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II PCI chiama le masse lavoratrici a una vigorosa opposizione unitaria 

Possente sciopero 
dei ferrovieri (70%) 

SuccesBo larganienle unitario del nuov* 
sciopero dei ferrovieri conclusosi * ieri sera, 
La media nazionale e stata del 70%, Biipe-
riore del 5% a qtiella delPultima astensione 
dal lavoro nelle FS. 

(A pagina 10 le nothle) 

Svolta a destra in politica economica 
ituazione nuova 

lL DISCORSO di Moro alia Camera, che ha intro-
)tto nel programma governativo perfino il « rispar-
iio ccntrattuale » e ha praticamente annunciato lo 
)bandono della riforma urbanistica, conferma che 

iamo di fronte — dovrebbe essere oramai evidente 
tutti — ad una vera e propria svolta nella politica 
:onomica del governo, ad una svolta conservatrice, 

Id una svolta a destra. 
II motivo per cui il governo s'e rifiutato pervica-

;mente di pubblicare la lettera del ministro del 
fesoro — arrivando fino al punto di annunziare che 
5so avrebbe posto la questione di fiducia per chie-

|ere alia Camera di respingere la mozione comuni-
i, che tale pubblicazione chiedeva — e oramai ben 
liaro. Si voleva e si vuole tenere nascosto al Paese 
)me in seguito ad un « ultimatum » di Colombo a 

|ome e per conto del gruppo moderato della DC 
forte degli appoggi ch'esso gode al vertice degli 
stituti dello Stato repubblicano e forte dell'appog-
|io degli organismi dirigenti del MEC) si stia pro-
jdendo ad una modifica radicale della piattaforma 

Irogrammatica con cui il governo ottenne in dicem-
|re la fiducia. 

Per salvare la faccia, per tentare di salvarla al 
II, per ingannare gli strati di opinione pubblica 
jmocratica che accolsero allora in modo positivo 
centro-sinistra «organico», si vorrebbe pero an-

)ra negare che (Tuna vera e propria svolta si tratta, 
presentare invece la revisione del programma im-

iosta da Colombo come una necessaria e logica 
evoluzione» (e il termine adoperato da Moro) 

lella politica anticongiunturale. 

COMUNISTI, hanno sventato ieri alia Camera 
[ale indecorosa manovra, impedendo a Moro e ai 
lorotei di compiere il loro giuoco, ch'era quello di 
Itrozzare il dibattito e di chiuderlo a tamburo bat-
[ente.con un voto di fiducia.' ..,".„ 

Con argomenti che sono stati condivisi da larghi 
Settori della Camera, ai quali Moro e la DC non ne 
lanno saputo opporre nessuno, e che — ahinoi! — 
Solo il PSI (per bocca, in verita d'una recluta auto-
lomista dell'ultim'ora, e dunque particolarmente 
jelante) ha tentato di contestare, i comunisji hanno 
letto che di fronte alia situazione nuova creata 
lalle dichiarazioni di Moro ben altro dibattito si 
ipone. 

Un dibattito che deve partire da una riflessione 
ill'interno di tutti i partiti (e in primo luogo dei 
iartiti che costituiscono la maggioranza) e di tutti 
i sindacati, che deve essere portato nel Paese, e deve 
ivere in Parlamento uno svolgimento ampio e che 
Impegni responsabilmente tutti i partiti. A comin-
Ciare, com'e stato detto senza reticenze dal compa
gno Ingrao, dal Partito socialista, i cui dirigenti piu 
tesponsabili erano invece ieri assenti dall'aula par-
lamentare insieme alia maggior parte dei deputati 
pocialisti (i quali forse anche per tale motivo hanno 
iovuto far ricorso al portavoce che s'e detto). Tale 
libattito potra avere, e l'avra, una sua prima sede 
jnmediata nella discussione sul bilancio che s'ini-
tiera alia Camera martedi prossimo. 

[N. QUESTO MOMENTO e pero soprattutto al 
r>aese che noi facciamo appello, al Paese reale costi-
[uito e dai lavoratori e dai cittadini organizzati nei 
liversi partiti e nei diversi sindacati e dalla massa 
legli elettori, dai quali i parlamentari (anche della 
laggioranza) ricevono il loro mandato e ai quali in 
iltima istanza i parlamentari (anche se fanno parte 
lei governo) debbono dar conto delle loro decisioni. 

Pensiamo in primo luogo, dicendo queste cose, 
inche noi senza reticenze, al Partito socialista. Pos-
kono sostenere sinceramente i suoi dirigenti che il 
bentro-sinistra che si sta attuando e quello in nome 
iel quale essi chiesero il voto degli elettori prima 
iel 28 aprile, e quello in nome del quale ottennero 
ial XXXV congresso l'autorizzazione ad entrare 
«organicamente > in una maggioranza parlamen-
ire e in un governo? 

Della svolta nella politica economica s'e detto. 
la, a rincarar la dose, non e intervenuto, ieri, l'altro 
icatto della DC sul problema della scuola privata, 

• favore della quale sono stati inopinatamente 
fcumentati dal ministro Gui gli stanziamenti? Non 
noi, ma il compagno Codignola aveva scritto a que-
bto proposito che i socialisti non potranno «conti-
luare piu a lungo a farsi strumento d'una politica 
Itrui, che e contraria a tutte le loro convinzioni». 

Ebbene, diamo atto al compagno Codignola di 
essersi battuto fino all'ultimo per sostenere la neces-
bita che il PSI portasse fino aH'approvazione della 
Camera un proprio emendamento volto a chiedere 
bhe i fondi « abusivamente destinati alia scuola pri-
rata» siano invece utilizzati per il potenziamento 
iel doposcuola. Ma anche in questo caso che cosa 
"» in definitiva prevalso se non l'orientamento della 

P delegazione socialista al governo- e di coloro che 
rappoggiano in seno alia direzione del PSI? E a che 

>sa e servita la ferma posizione del compagno Codi-
Knola se non a sottolineare ancora di piu la gravita, 
Pinaccettabilita, l'assurdita di questa ultima capi-
|olazione socialista? 

Siamo, questo e il punto, ad una svolta dell'orien-
wunento del governo. II PSI non pud far finta di non 
kccorgersene. Vuole farsi complice di questa svolta 

srvalrice? Noi speriamo ancora di no, ma, se cio 
Mario Alkata 

(Segue in ultimm pagina) 

annuncia 
Moro alia 
Camera 

II Presidents del con-
siglio nel quadro « del
la politica dei redditi» 
ha proposto persino il 
«risparmio contrattua-
le » - Reso esplicito il 
rinvio della legge urba
nistica e delle altre ri-
forme • Ingrao a nome 
del gruppo comunista 
chiede I'apertura di un 
nuovo dibattito genera
te e percift ritira la mo
zione sulla quale il go
verno aveva posto la 

fiducia 

Moro ha tentato ieri — ser-
vendosi di una trasparente 
manovra parlamentare — di 
far passare alia chetichella 
l'esplicita adozione, da parte 
del governo, di una cstrate-
gia congiunturale > (come ha 
detto) che rovescia esplici-
tamente la massima parte de
gli indirizzi programmatici 
che finora erano sostenuti al-
meno a parole dal governo. 

Questa < svolta > a destra 
della politica economica go-
vernativa era avviata gia da 
tempo, e il c caso > Colombo, 
con le conclusioni che ad esso 
avevano dato il Consiglio dei 
ministri e il discorso di Moro 
al Senato, e servito a raffor-
zare la linea deflazionistica 
— di blocco salariale, in so-
stanza — voluta da Colombo 
stesso e dal govern atore Car-
li. Ma ieri Moro ha fatto un 
ultimo passo innanzi, annua-
ciando una serie di provve-
dimenti nuovi di tipo con 
giunturale, relegando defini-
tivamente le riforme nei 
< tempi lunghi >, precisando 
i termini dell'attacco all'au-
tonomia del sindacato e an-
nunciando la decisione di 
chiedere ai sindacati l'accet-
tazione della tesi — sempre 
respinta dalla CGIL — sul 
« risparmio contrattuale >. 

