzi e s'imponga 
la necessita di riforme strutturali sia. neH'industria 
come nell'agricoltura e nel sistema distributive 
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Per il «premio» e contro i licenziamenti 
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ILA SPEZIA — I lavoratori della « Tcrrestre Mari t t ima » davanti alio stabilimento prima della serrata padronale. 
JEssi sono aU'uvunguardia nclla lotta dei metallurgicl per il premio di produzione, contro i licenziamenti 

La Spezia: s'allarga la 
lotta dei metallurgicl 

Cosenza 

Convegno 

sulla «167» 

e lo sviluppo 

urbanistico 
COSENZA, 4 

« Legge 167 e piano dl 
sviluppo urbanistico e del-
I'edilizia popolare nella 
citta di Cosenza » 4 it 
tema di un convegno in-
detto dal comltato cltta-
dlno del PCI che si svol-
gera sabato 6 presso il 
aalone consillare di pa-
lazzo dei Bruzl. Relatore 
ufficiale sara II compagno 
segretario del comltato 
cittadlno a w . Francesco 
Martorel l i . F ra le nume-
rose adesioni finora per-

' venute, da segnalare quel
le del vicesindaco socia-
llsta dl Cosenza a w . Mi -
chele Cozza e dell'asses-

-sore comunale dc ai lavori 
pubblici Ing. Francesco 
Guido. 

E ' di quest! glorni la 
furibonda campagna sfer
rata con ognl mezzo dal-
la destra economica con
tro una radicale r i forma 
urbanistica. LMmportante 
Iniziativa del PCI cosenti-
no quindi, per il partlco-
lare momento in cul ca
det per le numerose e 
altamente qualiflcate ade-
alonl raccolte e, soprat-
tutto, per I'enorme Inte-
resse che II problema ur
banistico suscit* in tuttl 
I cittadini, avra notevoli 
rlpercusslonl che certa-
mente andranno al di la 
dello stretto amblto lo
cale. 

Per quanto riguarda plu 
speciflcamente la citta dl 
Cosenza, II • convegno si 
propone dl dare, attraver-
•o un franco e approfon-
dlto dlbattito, un contri
bute concreto all 'applica-
zlone della 167 nel capo- -
luogo bruzlo. 
' • L' Amminlstrazlone co-
comunale dl centrosinl-
stra, e vero, ha aia decl-
to dl applicare la 167 e 
ha dato incarico ad un 
gruppo di tecnicl di re-
digere un piano urbanisti
co che f ra due mesi la 
Glunta portera in discus-
slone In seno al Constgllo. 

Secondo quali criteri sa
r i redatto II piano? Sara 
flnatmente colplta la sfre-
nata speculazlone priva-
ta che tanto ha nocluto al
io sviluppo della - c i t ta: 
Sara risolto I'annoso pro-
blema della casa per 
tuttl? A quest! Interroga
t e , II convegno dl saba
t o . dovra - dare pna • chia- . 
ra ' r lsposta. ?'.'"•'•".-••' 

NegJI ultimt 10 apni la 
citta ha avuto un© svilup
po edilizio senza prece
dent!. Secondo dati forni-
t l recentemente dalla lo
cale Camera del Com. 
mercio. dal 1954 alia fine 
del 1963, sono sort! nel 
capoluogo ben 40.910 nuo-
vl van! . Prat leamente ac-
canto alia v^cchia e sort a 
un'altra ci t ta. 

Ma questo Imponente 
sviluppo s! e realizzato in 
modo caotico e disordina-
to. Nlente piano regola-
tore (da 15 ann! releqato 
negli archivi del O m u n e i . 
Nlente regolamento edili
zio. Tutto e xtato lascia-
to alia merce della spe
culazlone prtvata. 

. Benche si sia verifi-
cato un simile massiccio 
sviluppo urbanistico. il 
problema della casa e og-
gl piu che mai sentito a 
Cosenza. Migliaia di per
son e vivono ancora nei 
tuguri malsani della oar - ' 
te vecchia della citta e 
nelle baracche di peri-
fer la . 