A conclusione della sua re
plica il presidente del Consi
glio ha annunciato che il go
verno — invece di far pre
sentare dai gruppi di mag
gioranza un ordine del gior-
nc di fiducia, cosi come ci si 
aspettava fin da ieri l'altro — 
avrebbe posto la questione di 
fiducia nel voto sulla stessa 
mozione comunista che, ha 
detto, € per il suo stesso ca-
rattere implica una questio
ne di sfiducia ». La manovra 
era chiara: se si fosse votata 
la mozione comunista, cos! 
come era, il voto sarebbe sta
to a scrutinio segreto; ponen-
do la fiducia il governo non 
correva rischi dato che il vo
to sarebbe stato per appello 
nominale. Ma la manovra na-
scondeva anche qualcosa di 
molto piu grave del timore 
di c franchi tiratori >: con il 
voto sulla mozione comuni
sta che — trattando specifica-
mente la questione Colombo 

— non poneva in discussione 
esplicitamente tutte le < no-
vita > gravissime contenute 
nella replica di Moro, il go
verno avrebbe ottenuto una 
fiducia generale su tutta la 
sua nuova politica senza do-
vere affrontare su di essa uno 
specifico dibattito. 

Prendendo subito la paro-
la il compagno INGRAO ha 
spiegato che tutte le propo-
ste e affermazioni di Moro 
sul nuovo c piano congiuntu
rale > davano una impronta 
radicalmente di versa alia 
impostazione programmatica 
di questo governo, segnando 
una precisa svolta a destra 
della sua politica. Se il go
verno vuole quindi la fidu
cia per questa nuova politi-
(Segue in ultima pagina) 

Nuova tappa dell'involuzione 

Capitola il PSI 

sulla scuola privata 

CONDANNATI ALL' ERGASTOLO 

PRETORIA (Sud Africa) — On aspetto della manifestazione di protesta contro la 
condanna a vita inflitta dal tribunale razxista al c leader» • sudafricano Nelson 
Mandela. (Telefoto ANSA-* l'Unita> ) 

L#enorme folia di negri 

grida «viva Mandela» 
Manifestazioni in Africa, a Londra e New York 
U Thant chiedera I'annullamento della sentenza 

PRETORIA, 12. 
Gli otto patrioti sudafri-

cani per i quali ieri la Cor-
te di Pretoria aveva emesso 
giudizio di colpevolezza so
no stati duramente condan-
nati: ergastolo pe r tutti. La 
sfida all'Africa libera, al mo-
vimento negro, bianco e in-
diano del Sud Africa contro 
I 'apartheid, all'opinione pub
blica mondiale e stata cost 
lanciata dal governo dei fa-
scisti di Pretoria. II tribu
nale non ha osato commina-
re le pene di morte, ma in-
tende seppellire nel carcere 
a vita i combattenti della H-
bertd sudafricana. Poco do-
po che la sentenza era stata 
conosciuta, manifestazioni di 
protesta si sono svolte in va-
rie citta africane, a Londra^ 
a New York. L'ONU, nei 
prossimi giorni, chtederd lo 
annullamento della sentenza 
(ccntoventi milioni di uomi-
ni di tutto il mondo hanno 
scritto per questo a U Thant) 
e la scarcerazione dei con-
dannati. Si prepara cosl una 
nuova fase di oattaglia civi
le contro il terrore nel Sud 
Africa e il governo dello 
apartheid. 
• La sentenza e stata p ro-

nunciata nella tarda matti-
nata, dopo le u l t ime arrin-
ghe di dlfesa a le dichiara
zioni a discarico pronuncla-

te da varie personaliti, fra 
le quali lo scrittore Alan Pa-
ton autore del romanzo P ian . 
gi, terra diletta che tratta 
della vita e delle sofferenze 
delle popolazioni bantu del 
Sud Africa. 

Ecco i nomi degli otto con-
dannati al carcere a vita: 
Nelson Mandela, Walter Si-
sulu, Govan Mbeki, Ray
mond Mlaba, Mlangenl, Mot-
soaledi (tutti negri), Dennis 
Goldberg (bianco), Moham
med Kathrada (indiano del 
Transvaal). Gli otto dirigen
ti del Congresso nazionale 
africano e degli altri orga
nismi che dirigono la lotta 
antiapartheid hanno - ascol-
tato la sentenza in piedi, im-
passibilt. Davanti a loro, nel-
lo spazio riservato al ptibblt-
co erano centinaia di negri 
alcuni dei qual i con le la-
crime agli occhi, e fra loro 
le mogli dei due maggiori 
dirigenti deU'African natio
nal congress, la signora Si-
sulu e la signora Mandela. 

Fuori del palazzo del tri
bunale i negri erano mi-
gllaia; lunghe colonne riem-
pivano tutte le strode adia-
centi sorvegliate da un di-
spositico di sieurezza (poli-
ziotti e esereito) massiccio 
come quello che si mobilita 
per uno stato d'assedio. Al-
lorquando la sentenm e sta

ta conosciuta nelle strode i 
negri hanno cominciato a 
cantare spir i tuals e nessuna 
intimazione degli sbirri di 
Verwoerd $ valsa a z i t t i re 
le migliaia di africani. Di 
tanto in tanto i negri inter-
rompevano il canto gridan-
do: < Vina Mandela. Noi sia
mo orgogliosi del nostro 
capo >. 

Firmato ieri a Mosca 

da Krusciov e Ulbricht 

Trattato 
di amicizia 

Oggi riunione 

sulla 

congiuntura 
Questa mattina, a Palazzo 

Chigi, avra luogo una prima 
riunione del « super consiglio 
dei ministri», gia convocato 
altre volte, per concordare i 
primi prowedimenti sulla li
nea Carli-Colombo, in merito 
alia congiuntura. 

Alia riunione, che sara pre-
sieduta da Moro, partecipe-
ranno Nenni e tutti i ministri 
Gnanziari, oltre ad altri mem-
brl del governo. Com'e ormai 
eonsueto. all'iocontro sara pre-
sente anche il governatore della 
Baoca d'ltall*. dr. Guido CarlL 

Nenni e la delegazione 
socialista al governo 
accettano il ricatto di 
Rumor: o ritiro dello 
emendamento o crisi 
Codignola rimane in mi-
noranza in una dram-
matica riunione della 
Direzione (5 contro 7) 
II PCI fa proprio Temen-
damento ritirato dai so
cialisti e lo ripresentera 

in aula 

La Direzione del PStf, in una 
seduta drammatica, ha votato 
a maggioranza una decisione 
che da via libera al finanzia-
mento ~della scuola confessio-
nale, ritirando remendamento 
con il quale i socialisti chie-
devano che i due miliardi con-
cessi alle scuole private fos-
sero invece devoluti al poten
ziamento del doposcuola. 

Per la prima volta dopo la 
scissione, il gruppo autonomi-
sta si e spaccato in due, sot-
tolineando cosl la tensione esi-
stente all'interno del partito. 
La proposta di Nenni e Brodo-
lini di ritirare remendamento 
Codignola e stata avversata, 
fino al voto contrario, da San-
ti, Codignola, Verzelli, Bal-
zamo, Carettoni. Al voto non 
hanno partecipato De Marti-
no e Lombardi (in Jugoslavia) 
e Bertoldi, assentatosi al mo-
mento della votazione. L'ono-
revole Mariani, il cui orienta-
mento politico era supposto — 
come quello dell'on. Bertoldi, 
< di sinistra» si e invece 
schierato con i < nenniani ». 
La defezione di Mariani e di 
Bertoldi ha permesso ai < nen
niani > di prevalere con sette 
voti (Brodolini, Tolloy, Ven-
turini, Matteotti, Lauricella, 
Mariani e Mosca) contro 5. 

La capitolazione — giacche 
di questo si tratta — della de
stra del PSI e giunta nel po-
meriggio di ieri, dopo 36 ore 
quasi ininterrotte di riunioni 
separate e a quattro, conclu-
sesi nella tarda mattinata con 
un inconlro fra i quattro par
titi, a Palazzo Chigi, alia qua
le Moro (informato telefoni-
camente dai suoi e da Nenni 
sugli sviluppi della discussio
ne) ha fatto intervenire, al
l'ultimo momento, lo stesso 
Rumor. E' stato l'intervento 
del segretario della DC, che ha 
posto sul tavolo della trattati-
va il preciso ricatto (o ritiro 
dell'emendamento o crisi) che 
ha abbattuto le ultime resi-
stenze della destra socialista. 
Gia in precedenza, nel corso 
della riunione, i socialdemo-
cratici avevano largamente ri-
dimensionato il loro appoggio 
al PSL Essi si sono fatti ra-
pidamente convincere dai de-
mocristiani i quali hannu avu-
to il coraggio di sostenere che, 
in sostanza, i finanziamenti di 
Gui andavano incontro alle 
esigenze di 60 professori 
< massoni >, 640 monache e 
17 preti, tanti quanti sono — 
a detta dei dc — i rappre-
sentanti delle «scuole priva
te > oggetto del finanziamen-
to. Dopo avere cercato cosl di 
« minimizzare » il caso, i de-
mocristiani — vista la resi-
stenza di Codignola — sono 
passati alia mano pesante. Ru
mor e arrivato a Palazzo Chi
gi e ha detto con estrema 
chiarezza che la DC esigeva 
dai socialisti la « conaprensio-
ne» dovuta sul problema del
la scuola confessionale. Se 
tale « comprensione > non fos
se giunta il partito di maggio
ranza relativa non avrebbe po
tato accettare un emendamen
to a una legge proposta da uno 
dei suoi massimi esponenti po-
litici. Rumor ha sollevato an-

m. f. 

II Primo ministro sovietico esalta il contributo 
dell'accordo alia distensione — Critiche al revan-

scismo di Bonn — Polemica con il PCC 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 12. 

Unlone Sovietica e Repub-
blica democratica tedesca han
no firmato oggi un trattato dl 
amicizia, alluanza e rcciproco 
aiuto. La flrma del documento 
6 stata apposta da Krusciov e 
da Ulbricht questo pomeriggio 
in una delle sale del Cremlino. 
II trattato. che ha la durata di 
20 anni. prevede che i due paesl 
si vengano mutuabnente in 
aiuto in caso di attacco contro 
uno di essi in Europa, qualun-
que sia lo Stato o il gruppo di 
Stati da cui quell'attacco pro-
venga. 

La RDT era il solo paese so
cialista che non fosse legato 
all'URSS da un trattato di que
sto tipo. Oggl si e dunque vo-
luto colmare la lacuna, anche 
se la garanzia contro una ag-
gressione era gia stata data al
ia RDT con.il Patto dl varaa-
via. 11 nuovo documento ha 
tuttavia un valore particolare. 
Poiche si proiunga l'assenza 
di quel trattato di pace con le 
due Germanie che 1 sovietici 
avevano da tempo proposto, il 
patto firmato oggi mira a ga-
rantire ugualmente — anche 
se in forma unilaterale e me-
no drammatica di quella che 
avrebbe assunto un trattato di 
pace separato — l'intangibi-
lita dell'attuale stato di cose 
sul territorio tedesco. 

Fra gli undici articoli, di 
cui il trattato e composto, ve 
ne e uno che sancisce l'invio-
labilita delle frontiere della 
RDT. Entrambe le parti si im-
pegnano inoltre a considerare 
Berlino occidentale come en-
tita politica a se stante: quin
di, doveva sottolineare Ulbricht 
come territorio che non fa par
te della Germania occidentale 
e sul quale le autortta di Bonn 
non hanno competenza. II trat
tato stabilisce ancora cbe la 
unificazione della Germania 
possa awenire solo mediante 
trattative paritarie fra I due 
Stati tedeschi esistcnti. Si pre
cisa per6 in seguito che il do
cumento odierno non rende 
caduchi diritti e doveri cbe le 

due parti" hanno in base ad al
tri accordi, in particolare quel-
li di Potsdam. 

Evidentemente oggi non si 
scorgono. almeno a distanza 
ravvicinata. prospettive che la-
scino sperare un definitivo re-
golamento della questione te
desca con un trattato di pace. 
URSS e RDT hanno quindi ri-
tcnuto opportuno che questo 
vuoto fosse almeno in parte 
riempito dal patto odierno, cbe 
non modifica lo status quo, ma 
semplicemente gli porta una 
uaranzia supplementare. II che 
non vuol dire che i due Stati 
rinuncino alia loro richiesta 
circa la firma di un trattato dl 
pace vero e proprio. Al contra
rio, Krusciov oggi ancora, par-
iando in un comizio al Crem
lino, ha insistito su questo te
nia plii a lungo di quanto non 
abbia mai fatto nei suoi recen-
ti discorsi. Egli ha sottolineato 
soprattutto che „quel trattato 
non cambierebbe ,affatto lo 
stato di cose in '. Germania, 
ma semplicerncnte gli darebba 
definitiva veste giuridicai nes
suno quindi guadagnerebbe o 
perderebbe nulla, nessuno do
vrebbe fare delle concession!. 
Solo si riconoscerebbe cio cbe 
gia esiste e che comunque non 
pud essere modiflcato se non 
con una guerra. In compenso 
verrebbe meno la necessita per 
i due blocchi di' concentrare 
nel cuore dell'Europa ingenti 
forze militari: quindi si avreb
be un progresso profondo sulla 
via della distensione. 

Nel patto firmato oggi vi e 
comunque una clausola che 
prevede, in caso di conclusione 
di un trattato di pace o di un 
accordo di riunificazione fra i 
due Stati tedeschi, la possibili-
ta di una revisione prima an
cora della prevista scadenza 
ventennale purche una sola 
delle due parti lo desideri. 

La flrma al Cremlino e sta
ta il coronamento di un viag-
gio di quindici giorni che Ul
bricht ha compiuto neU'URSS 
e che si concludera ufflcial-
mente domani. II capo tedesco, 
accompagnato da una impor-
tante delegazione, ha visitato 
le zone industrial! degli Urali 
e i nuovi centri della Siberia. 
Oggi a Mosca, come ormai 
prevede sempre il programma 
di queste visite ad alto livello, 
egli ha partecipato con Kru
sciov ad un comizio nel Palaz
zo dei Congress!, poi, subito 
dopo la flrma, ad un ricevi-

I
mento nello stesso Cremlino. 
Qui, insieme al trattato, e sta
ta flrmata anche una dichiara-
zione politica comune. 

Due sono stati i temi princi
pal i toccati nei loro discorsi 
sia dal dirigente sovietico cbe 
dal suo ospite: la question* te
desca e la posizione cinese. En-
trambi hanno attaccato i diri
genti di Bonn trovando che 
nell'insierne essi non hanno 
modiflcato la vecchia linea di 
Adenauer. Krusciov ha messo 
in guardia una volta di piu 
contro la progettata «forz« 
multilaterale - della NATO 
che porterebbe armi atomicha 
a disposizione dei tedeschi. 

La parte polemica verso i 
cinesi e stata anche oggl ua-
prowisata dal leader sovietico. 
Egli ha scelto 1 suoi temi pra-
fenti, respingendo gli attac-
chi di Pechino che attribuisco-
no all'URSS scarso spirit© rt-
voluzionario e condannando la 
sottovalutazione c ince dei pe-
ricoli di una guerra atomica. 
Ha fatto quindi ricorso ad una 
argomentazione gia nota. Le 
rivoluzioni awengono solo 
quando in un paese sono ma
ture le condizioni. Stimolarle 
daU'estemo non ha senso: t 
puro awenturismo. Inaccetta-
bile e lo slogan che prevede 
possibile la costruzione di una 

"•.»".- »*-<"?"* »*"*•"• • societa migliore sulle rovine 
„ ci si rxfensce al latte | lasciate da un conflitto nudea-

I di gallina. re. Oggi le bombe che furono 

I In realtd. quel che preme I impiegate a Hiroshima e Na-
agli organizzatori della cam- • gasaki sembrano giocattoli in 

. pagna e realizzare il prezzo I confronto ai mostruosi ordigni 
I piu alto che il latte oilmen- \ %. P , a r e c e n *« fabbricazione. 
1 tore ha nei confronti di GU " » « n c « I si vantano di 

quello per uso industriale, 

I <Bevete 
I piu latte»? 
I Ricompaiono, puntuali co 

I me le cartelle delle tasse, i I 
manifesti con Vinvito peren-

Itorio: • bevete piu latte >. I 
Ma quale latte? Non siamo, I 

I forse, stati awerUti, dal i 
sen. Medici, sul carattere \ 
antipatriottico rivestito da . 

Iogni bistecca cotta e man- | 
giata? Qui bisogna fare | 

I chiarezza. Se mancano le bi-
stecche e segno che mancc- I 

I no i figli delle vacche e • 
che questa e una conse- i 
guenza di una diminuzione \ 

I delle vacche medesime. E . 
di fatti la statistica ci dice | 

I che i « capi lattiferi » sono 
diminuiti: 200.000 in meno 

. nel 1962; 300.000 in meno 
| nel 1963. Possiamo senz'al-

tro escludere che nel giro 

I d* sei mesi mezzo milione di 
« nuovi » vitellini siano di-

Iventate vacche adulte. Non 
resta che un'altra szipposi-

Izione: dato che al posto dcl-
le bistecche gli italiani ven-
gono invitati a mangiare 

I polli, quando — per com-
' pletare il nuovo menu — si 

aggiunge < bevete piu lat I aggh 
. te*, 

alia mancanza del quale si 
fa fronte importando for-
maggi. La conseguenza e 
comunque sempre la stessa: 
le stalle rimangono aperte 
anche dopo che le vacche 

I sono fuggite (verso la ma-
eellazione). 