Ma II fatto ancora plu 
grave e che in que«tl an-
nl 1 var l entl f»nrti per 

l lncrementare l*̂ e*IH—•» n«-
[polare ( I N A - C ? " »iti»uto 
(ease popolsri U N 9 A 0* - * * 
|ecc> anrlche contr?*»a-
(re la spreuNTlop* p^iv^-
| ta , I'hanno fs»vnrlt>», ilm«« 
f t *ndo e rlt»pc»-»n»l'> |V t | . 
IllHa'Monp »••> fnndl a lo-
[ro dlsposlzlone. 

Olofeme Carpino 

leri sciopero nelle ripa-
razioni navali e nelle 
industrie private - Fer-
ma risposta degli ope-
rai alia serrata della 
Terrestre Marittima 
Iniziate le trattative 

Dalla nostra redaiione 
LA SPEZIA, 4. 

Tutti i lavoratori metal
lurgies delle industr ie priva
te spezzine oggi pomeriggio 
hanno effettuato • uno scio
pero di protests contro i li
cenziamenti a t tuat i un po' 
ovunque dal padronato che 
intende scaricare compieta-
mente sulle spalle dei la
voratori le conseguenze del
la « congiuntura ». 

Nella mat t inata , dalle ore 
10 alle ore 12, avevano so-
speso il lavoro tut t i i lavo
ratori dei cantieri di demo-
lizione navali per appoggia-
re la lotta dei - dipendenti 
della Terrestre-Mari t t ima 
che si battono per evitare 
i licenziamenti e per impor-
re alia direzione il rispetto 
degli accordi per il premio 
di produzione. 

I dipendenti della Terre
stre-Maritt ima, il piu impor-
tante cantiere di demolizio-
ne del golfo, hanno risposto 
fermamente alia provocazio-
ne della direzione che ave-
va tenta to di a t tua re una 
serrata. Mercoledi infatti 
due terzi dei dipendenti , u-
sciti per la colazione, era-
no stati chiusi fuori del can
tiere. La direzione, in quel 
modo, intendeva bloccare 
uno sciopero dei lavoratori 
contro una decina di licen
ziamenti , decisi senza nep-
pure consultare la commis-
sione interna. I lavoratori 
rimasti nel cantiere decide-
vano di non abbandonare 
lo stabilimento. 

Nella tarda serata la dire
zione della Terrestre-Marit
tima manifestava il pro-
prio intendimento di incon-
trarsi con la C I . e olo 
allora i lavoratori decide-
vano di abbandonare il can
tiere. L' incontro aveva luo
go s tamane e si dimostrava 
infruttuoso. Mentre i di
pendenti della Terres t re -
Marit t ima si astenevano 
nuovamente dal lavoro, le 
segreterie delle t r e organiz-
zazioni sindacali di catego-
ria si incontravano col pre-
fetto per chiedere il suo in 
tervento. A questo proposito 
il prefetto ha fissato l 'appun-
tamento con la direzione del 
cantiere per questa mat t ina 
alle ore 10. -•: 
••• Alia Spezia sono stati an-
nunciati licenziamenti in di-
versi altri stabilimenti , men
tre la riduzione deH'orario di 
lavoro si verifica un po' ovun
que insieme al • tentat ivo di 
met te re in discussione lo stes-
so premio di produzione e 
altre conquiste dei lavorato
ri o t tenute dopo lunghe e a 
spre battaglie sindacali. 

Stasera a Sarzana 

I lavoratori del .Viagra 

s'incontrano coi parlamentari 

Vittoria dello 
CGIL alio 

Jutificio di Terni 
TERNI, 4. 