I avere tante armi da uccidere 
tre volte ogni sovietico. Ma po!, 

Irtronoscono che anche l'URSS 
ne ha a sufficienza per uccide
re, sia pure una volta sola. 

Iogni americano («e questo cl 
• basta - commentava ironica-
mente Krusciov). In simili eon. 

I dicioni una guerra son favo-
1 Gkis«p|» Boffa 
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Importante posizione unitaria alia vigi l iq della monifestazione 

Bologna al convegnodell'INU: 
-

la ri forma subito e Occorre respingere la manovm di 
svuotamento della legge urbanistica 

I punti discriminanti 
It convegno promos^o I I J I I ' INU sullu tegpe 

urbanistica non 6 un convegno di studio, 
ne un dihattito cultunilc. 

Esso riunira infatti, domani a Roma, rap-
prcsentanti cli organizzazioni ctilturali, 
professional!, sindacali, atniuinistratori co-
iniinali, uomini pttliiiri p parlamcntari, 
rapprescntnnti ogni parte del parse, per 
sollccitarc un'iininediuta dlscussione in , 
Parlamcnto della nuova legislazione urba
il istii-a, o per sostenere con intransigenza 
qnclla Iiilea di riforma sulla quale si e or-
tnai raccolia la grande tiu'zgioran/a della 
culltira urbanistica italian.i. L'iniziaiha, 
diinqtic, pur essendo promossia da organi/-
zazioni non politiche, e contando su di uno 
sebicramento qunnto mai unltario (dai cat-
tolici ai murxisti), arquUta obiettivamiu-
te un signiflcato politico. 

TutU sanno a che punto sia oggi la que-
•tione della legge urbanistica, e quale rtiolo 
essa venga assumendo rieH'equilibrio poli
tico sul quale fntiro>amentc i'l govcrno si 
regge. Una commissione di espcrti, nomi-
nata dal governo, ha elaborato un progct-
to di legge in attuazionc degli accord! pro
grammatic! del dicembre. Su di esso e pen* 
nuovamente a peri a la faticosa tratlaliva tra 
i partiti di governo. Si ripete anche qui, in
somnia, la conaueta vicenda del tiro alia 
fune fra democristiani e socialisti: i priuii 

" decisi a spostare continuamenle a destra 
1'asse politico e programmatico del gover
no, i second! inutilmente abbarbieat! al-
l'accordo di partenza e debolmente impe-
gnali in una sua interpretazione progres
siva. Ma le cose sono per la DC, su qucsto 
terrcno, piu difRcili die su allri. Lo sono, 
innanzitutto, perche suU'urbnnistica il com-
promesso su cui 6 nato il governo anziche 
concludcrsi con un ccdimento dei sociali
sti, si o concluso con una formula/inne in
termedia, in cui sono presenti alcuni de 
menti significativi e condizionantt di una 
renle riforma. Lo sono, in secondo luogo, 
perche in qucsto campo si e venuta creamlo 
attravcrso uno sfnrzo di anni una vasta e 
qualtflcata convcrgcuza di forze politiche e 
culturali intorno ad una piattaforma real-
mentc avanzata. Lo sono, infine, perche la 

• commissione governativa di espcrti ha con-
dotto con serieta il suo lavoro, ha interpre-
lato a da "sinistra » l'accordo di dicembre, 
ed ha costruito strumenti legislativi abba-
stanza solidi c prccisi che si oppongono al 
solito gioco dcllo svuotamento e dcH'ani-
bigtiita 

La manovra conscrvatrice guidata dalla 
Democrazia cristiana ha dovuto dunque, 
almeno finora, svilupparsi in forme coperte 
e prudenti; non e ancora rinsciln a piegarc 
la resistenza di una parte considerevole del 
PSI (sopraltutto Pala lombardiana che ri-
tiene questo un punto d'onore); e deve con-
tare solo su di un complesso gioco di rin-
vii e di svuotamenti di fatto. E* questo ap-
punto che la prcssione dei partiti di sinistra, 
dell'opinione pubblica, e innanzitutto il con-

- vegno di domani, possono e debbono im
ped ire. II primo obiettivo h appunto qucllo 
di portare la lotta alia luce del sole^ di 
chiarirc bene quali sono i punti discrimi
nanti che caralterizzano la riforma urbani
stica e il cui affossamento dunque mute-
re b be la sostanza della nuova legge. 

Cerdiercmo appunto qui di riasaumcrc, 
nel modo piu comprensibile per tutli, tali 
dementi discriminanti, che rappresentano 
la posta della partita politica in atto. Ac-
cantonando invece. per ora, I'esame e la 
eonfutazione degli argomenti con i quali la 
destra, esterna ed interna al governo, con
duce la propria lotta. 

L'obicltivo fondamentale che la legge 
urbanistica si propone, e che lo stesso ac-
cordo di governo non ha potuto non acco-
gli ere, e qucllo della eliminazinne definiti-
va della speculazione suite aree urbane e 
dell'avocazione alia collettivita di tuttc 1c 
plusvalenze che su di esse vengano a deter-
minarsi per lo sviluppo detle citta. Atlra-
verso tale eliminaiione, e solo con essa, in
fatti, si puo otlenere sia una drastica ridu-
stone dell'altuale livello dei prezzi delle 
aree (crcando una premessa indispensa-
bile per una politica sociale delta casa); sia 
una indiffcrenza assoluta dei proprietari 
rispetto alle scelte di destinations dei sunli 
(ereando la prcmessa nccessaria ad una rea-
le e organic* pianificazione urbanistica 
guidata dalle esigenze collrltive). 

Per realizzare seriamente ed jfiicace-
mente tale obiettivo non csiste alrnno stru-
mento legislalivo all'infuori di qurllo del-
I'esproprio gcneralizzato c ricorrente. Cosa 
•ignifica esproprio gcneralizzato e ricorren
te? Signifies che ogniqualvolta nn'area ven
ga dichiarata edificabile, o ritorni ad esser-
lo. essa e sottoposta »d eaproprio e poi ri-
venduta attraverso nn'asla. II prezzo di 
esproprio, ogni volta, e riferito ad an li
vello iavariato, e dunque tutti eli incremen-
li di valore che nel tempo si determinano 
auU'area vengono ricorrentcmente avocati 
alia collettivita. 

Appunto in questo carattere generate e 
permancnte dell esproprio sta il primo e 

decisive elemento discrimiilnnte della »'!•• 
forma. Sen/a di esso I'istituto dell'csproprio ' 
colpirebhc solo it primo passaggio dell'area • 
da agricola a edificntn, per poi abbaudo-
narla al suo iter speculativo. 

In secondo luogo, pero, >e altrettanto 
drcKivo dt'terminare in che inisum si indeu-
ni/zano i proprietari espropriati. Anche sta- ' 
bilito infatti che I'indenniz/.o debba essere 
fissato una volta per sempre, a quale inn-
mento riferirlo, a quale livello riconoscerlo? 
Se infatti si riconoscesse come livello d'in-
dennizzo Tattuale sistema dei prezzi tli 
mcrcato I'intero meceani-tmo della lejs^e 
saltcrebhe. Da un Iato infatti *i nianehercb-
be I'obiettivo, vitale, di ridurre subito il 
riisto delle aree a spese della rendita conso-
lidata, e si rinvierebbe cosi ad un futuro non . 
vicino il piu importante risullato della ri
forma. Dall'altro Iato si minacccrehbe I'cqui-
librio produitivo del settore edilizio. Clii 
costruisce infatti, per se o per allri, si vcr-
rebbe a trovare in queata insostenibilc si-
tuazione; dover acquislare I'area • al suo 
prezzo altuale ma nitu potcr contare sulla 
sua ftitura valorizzazione. Di qui: o la 
rinuncia a costruire, oppurc il rial/o degli -
affilti. II livello dell'indennizzo e dunque 
decisivo: esso non puo ricrinoscere e ri-
sarcire la rendita cnnsolitlala, ma deve ri-
durla in maniera drastica. II meccanismn 
di valulnzione proposto da. nni omunisti 
nella legge gia presentata el Parlamento ' 
realizza appicno, e senza arbitrarieta, un 
taglio radicale della rendita. Qucllo ap-
prontato dal governo, che prevede un rim-
borso a prezzi 1058 rivalutati, non realizza 
una riduzione abbastauza sensibile: cio 
costiluisce un punto delude del progetto e 
su qucsto punto la discussione e aperla c 
la soluzionc sara discriminante. 

La tcrza. decisiva queslione e quclla del 
titolo a cui te aree, dopo I'esproprio, ven
gono cedute per t'edificazione. La soluzionc 
proposta da noi comunisti c enntenuta an
che nella famosa legge Sullo e qtiella del 
diriito di superfieie. Lo aree vengono con-
ccsse in dirittn di superfieie (diritto com-
merciabilc o ereditario) per costruire un 
ccrto edificio consentito dal piano. II giorno 
in cui quell'edificio cessa di esistere il 
diritto si eslingue. Per impedire che si de-
termini un commercio speculativo su tale 
diritto, e necessario aggiungere Tobbligo 
della costruzione immedinta che sfniiti ap
picno i limiti fissati dal piano. La commis- •• 
sionc governativa. spaventata dal clamnre 
sollevato dalla destra, ha abolilo il diritto 
di superfieie. Piu di nnme pero die di falto. 
Perche, ddinendo I'esproprio, lo ha ,*ê o 
permanente nel tempo e dunque te aree 
verrebbero si concesse in diritto di proprie-
ta ma a titolo transitorio legato alia vita 
delTedificio. Cio che iniporta e appunto que
sto; e che parallelamente pcrmanga l'ob-
bligo aU'edificazione immediata i^condo i 
massimi consentiti. 

L'ultimo elemento discriminante e qucl
lo dei tempi di aituazione della riforma. 
Poiche la legge dovrebbe enlrare in fun-
zionc dopo la costituzione delle regioni e 
1'approvazione di norme regionali in mate
ria, di falto la nuova disciplina cntrerebbe 
in vigurc tre o quattro anni dopo I'appro-
\azione del Parlamento. Essa si troverebbe 
cosi di fronte, almeno nclle zone di rapida 
espansione, siluazioni ormai irrimediabil-
mente compromesse. Di qui la necessita, in 
tali zone, di una application* immediata 
del ntiovo regime. Lc disposizioni su que
sto punto rappresentano uno degli dementi 
migliori del progetto della commissione go
vernativa. Punto pero gravcmenie pregiudi-
cato dalfistituto degli esoncri, csteso 3 tutti 
coloro che gia hanno dirilti acquisiti a 
cosiniire e costniiranno nei prossimi due 
anni. E* su tale istituto, sulla sua estensionc 
nello spazio e nel tempo, che puntcra tra 
Faltro, con parlicolare tenacia, ta manovra 
di svuotamento delta legge. 

Rispetto a tutli questi dementi caratte-
rizzanti una tinea di riforma urbanistica, il 
progetto elaborato dagli esperli e ora se-
polio nelle segrete della maggioranza, rap-
presenta. come abbiamo via «ia chiarito. 
un possibile e fecondo terrcno di discussio-
ne. In due punti, qucllo del livello dell'in
dennizzo e quello dellcsonero. esso ci pare 
seriamente crilicabile c deve essere a no
stra awiso corretto secondo le linee piu 
organiche proposle dal gruppo comunisla. 
Su altri punli (ad esempio le di«po»izioni 
transitorie) esso ci pare fornire un conlri-
biito reale, una precisazione utile rispetto a 
quanlo finora si era elaborato. Cio che noi 
proponiamo e dunque una discussione im
mediata in Parlamento, un confronto fra 
quel progetto e il nostro. Ma la condizione 
pregiudiziale perche cio possa awenire e 
che si lengano ben fermi i capisaldi dell-i 
tinea di riforma: I'esproprio gcneralizzato, 
la transitoricla della cessione. la .imilazio-
ne at minimo degli esoneri. Svnolata, resa 
generica o ambivalenle su qaesti »unti, la 
legge governativa diverrebbc nn inutile e 
pcricoloso non senso. L l i c i o M a Q M 

senza compromessi 
Le linee di una nuova legislazione indicate in un 
odg - II 33 per cento del bilancio comunale impe-
gnato per combattere la speculazione sulle aree 

Dalla nostra redazione 

Per la prima volta dal 1962 

Passa in attivo ad aprile 

la bilancia dei pagamenti 
Per la pr.ma volta dal terzo 

trimestre d^l 1962 la situazio-
ne deUe cosidette • partite cor-
renti - della b.iancia dei paga
menti si e chiusa, nello scorso 
mese dl apnle, con un cotul-
gkente attivo: esattamente 15.8 
mUUrdi di lire Si tralta di un 
sintomo nuovo nella situazione 
economlca, del quale — per6 — 
e difficile dire la durata. Va 
comunque tenuto presente che 

nel febbraio dl quesfanno 11 
saldo tra i pagamenti fatti per 
acquisU all'estero e la valuta 
entrata per esportaziom chiu-
se eon un defic.t record di 103 
miliardi di lire Ne: successlvo 
mese di m a n o 11 deficit era 
calato a 90 miliardi. poi m apri
le e stato registrato U saldo 
attivo, appunto, di 15.8 miliardi 
di lire. Prendendo hi esame un 
periodo piu lungo si arrlva al 

nsuitato che nel primo quadri-
mestre del 1954 si 6 avuto un 
incremento del deficit pari al 
3 8 1 , mentre nello stesso pe
riodo del 1963 tale incremento 
aveva toccato e superato 
U lOOt. 

Rimar.e Invece gravLssimo il 
deficit della - bilancia alimen-
tare*, ossia aumenta lo sfasa-
mento tra la produzione agrico
la e i consumi alimentari 

BOLOGNA, 12. 
La giunta • municipale di 

Bologna, riunitasi ieri sera 
in seduta s t raordlnaria , ha 
deciso di par tecipare in for
ma solenne alia manifesta-
zione per una radicale rifor
ma della legislazione urba
nistica che la giunta stessa 
propose all 'INU di organiz-
zare. 

Al convegno, che si svol-
gera a Roma al teat ro Ehseo 
domenica 14 giugno, la giun
ta municipale di Bologna ha 
indirizzato un suo ordine del 
giorno. La delegazione della 
giunta sara formata dal sin-
daco on. Dozza, dal vice sin-
daco on. Borghese e dagli as-
sessori Bonazzi, Bondi, Cam
pos Venuti e Sar t i . ' 

L 'ordine del giorno, dopo 
aver annuncia to la decisto-
ne suddet ta , cosi prosegue: 
< La riforma radicale della 
legislazione urbanistica, rap-
presenta uno dei capisaldi 
fondamentali della politica 
amminis t ra t iva della giunta 
municipale di Bologna>, con-
fermata dalle decisioni uni-
tar ie espresse dai gruppi co-
munista , socialista, socialde-
mocratico e democris t iano 
del Consiglio comunale. 

< La A politica urbanist ica 
che la giunta municipale per-
segue puo essere sintetizza-
ta nella lotta che l 'Ente pub-
blico conduce oggi in nome 
della collettivita contro t pa-
tologici effetti della rendi ta 
fondiaria u rbana sullo svi
luppo delle citta e dell ' intero 
ter r i tor io nazionale. 

« Questa politica urbanis t i 
ca ha spinto la giunta ad una 
massiccia acquisizione di 
aree u rbane al pat r imonio 
pubblico, facendo a r r iva re 
gli invest imenti del se t tore 
alia eccezionale quota del 33 
per cento del bilancio comu
nale s t raordinar io per il '64. 
Questi ingentissimi finanzia-
ment i sono dest inat i , in pr i 
mo luogo, a real izzare l 'at-
tuazione della legge 18 apr i 
le 1962, n. 167, secondo il cr i -
terio fondamentale di conten 
dere quant i piu suoli e possi 
bile alia speculazione iramo-
biliare, facendo del p iano pe r 
le a ree della edilizia econo-
mica e popolare uno s t ru-
men to decisivo per la mo-
derna espansione della cit ta, 
diret ta dal l 'ente pubblico in 
nome della collettivita e sot-
t ra t ta agli interesst egoistici 
del monopolio delle aree. 

c La lotta aper ta alia ren
dita fondiaria u rbana ha con
sent i to alia giunta municipa
le una piu coerente difesa 
dei valori ambiental i del cen-
t ro storico e delle verdi col-
line bolognesi, e una politica 
piu organica di decent ramen-
t ro per le residenze, le In
dust r ie e in modo part icolare 
per le a t t rezza ture sociali e 
direzionali ». 