La CGIL ha piu che rad-
doppiato i propri suffragi 
nelle elezioni per il r innovo 
della Commissione Interna 
dello Jutificio di Terni. La 
lista unitar ia posta «fuori 
legge». costretta a prcsen-
tarsi con un solo candida-
to negli anni trascorsi, que-
st 'anno ha racolto 122 voti. 
piu 64 dell 'anno scorso, pas-
sando dal 18 al 41 per cen
to e conquistando la mag-
gioranza relativa per la pri
ma volta La CISL e >crol-
lata. prendendo soltanto 22 
voti contro i 104 dell 'auno 
scorso; perdita netta da par
te della UIL e scomparsa de-
finitiva della CISNAL 

L'avan/ata della CGIL 
a w i e n e proprio ment re le 
operaie dello Jutificio lot-
tano per il r innovo del con-
trat to di lavoro. 

SARZANA, 4. 
Doraani sera, venerdi , alle 

21 al cinema Nuovo Moder-
no di Sarzana, avra luogo un 
incontro t ra i lavoratori del
la Vallata del Magra e 1 par
lamentari comunisti della 
Liguria. Alia manifestazione, 
che si inserisce nel movi-
mento in at to nel nostro pae-
se per un nuovo governo ca-
pace di a t tuare una reale 
svolta a sinistra e che abbia 
la fiducia dei lavoratori , par-
teciperanno il compagno ono-
revole Alessandro Natta, del
la Segreteria nazionale del 

parti to, i senatori Adamoli, 
Barontini e Minella e i de-
putati Amasio, Dalema e 
Fasoli. 

L'incontro, organizzato dal 
Comitato della Valle del Ma
gra che comprende le sczio-
ni del partito comunista ita-
liano di Sarzana, Castelnuo-
vo, Ortonovo, Santo Stefano, 
Areola, AmegHa, Vezzano, 
Bolano e Folio e stato pre-
ceduto da numerosissime as-
semblee preparatorie alle 
quali hanno partecipato cen-
tinaia di operai, contadini, 
pensionati e student!. 

I portuali anconetani in prima linea nella 
lotta antimonopolistica e per giusti salari 

in citta 
La solidarietd della popolazione - II 

comizio dei dirigenti sindacali 

Domani a Livorno 
congresso FILM-CGIL 

LIVORNO, 4 
Sabato 6 alle 11 si apriran-

no i lavori del congresso pro-
vinclale lavoratori del mare 
(FILM-CGIL), in preparazione 
del congresso nazionale che 
si terra ad Ancona. 

II Congresso riveste parti-
colare importanza poichc, do
po i positivi risultati contrat 
tuali conseguiti dalla catego 
ria negli ultimi tempi, si pro 
pone di delineare una piatta 
forma rivendicativa che porti 
ancora in avanti la loro ri 
vendicazioni. 

Assembled unitaria 
dei portuali 

LIVORNO. 4 
I lavoratori portuali livor-

nesi aderenti alia CGIL alia 
CISL e alia UIL riunitisi in 
assemblca straordinaria nel 
corso . dello sciopero procla-
mato unitariamente. hanno 
approvato ur. o.d.g. in cui ri-
badiscono la loro plena vo-
lonta di portare avanti la lot
ta attualmente in corso tino 
a quando non verra data po-
sitiva soluzione ai problemi 
della categoria nell'interesse 
dei lavoratori e dell*eeonomia 
nazionale. 

Taranto: o.d.g. del Consiglio comunale 

I I" Mar Piccolo 
resti ai lavoratori 

Riconosciuti i diritti dei mitilicultori a gestire la cooperativa 

Dal noitro corritpondente 
TARANTO. 4 

Giorni fa il Consiglio comu
nale di Taranto, con voto una-
nime. ha riconosciuto il diritto 
della cooperativa tra mitilicul
tori -COMIOS- a gestire le 
acque del Mar Piccolo e si e 
impegnato a compiere tutti i 
paasi neceseari affinchd il pro
blema di quei lavoratori trovi 
immediata e completa soluzione. 

Se da un lato questo voto rap-
pre^enta un primo risultato del
la tenace e lunga lotta dei miti
licultori. dall'altro ha il signi-
ficato di una aperta sconfeesio-
ne di tutte le manovre condot-
te finora da alcuni esponenti 
della DC ai quali dovrebbe pas-
sare la gestione delle acque 
del Mar Piccolo tolta alia coo
perativa. 