< E' in questo quadro che 
si colloca l 'iniziativa della 
giunta municipale di Bologna 
presso tut t i gli Enti locali del-
rEmil ia-Komagna per giun-
gere ad una pianificazione 
t e r r i t o r i a l a scala regiona-
le, che sia elaborata demo-
crat icamente dalle ammini-
strazioni elet t ive e non pre-
para ta in silenzio dagli orga-
m della burocrazia, che sta 
tesa fondamentalmente a con-
t ras ta re ed el imtnare gli 
squilibri economic!, che sia 
tale, in conclusione, da rea
lizzare la sintest fra la pia
nificazione t e r r i t o r i a l ai li-
velli comunale, comprensoria-
Ie e regionale ed una pro-
grammazione economtca de-
mocratica e ant imonopoli-
stica 

< Sulla base di questa po
litica urbanist ica costante-
mente affermata ed a t tua ta , 
la giunta municipale di Bo
logna e spinta oggi a chiede-
re con decisione al governo 
di accantonare ogni esitazio-
ne, di rompere ogni indugio, 
di respingere con sdegno i 
ricatt i , per r ispondere senza 
equivoci ne indulgenze alia 
forsennata campagna che la 
destra economica e politica 
ha scatenato per impedire la 
at tuazione della legge 18 a-
p n l e 1962, n 167 e Tappro-
vaztone della radicale rifor
ma urbanistica. 

€ Perche tale n forma ra
dicale possa effett ivamente 
essere realizzata e necessario 
che la nuova legge urbanisti
ca rispett i t r e criteri fonda
mental i II pr imo fra quesli 
r iguarda I 'esproprio genera-
hzzato di tu t te le aree dt t ra-
sformazione e di espansione, 
cioe a di re di tu t te le aree 
inedificate o costrui te la cui 
destinazione o dimensione .<ia 
difforme dalle previsioni di 
p i ano . ' - •• 1 

< II secondo cri terio e quel
lo relat ivo alia r iduzione del
la indenni ta di esproprio a 

quote sopportabili dalla col
lettivita A questo proposito 
e controversa l'ipotesi che a 
tali requisiti rispondn il va
lore accertato per I'area al 1 
gennaio 1958, valore che po-
trebbe rappresentare un in-
giusto premio per la rendita 
fondiaria ed uno sforzo ecces-
sivo per le amministrazioni 
comunali. 

< E finalmente il terzo cri
terio r iguarda il titolo di go-
dimento dei suoli urbaniz-
zati. Una condizione ideale 
per impedire la formazione 
di nuove rendi te e di super-
profitti edilizi a costruzioni 
ult imate, e senza dubbio rap-
presentata dairapplicazione 
obbligatoria del dir i t to di su
perfieie. Escludendo l'obbli-
go del dir i t to di superfieie, 
dovra essere assolutamente 
impegnat iva la utilizzazione 
immediata, da compiersi en-
t ro i termini indilazionabili, 
dell 'area ceduta in completa 
proprieta , al fine di impedi
re a lmeno un pericolosissimo 
accaparramento di suoli u r -
banizzati >. 
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Conclusa la battaglia elettorale ad Albano 
r ii i i i 

Pajetta:dalPaese 

Migliaia di persone han
no assistito al comizio 

di chiusura del PCI 

La FILLEA 
aderisce 

al convegno 
dell INU 

La SeRretena nazionale della 
F.I L.LEA ha inviato la pro
pria adesionc al Convegno in-
detto dall'Istituto Nazionale 
Urbanistica con il seguente te-
legramma flrmato dal suo se-
gretarto generate Elio Capo-
daglio: 

«At nome Fedorazione Ita-
liana Lavoratori Edili, - del 
Legno ed Aflini forte trecen-
tomila iscritti sono Lieto inviare 
piena adesione Convegno Na
zionale indetto dal vostro Isti
tuto per domenica 14 stop 
' Paese necessita nuova demo-
cratica disciplina urbanistica 
quale presupposto per nuova 
politica della casa et nostro 
sindacato est orgoglioso poter 
assicurare proprio contributo 
ad ogni iniziativa volta a que
sto fine *. 

Alia Commissione dei « 75 >» 

La maggioranza 
difende le 

alte indennita 
Respinto un odg comunista per la sospensione de
gli «extra» ai funzionari con stipendi superiori 

a 600.000 lire 
Un clamoroso episodio, che ha 

messo di nuovo in luce forti 
contrasti nella maggioranza go
vernativa, e avvenuto ieri in 
seno alia « Commissione dei 75 » 
che sta esaminando 11 bilancio 
dello Stato. Lo scontro e avve
nuto su un ordine del giorno 
presentato dai parlamentari co
munisti coo il quale si chiedeva 
che ai funzionari dello Stato 
con stipendio da 600 mila lire 
in su non venissero piu corri-
sposte le famose indennita ac-
ccssorie che aumentano di pa-
recchio le gia cospicue retribu-
zioni. Su questo punto sono in-
sorte drastiche divergenze che 
hanno condotto ad una dram-
matica sospensione della seduta 
protrattasi per piii di un'ora per 
dar luogo a febbrili consulta-
zioni fra i vari esponcnti del 
centro-sinistra. 

Illustrando 1'odg. il compa-
gno Barca ne ha sottolineato 
I'obiettivo. pur limitato. di - in-
trodurre un criterio moralizza-
tore nell'uso di indennita sulle 
quali non e'e nessun con troll o 
e che vengono ri partite secondo 
una pratica assolutamente arbi-
traria, la quale, di fatto, porta 
ad awantaggiare solo i piu alti 

r 
Delegazione 
economica 
ulliciofe 
in URSS 

Una importante missione 
di operatori economici i ta-
lianl parte domani da Mi -
lano per una visita nel l 'U-
nione Sovietica ove si t rat -
terra quindici giorni. La de
legazione, che e la pr ima 
a carattere ufficiale che si 
reca nel l 'URSS, e presiedu-
ta dal sen. Mar io Mart inel l i 
ed e stata realizzata dal-
I ' l .C .E . (Istituto per il com
mercio estero) su incarlco 
del ministero. 

Fanno parte della delega
zione — in tutto 80 persone 
— alcuni alti funzionari dei 
ministeri interessati, i l vice 
presidente della Confindu-
t t r i a , Quintieri , uno dei con-
dlrettorl general! d e l l ' I R I , 
Arena, II dott, Landolfi del-
I ' E N I . II dott. Sangrerti del
la Finmeccanica, II dottor 
Rlccl. dirertore dell 'Ansal-
do. in rappresentanza della 
Fincantier i . T r a le maggiori 
Industrie che hanno inviato 
loro delegati sono: la F I A T , 
la Ol ivett i , la Monteeatlnl , 
M gruppo Edison, la Snia 
Viscosa. la Chatll lon, la 
Bombrlni Parodi Delfino, la 
Necchl. la Magnetl Mare l l l . 
la Borlertl . Sono infine pre
sent) alcuni dlrlgentl delle 
maggiori banehe I ta l ian* . 

stipendi. Si tratta di affermare 
un principio, anche di dignita, 
secondo il quale il funzionario 
dello Stato che riceve piu di 
600 mila lire debba sentirsi Im-

f>egnato a dare alio Stato tutta 
a propria attivita. senza rice-

vere ulteriori compensi (gettoni 
di presenza superiori alle 100 
mila lire, indennita varie, ecc.) 
per 11 fatto di partecipare ad 
una riunione o ad una commis
sione. Si tratta anche — ha detto 
Barca — di indicare in modo 
semplice al paese dove possono 
essere r^penti senza difficolta i 
miliardi necessari per awiare il 
nassetto dei ferrovieri. Sarebbe 
grave, ha aggiunto il parlamen-
tare comunista. rispondendo al 
ministro Giohtti che chiedeva 
di rinviare tutto alia riforma 
della pubblica amministrazione, 
che una maggioranza, che non 
esita. in attesa della riforma, a 
manomettere i diritti dei pen-
sionati che percepiscono 15 mila 
lire, respingesse questo ordine 
del giorno-. 

Dopo l'intervento del com-
pagno Barca la maggioranza 
ha chiesto una sospensione 
della seduta per cinque mi-
nuti. Quando dopo un'ora di 
affannose consultazioni. la se
duta e ripresa la maggioranza 
ha dichiarato di non poter EC-
cettare l'ordine del giorno ed 
ha chiesto che fosse ritirato per 
essere sostituito con un gene-
rico ordine del giorno che in-
vita il governo. in *ede di ri
forma della pubblica ammini
strazione. ad esaminare il pro
blems dei livelli degli stipen
di dei dirigenti. 

II compagno Barca ha insi-
stito nella votazione rilevando 
tra 1'altro che l'ordine del gior
no comunista non cntra nella 
questione degli stipendi. che 
deve essere affrontata in sede 
di sutonoma trattativa con i 
sindacati. ma solo nella que
stione delle indennita acccs-
sorie non ricorrenti degli alti 
funzionari. indennita che pesa-
no per decine e decine di mi
liardi sul bilancio e sulle in-
controllate gestioni extra bi
lancio. 

Posto In votazione l'ordine 
del giorno — che era firmato 
dai compagni Barca. Raffaelli. 
Raucci. Failla. Maschiella e 
Leonard! — e stato lespinto 
eon 28 voti (tutti I gruppi del 
centro-sinistra) contro 19. Su
bito dopo. I'onorevole GioUtti 
ha dichiarato di accogliere 11 
generico ordine del giorno pre
sentato alia maggioranza 

Nel corso della seduta e stato 
poi approvato a maggioranza un 
o d g . presentato dal compagno 
Marras ed altri per 1'istituzione 
di un fondo nazionale di soli-
darieta per interventi in ngri-
coltura in caso di calamita na-
turali. Un ordine del giorno del 
socialista Riccardo Fabbri che 
chiedeva misure per favorire 
I'afflusso di risparmio alia cas-
sa deposit! c prestiti e stato 
fatto proprio dai compagni 
Raffaelli e Speciale. Messo ai 
voti l'o.d g. e stato respinto con 
i voti contrari anche del PSI. 

II * compagno N Giancarlo 
Pajetta ha concluso ieri sera, 
con un discorso a migliaia 
cli cit tadini che affollavano 
piazza Mazzini, la campagna 
del nostro par t i to per le ele-
zioni comunali ad Albano, 

Dopo un breve saluto del 
capolista del PCI, Dietrich, 
il compagno Pajetta ha esor-
dito sottolineando come do
mani si votera non solo do
po i comi/i che i vari par
titi hanno tenuto nella citta, 
ma soprat tut to dopo un sus-
seguirsi di fatti nei quali si 
« e ca la ta» l 'esperienza di 
ogni cittadino, di ogni fami-
glia, che hanno avuto la pos
sibility di costatare come non 
siano state mantenu te le pro. 
tnesse elettorali formulate, 
pr ima e subito dopo il 28 
aprile, da coloro che oggi 
chiedono ai lavoratori sacri-
fici e una « vita austera »; e 
come, invece, sia stata giusta 
l'analisi fatta dal nostro par
tito sulla si tua/tone, sul « mi . 
racolo > e sulle prospett ive 
che si aprivano. 

Richiamandosi ad un'in-
chiesta condotta dal settima-
nale YEspresso, dalla quale 
risulta che il 75 per cento de
gli interpellati ha risposto di 
r i tenere che sara il PCI a 
t r a r r e il maggiore vantaggio 
d a l l a situazione at tuale, 
Pajetta ha sottolineato come 
si illudessero coloro che ve-
devano nel centro-sinistra 
un mezzo per * svuotare » il 
nostro part i to. La verita e 
che i comunisti vedono giu-
sto perche sono sempre stret-
tamente collegati alle masse 
popolari, ed e per questo che 
hanno avuto il grande suc-
cesso elettorale del 28 apri
le; non cosi i fautori di una 
politica di vert ice che si ba-
sa sulla discriminazione nei 
confronti di un grande par
tito popolare, come il nostro, 
che ha dato prova di essere 
capace non solo di resistere 
tes ta rdamente a l l ' offensiva 
reazionaria, ma di andare 
avanti e di apr i re una stra-
da anche alle a l t re forze de-
mocratiche. Pajet ta ha de-
nunciato la politica della DC, 
basata sulla prepotenza e 
sulla volonta di umil iare e 
dividere gli altri ed ha ri-
cordato i gravi cedimenti del 
PSI di fronte alio scandalo 
della let tera di Colombo 
(«Non sono ent ra t i nella 
stanza dei bottoni ma, a quel 
che pare neanche nella cas-
setta delle le t tere * — ha af-
fermato applaudit iss imo), di 
fronte al rifiuto di por tare 
democrazia e pulizia nella 
Federconsorzi, di fronte. in-
fine, al regalo di altri miliar
di alle scuole pr ivate . Pajet
ta ha ricordato, a questo 
punto , anche la presa di po
sizione di Bruno Zevi, che si 
e dimesso dalla Gescal ppr 
protesta contro la prepoten
za dc e contro il fatto che si 
tengono inutilizzati centi-
naia di miliardi gia versati 
dai lavoratori . Come hanno 
reagito i dirigenti della de
stra socialista? Non gia po-
Iemizzando contro la DC: per 
esempio, il ministro Mancini 
ha negato alYAvanti! il di
r i t to di cri t icare il governo, 
il d i r i t to , cioe, di « dare fa-
stidio al manovra tore , spe-
cialmente quando sta fermo > 
e Palleschi si e scagliato con
tro 1'Alleanza Contadini che 
aveva protestato contro l'ope-
razione portata a te rmine al
ia Federconsorzi. 

Spet ta anche ai cittadini 
di Albano, che hanno, t ra 
1'altro, visto il fallimento del 
centro-sinistra nel loro co-
mune . contr ibuire a quella 
chiarificazione della situa
zione che non si e avtita al 
Par lamento , nonostante tut
to il par lare che se n 'e fatto. 
Non e vero che non esisto-
no al ternat ive alia politica 
della discriminazione antico-
munista e dei cedimenti alia 
prepotenza: bisogna che i co
munisti siano piu forti per-
ch6 i prepotenti si sentano 
d i re di no, quando e neces
sario e perche sia aperta la 
strada alia democrazia, alia 
unita, al lavoro comune di 
tut t i gli italiani. 

La campagna della 
stampa comunista 

La sottoscrizione 
a 100 milioni 

Alia data di ieri la sottoscrizione per TUnita c la stam
pa comunis*" nvpva r.igfiunto i 100 millonl. Si tratta 
dl un primo importante traguardo realizzato dl slancio. 
in poche sett'mane. E' interes3ante rilevare (come potra 
essere documentato dalla prima graduatoria fra lc (ede-
razioni clie pubblicheremo domani) che al ragglunal-
mento dei 100 milioni in cosi pooo tempo, hanno contri-
buito gran parte delle nostre organizznzioni. 

Alcune Fcderazioni in particolare hanno ottenuto dei 
risultati veramente eccellenti e in alcuni casl clamorosi, 
che testimoniano da soli delle grandi possibllith che si 
ofTrono al Partito e della giuste^za di aver posto I'obiettivo 
di un miliardo e mezzo. 

Ecco alcuni esempi fra i piu slgnlflcativl: 

l U n m U : a l ) e ] 2 d ! i e r l a v e v a v e r s a t 0 alia Ammini
strazione centrale del Partito circa 16 milioni di lire, oltre 
un terzo deLTobbiettivo che 6 di 45 milion:; 

IHKAIlIU: s o n o s t a t i s0ttoscritti oltre 2 milioni di lire 
che rappresentano circa il 35% deirobbiettdvo. La Sezio-
ne dl San Marzano, in provincia di Taranto, ha telesjra-
fato ieri a Togliatti per annunclargli di aver reabzzato 
robbiettivo: 

DtnUHlYlU: h a versato una somma superioro ai 2 
milioni di lire, corrLspondenti al 26,7% del totale da rag-
giungere; 

BIFILA-
* la somma versata e superiore ai 2 milioni 

e mezzo, pari al 25% deU'obbiettivo; 

URIOIANU: fe f r a l e p l c c o i e F e d e r a z i o n i q u e i ia che 
ha ottenuto finora un risultato piu lusinghiero: il 20% 
deU'obbiettivo. 

I comizi del PCI 

i 
Is 
I] 
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OGGI 
Sesto Fiorentino: Al icata . 
For l i : Ter rac ln i . 
Cascina ( P i s a ) : Secchla. 
Crotone: Bonifazi. 
Pistoia: Gallo. 
Bologna: Magnanl . 
F e r r a r a : Perna - Roffi. ' 
Montecalvoli ( P i s a ) : Raf

fael l i . 
Genazzano ( R o m a ) : Ranall i 
Gerano ( R o m a ) : Vicchl . 

D O M A N I 
Firenze: Al icata. 
Venezia - Mestre: Amendola 
Cosenza: Berlinguer. 
Aqui la: Bufalini. 
Mi lano: Nat ta . 
Bar i : Reichlin. 
Cesena: Terrac in i . 
Pontenure (P iacenza) : Be-

nocci. 
Iseo (Bresc ia ) : Brambi l la . 
Fossano (Cuneo): Calandro-

ne. 
Capolona (Arezzo) : Caputo. 
Foggia: De Luca. 
Pontassieve: Gallo. 
Pav ia : Laiolo. 
Lecco: Montagnani. 
Bergamo ( r ionale) : Eliseo 

Mi lani . 
Ostia ( R o m a ) : M a m m u c a r i . 
Comacchio: Perna. 
Castel lammare di Stabia: 

Pavolini. 
Pescasseroli (Avezzano): 

Rosini. 
Sanremo: G. Rossi. 
Coldirodl ( I m p e r i a ) : G. 