E' a tuttl noto. infatti. come 
sulla base di una assurda di-
spooizione che vuole le acque 
del Mar Piccolo aeeomunate in 
una legge che oassa sotto l'egi-
da delle Partecipazioni Statali 
le acque per le cure termali. 
si voglla distruggere la coo
perativa, passare i suoi beni 
al Consorzio della Pesca e da 
questo al Centro ittico taran-
tino-campano creato apposita- j 
mente in vista d: auesta com-
plcssa operazione. 

Morale: i lavoratori-soci del
la -COMIOS- . che per decen-
ni hanno sacrificato beni per-
sonali e salute (molti hanno 
permanentemente il busto ges-
sato per le artrosi riportate sul 
mare) per creare a Taranto un 
prezioso patrimonio quale & 
quello della mitilicultura (si 
calcola in 40 mila quintali di 
cozze la produzione 1964). do-
vrebbero cssere estromessi dal
la gestione della azienda, pas
sare al rango non piu di socl. 
ma di 6emplici dipendenti e 
permettere che tutto pass', nel
le mani del Centro ittico. A 
quali fini? Per un incremento 
della produzione neg'.i lnteressi 
della coliettivita cittad'.na e di 
categoria? No, giacche la 
-COMIOS- in tutti quest: an
ni ha dato infinite Drove di at-
taceamento al lavoro e alia pro
duzione. di spirito di sacrificio. 
,1i competenza nella sua a'.ti-
vltfc. Tutta Toperazione e sta-
ta conccpita e portata avanti 
ancora una volta Der consentir^ 
la creazione a Taranto di un 
ennesimo carrozzone della DC 

E" per nascondere queste ve-
r:ta che di fronte alle giiwte 
ed energiche prese di poaizione 
dei lavoratori. la DC e la sua 
stampa hanno orchestrato una 
campagna per far credere agli 
:ngenui che la lotta dei miti
licultori era il frutto di una 
speculaziono dei comunfeti. 

Oggi il Consiglio comunale 
viene a fare giustizia di tutto 
c\b e pone il problema nei suol 
termini reall e concreti. Ma ci6 
non e aufficlente, perch** le ma
novre non sono finite, n<5 Rli 

appetiti appagati se e vero. co
me e vero. che a distanza di 
sei giorni dal voto consiliare, 
deputati e ministro delle Parte
cipazioni Statali non conosco-
vano ancora (come invece la 
Giunta era stata impegnata a 
fare) 1'esifitenza dell'ordine del 
giorno. ne altre iniziative de
cide nella suaccennata seduta 
erano state portate a compl-
mento. 

Da tutto cio consegue Tac-
cre»ciuta vigilanza da oarte dei 
lavoratori della • cooperative 
-COMIOS-. nonche la necfa-

sita di una maggiore solerzia 
da parte della giunta munici-
pale sd attuare le decisioni del 
Consiglio. al fine di evitare svi-
luppi gravi della situazione pt--i 
gli interessi del lavoratori. Le 
responsabilita di una simile 
eventualita ricadrebbero tutte 
intere su chi troppo ha indu-
giato e non ha saputo subordi-
nare interessi di parte a quelli 
ben piu importanti di 200 fa-
miglie di lavoratori e della eco-
nomia della nostra citta. 

Elio Spadaro 

Mille alloggi pronti 
da oltre un anno 

~«&m 

TARANTO — Circa mille alloggi (tra rioae Salinella e 
rione Tamburi) sono pronti da oltre on anno. NOR pocso-
no essere assecnati percbe non sono stati ancora forniti 
dei relativi servisi (acqua, fofne, luce, ttrade, e c c ) di 
compctenxa deirAmmiaistraaione comnnale. Sono eenti-
nala le famiglie che vivono in baracche e attendono da 
anni una casa decente. Nella foto: uno degli edinci del-
1'INCIC e una delle baracche « Orsini» al rione Tamburi 

Dalla nostra redazione , 
ANCONA. 4. 

Contro la privatizzazione 
dei porti. in difesa dei loro 
diritti e delle loro preroga
tive di categoria, oggi i por
tuali anconetani sono seesi 
in piazza dando vita ad una 
splendida e imponente di-
mostrazione di forza c di 
maturita. 

La manifestazione e stata 
anche una decisa e superio 
re risposta alia velenosa cam 
pagna denigratoria posta in 
atto contro le compagnie 
portuali e la liberta di scio
pero dalla Confindustria, dai 
suoi gazzettieri e dai suoi 
alleati presenti anche nelle 
industrie a partecipazione 
statale e nelle Camere di 
ebmmereio. 

I portuali anconetani si 
sono mossi in corteo dalla 
sede della loro Compagnia. 
In testa alia sfilata erano il 
console della compagnia por
tuali. Silvano Lorenzini, i di
rigenti del sindacato portua
li, i compagni Massi e Astol-
fl dirigenti della CCdL. Da
vanti a tutt i un grande pan-
nello: « I portuali si battono 
per la gestione pubblica dei 
porti >. 

II corteo, specie lungo lo 
affollato corso Mazzini — di 
fronte al mercato centrale e 
nella zona delle bancarelle — 
e stato fatto segno a spon 
tanee manifestazioni di sim 
patia. 

Lungo il centralissimo cor
so Garibaldi il traffico e ri-
masto bloccato per tut to il 
passaggio del corteo che si e 
sciolto nella zona del porto 
la cui att ivita e completa-
mente paralizzata dal mas
siccio sciopero in corso - da 
ieri. Infine. ai portuali r iu-
niti in assemblea generale, 
hanno par la to i compagni 
Massi segretario provinciale 
della CCdL e il compagno 
Lorenzini. 

€ II padronato — ha detto 
Massi — ha sferrato un at 
tacco violentissimo non solo 
contro i salari, le conquiste 
economiche, ma anche con 
tro le conquiste di principio 
e giuridiche dei lavoratori. E' 
questo il caso della offensi 
va contro le prerogative del
le compagnie portuali ». 

II sindacalista ha poi ri 
cordato che contro l'attacco 
padronale si svilunpa la pro-
testa e la controffensiva dei 
lavoratori di numerosissime 
categorie - e riferendosi ai 
grandi scioperi dell 'estate 
1962 ha dichiarato: c Voi por
tuali state svolgendo una 
funzione di punta perche nel 
paese r iprenda e si affermi 
un'al tra grande estate sin-
dacale ». 

II console della Compagnia 
portuali , Lorenzini, ha det 
to: < Per i padroni noi e la 
nostra lotta costituiamo un 
caltivo esempio verso le al 
t re categorie. Continueremo a 
costituirlo flno a quando non 
li avremo sconfitti, fino a 
quando non si renderanno 
conto — la Confindustria, la 
Italsider. il governo incapace 
di schierarsi con i lavoratori 
— che le conquiste dei por
tuali, costate decenni di lotta, 
non si toccano >. 

Walter Montanari 

Navi ferme nel porto di Ancona: anche ieri lo sciopero dei portuali ha paralizzato ognl 
operazione 

Per salvare la miniera Trabia-T. 

Sciopero generale 
lunedi nel Nlsseno 

Imponente manifestazione ieri in citta 

Per pubblicizzare la Sometra 

Salerno: scioperano 
800 filotranvieri 

SALERNO. 4. 
Da questa mattina gli 800 

lavoratori della Sometra sono 
stati costretti a scendere nuo
vamente in sciopero per la 
pubblicizzazione dell'azienda e 
la soluzione di alcuni problemi 
di categoria. La situazione ap-
pare molto tesa, perche la di
rezione, invece di accettare le 
proposte avanzate finora dalla 
C. I. e dal sindacato, ha mes-
so in atto provvedimenti ten-
denti a colpire sia i diritti sa-
lariali e normativi dei lavora
tori che quelli sindacali. 

Tutto cio ha favorito e fa-
vorisce non poco quelle forze 
politiche ed economiche inte-
ressate ad un ritorno (che pare 
potrebbe esserci a breve sca-
denza) dei privati alia dire
zione della « Sometra », con 
gravissimo danno per i lavo
ratori e per i viaggiatori. Con
tro questo pericolo, i filotran 
vieri sono scesi in sciopero 
e continueranno l'agitazione 
anche domani e dopodomani. 
Sabato mattina. dopo un'as-
semblea alia Camera del La
voro, daranno vita ad una par-
ticolare e grande manifesta
zione pubblica nel teatro Au-
gusteo, nel corso della quale 
parleranno i dirigenti sinda
cali. 

Alia manifestazione saranno 

presenti parlamentari, consi-
glieri provinciali e comunali, 
nonche rappresentantl del par-
titi politici e delle associaziom 
che finora si sono battuti per 
la pubblicizzazione. 

II Comune di 

Carrara revoca 

la concessione 

di una cava 
CARRARA, 4 

A seguito del licenziamen-
to di 45 lavoratori da parte 
della dit ta Pie t ro DeU'Amico, 
afTittuaria di un agro mar-
mi fero in localita Carpone-
ra nel bacino di Canalgran-
de-Fantlsciutti , la giunta co
munale ha dichiarato la de-
cadenza della concessione 
per I'uso della cava. 

Gli operai della dit ta Del-
l'Amico si sono gia costitui-
ti in cooperativa per la ge
stione della cava. 

Alghero: chiesta la statizzazione 

Per le ferrovie in concessione 
una delegazione in Parlamento 

Dal nostro corrispoadente 
ALGHERO. 4. 

La lotta intrapresa da tempo. 
dnli'opposizione di sinistra e 
dai lavoratori, appoggiata dalle 
popolazioni interessate dell'iso-
la. continua per la statizzazio
ne delle ferrovie in concessione. 

Come indicato nell'ordine del 
sjiorno. approvato da tutti i 
grupp: del Consiglio regionale. 
la presidenza del Consiglio ha 
mviato al Parlamento una sui 
delegazione che ha conferito, 
Siorni fa, con i rappresentantl 
di tutti i gruppi parlamentari 
ai quali b stata con forza pro-
spettata la grave situazione 
esistente in Sardegna, nel set-
tore delle ferrovie in conces
sione. La stessa comml«:one 
ha prospettato 1'opportunlta per
che il Parlamento prenda la 
iniziativa per la statizzazione di 
queste ferrovie. 

La commissione del ConsUl'o 
regionale ha esposto i motivi 
del perche queste ferrovie de-

vono ormai essere. quanto pn-
ma, statizzate, tojliendole dalle 
mani delle sos:e*a private, che 
altro non hanno fatto che ot-
tenere quattrinl dallo Stato, 
mentre il servizio ha Iasciato 
sempre. molto a desiderare. 

Un'altra " delegazione nello 
stesso periodo e stata ricevuta 
dal ministro Iervolino: la dele
gazione era composta dai rap
presentantl di tutti i sindacati. 
i quail hanno esposto al mini
stro le ragioni della loro lotta, 
e le ri.-hieste da tempo sul tap-
petb, ma come al solito, la di
rezione delle ferrovie, non in
tende, non soltanto accettarle. 
ma il piu delle volte neppure 
prenderle in visione. asaieme 
ai sindacati. II ministro Iervo
lino si e impegnato che verra 
nominata una commissione di 
inchiesta per accertare le cau-
«e del dissesto in cui si trovano 
In Sardegna le ferrovie in con
cessione. 

Dopo quest'altro suceesso. la 
lotta continua piu forte che mil, 

flno a quando il governo, in 
primo luogo. non decida. facen-
do proprie le richieste delle 
popolazioni sarde. di presen-
tare un progetto dl legge. nel 
Pariamento. per la statizzazio
ne delle ferrovie in concessione. 

Certamente. la lotta dei lavo
ratori e delle popolazioni. uni-
tamente alia mozione approva-
ta all'unanimita dal Consiglio 
regionale. e stata in primo 
luogo determinante. non soltan
to all'azione politica che ha 
costretto la maggloranza a far 
proprie le richieste avanzate 
dall'opposizione di sinistra, meu-
tre in passato sono state sem
pre respinte, ma alio stes.*o 
tempo, hanno costretto lo stesso 
governo di preoccupars: ;• di 
questa situazione. tenendo in 
considerazlone !e richieste poste 
'ron forza dalle popolazioni sar-
de. tramite i rappresentantl del
la Regione, dei sindacati e dei 
Consign comunali. 

Raimondo Usai 

Dal nostro corrispondente 
CALTANISSETTA, 4 

Domenica 31 muyyio, pro-
mosso dalla Federbraccianti, 
dalla Alleanza coltivatori si-
ciliani, dalla FILIE e dalla 
FILLEA-CGIL della provin-
cia di Caltanissetta, ha avu
to luogo al cinema Aurora 
di Riesi gremito completa-
mente di minatori, coltivato
ri diretti, mezzadri, braccian-
ti agricoli e di donne, il Con
vegno per il progresso eco-
notnico e sociale della zona. 
Essa comprende i comuni di 
Riesi, Sommatino e Delia, 
che presentano caratteristi-
che omogenee nell'agricoltu-
ra, estrcmamente arretrata, 
e sono interessati alia soprav-
vivenza della miniera Trabia-
Tallarita mediante il suo pas
saggio all'Ente Minerario Si-
ciliano per Voccupazione sta. 
bile dei 700 minatori — da 
nove mesi senza lavoro a 
causa di un incendio svilup-
patosi nclla miniera —previa 
estromissione immediata del
la Societa concessionaria Val-
salso (anche il Consiglio co
munale di Riesi ha ialtro ieri 
votato unanimemente un or-
dine del giorno con tale ri-
chiesta) responsabile di gra
vi violazioni. 

Nella sua relazione inlro-
duttiva il compagno Giovan
ni Orlando, segretario della 
CdL di Caltanissetta, dopo 
avcre messo in evidenza i 
contenuti delle rivendicazio-
ni delle diverse categoric col. 
leaate con il piano di svi' 
hippo della zona (passaggio 
della miniera all'Ente, stabi
limento per la produzione 
dei fertilizzanti da distribui-
re a basso prezzo ai contadi
ni, istituzione dell'Ente di 
sviluppo in agricoltura, abo-
lizione dei censi, e giusta ri-
partizione dei prodotti secon
do la nuova legge regionale, 
una nuova legislazione previ-
denziale che assicuri un mi-
glior trattamento prcviden-
ziale ai braccianti agricoli 
bloccando intanto gli effetti 
deleteri delta legge Bertinelli 
e della circolare Delle Fare, 
Vinizio per la costruzione 
della diga sulVImera), ha po. 
sto Vesigenza di vivificare 
Velaborazione del piano con 
la spinta delVazione popdlare. 

E* stato proclamato lo scio
pero generale. nei comuni di 
Riesi, Sommatino e Delia per 
V8 giugno, in concomitanza 
con lo sciopero provinciale 
nelle campagne 

Intanto oggi, ol tre millemi-
natori della provincia di Cal
tanissetta nel corso di una 
assemblea generale, acco-
gliendo l ' invito dei sindacati 
CGIL e CISL, sono scesi in 
sciopero di 24 ore. I mina
tori, in lungo corteo, si sono 
reratf sotto la prefettura. Le 
C.I. delle ii ' inlere di Gesso-
Inngo. Saponaro, Tummlnel-
li e Trahnnel la sono state 
quindi r icevute dal prefetto 
al quale hanno esposto le ra-
aioni de' la lotta in corso. 

Michela Falci 