Rossi. 
Trela ( M a c c r a t a ) : Schlap-

parel l i . 
Capistrello (Avezzano): 

Spallone. 
Reggio E m i l i a : Zanti - Lu-

soll. 

L U N E D I ' 
Torino: Colombl. 
Ancona: Ingrao. 
Candia Lomell ina ( P a v i a ) : 

N Brambi l la . 

Roma - Tufel lo: Curzl . 
Borgo Frat t l (Ravenna) : 

Bandoli. 

M A R T E D P 
Roma: Amendola. 

M E R C O L E D P 
San Pancrazto (Ravenna ) : 

Curzl . 
Lugo: Brandalesl. 

G I O V E D I ' 
La Spezia: G. Napolitano. 
Ravenna: Curzl . 

Lunedl si svolgera II Co-
mitato regionale delle Mar-
che (Ancona) con all 'ordlne 
del giorno: « La campagna 
della stampa comunista ». 
Partecipera II compagno 
Ingrao. 

Martedl si svolgera quello 
della Lombardia (Mi lano) 
con il compagno Curzl . 

Federazione 
di Napoli 

O G G I 
Resina: Bronzuto. 
Castelcisterna: Gomez. 

D O M A N I 
5. Sebastiano: Caprara . 
Pompei: Dello lacovo. 
Cimit i le: Bronzuto. 
6. Giuseppe Vesuviano: do* 

mez. 
Camporano: V lv lan l . 
Bruno Nevano: Abenante. 
Forio d' lschia: llio Danlele. 

• * • 

Altr i comizi si svolgeran-
no nelle Federazioni di M i 
lano, Genova, F e r r a r a , I m 
peria, Matera , Catanzaro, 
Cagl iar i , Brindisi, Pescara, 
Novara, Pavia , Brescia, Ve
rona, Mantova, Treviso, 
Pordenone, Savona, Reggio 
Emi l ia , Messina, Palermo. 
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L# UNURI contro 
il finonziamento 

della scuola 
privata 

La g.unta dellUNURI ha 
cmesso ien sera un comunicato 
in cui si eondanna il previfito 
aumento della speja a favore 
della scuola privata^ L'attuale 
giunta dellUNURI — die* fra 
1'altro il comunicato — ritiene 
poi t.camente instostenibile ogni 
incremento di spesa a favore 
della scuola privata data l'at
tuale situazione di carenza e 
di crisi in cui versa I'istruzione 
pubblica. che abbisogna di ur
gent! finanziamenu e radicali 
riforme -

Un ordine del giorno contro 
l'aumento del flnanziamenti 
alia scuola privata. nrevisto nel 
bilancio Drwe.ntato dal governo. 
e stato votito anche dalla pre-
sidenza dell'UGI. 

In vista del congresso dc 

Nuove polemkhe tra 
fanfaniani e dorotei 

Reciproche accuse di « pressioni» sui 
delegati ai congressi provinciali 

Si vanno intensificando — 
nella prospettiva del congres
so dc — le polem.che fra gl: 
esponenti delle vane corrcnt; 
s:a sul sign.ficato dei vott rac-
colti nei congressi provinciali e 
locali (e sulla stessa regolanta 
delle votaziom) sia sui temi po-
litici. 

In particolare vlolente. nelle 
ultime ore. le polemiche fra 
fanfaniani (-nuove cronache-) 
e moro-dorote? <- -.mpegno de-
mocratico-). Secondo le agen-
zie di stampa ten. dopo aver 
forn:to i dat: di 23 congressi. 
il vice segretano organizzatlvo 
Arnaud (fanfantano) ha attac-
cato violentemente «un qua-
Iificato csponrnte di impegno 
democratico - il quale aveva 
aflermato che gli spostament; 
dl voti veriflcatisi nelle assise 
provincial! nspetto alle assem-
blee sezionali sono da attnbui-
re a • pressioni • dei fanfania
ni e di rappresentanti le altre 
rorrcnti dl minoranza. • Que-
sto deUe pressioni e un capitolo 
che era mcallo ianorare — ha 
dichiarato Arnaud — esso in

fatti e assai piit esplosivo di 
quanto possa immaginare I'au-
torevolc esponente di "impe
gno democratico" e potrebbe 
condurre molto lontano nella 
polemica congressuale ». 

Per parte sua 1'on. Flaminio 
Picco!: — che i appunto un 
-autorevole esi>onente- di -im
pegno democratico- — ha nla-
sciato una Iunga dichiaraz-or.e 
sui term politic! congressuah. 
Resp-.nte le accuse di - mode-
ransmo • egli a sua volta accusa 
gl: avversan di corrente di fare 
delle - divquisizioni nominoli-
stiche demagogiche • cioe :n 
sostanza di utilizzare le recenti 
vicende parlamentari e in par
ticolare lo scandalo Colombo ai 
fini della polemica interna di 
part to - l.egare inxieme (co
me si fa da qualche parte) — 
dice Ton Piccoh — le sttua-
zioni e le responsabilild della 
immediata contlngenza politica 
alle posuioni congressuali per 
scoraggiare e mfrangere moti-
vl di serieta e di fedelta della 
scelta... non c attm di patrio::t-
smo di part i to- . 
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di Maurizio Forrara 

// «grande sonno» 
, - < 

e incrinato 

« 

LUCCA — Una veduta aerea dell 'Anfiteatro romano. 

II movimento operaio, con 

paziente ostinazione, sta 

creando qualcosa di nuovo 

nelle campagne e nelle 

fabbriche delfisola «bian-

ca» di Lucca - L'esperimen-

to del centrosinistra nel 

clima «rosso» di Viareggio 

VIAREGGIO — Un'immagine della spiaggia. 

Dal nostro inviato 
LUCCA, giugno. 

Dopo tanta Toscana « rossa >, 
un'isola bianca: Lucca. Un viag-
gio a Lucca e un po' un salto 
nel passato. Non nel passato bril-
lante di quando Lucca teneva te
sta a Firenze e Pisa, emergeva 
nell'industria e nei commerci, 
esportava, reagiva con la Rijor-
tna protestante all'oppressione 
della Chiesa romana. 11 passato 
di Lucca che oggi ti viene incon-
tro quando penetri nella cerchia 
di mura die la rinserrano e quel-
lo della Controrijorma che qui 
vinse due volte; una prima re-
staurando la dittatura oligarchica 
dei signori fedeli al Papato, una 
seconda spezzando con la vio-
lenza le rivolte degli «straccio-
ni », i tessitori poveri che per 
un anno, dal 1531 al 1532 tennero 
la cittd in ribellione. Per liqui-
dare il tnoto dei « tessitori-conta-
dini > la nobiltd lucchese ju dra-

istica. Vietd la tessitura nelle cam-
\pagne, interdisse Vaccesso alle 
[cariche pubbliche ai contadini e 
lot loro discendenti. 

Da allora comincio la decaden-
za di Lucca: < calvinisti » e « tes
sitori > presero la via dell'emi-

j grazione, si spinsero oltre VEuro-
\pa jino in America dove jonda-
rono industrie e banche. Lucca 

\$jiori, la popolazione agricola, si 
rigonjid, i ceti urbani deperiro-

\ no. Cominciava il « grande son-
no* di Lucca, la sua provincia-

| lizzazione economica, la sua di-
pendenza da un'agricoltura pol-
verizzata e povera. La ventata 

.napoleonica, le riforme di Leo-
poldo e i ran sprazzi di libera-
lismo risorgimentale contarono 

\poco, non risollevarono mai le 
cittd. che resto per sccoli in un 

[angolo morlo nel quale si moltt-
Iplicavano le chiese (una novan-
\tina, in junzione, ce nc sono 
\oggi), si diradavano le file del-
; T« intellighenzia y e la vita si sta-
bilizzava ad una quota di aurea 

! mediocrita; in un'atmosfera ra-
I rejatta. 

Oggi Lucca e* una « bella ad-
\ dormentata »: e il centra piu de-
mocristiano e piu povero di tutta 
la Toscana, dove la DC coltiva 
accuratamente il letargo, scam-
biato per < pace sociale >. II 
« grande sonno >, perd e incrina
to, e quando i discendenti degli 
« straccioni * cinquecenteschi si 
risvegliano, ogni tanto janno cor-
rere brividi nelle schiene cleri-
eali. Ancora sussultano, nella 
quiete marmorea dei loro palazzi 
del duecento, i notabili lucchesi, 
al ricordo di come le operaie del
la € Cucirini-Cantoni *, due anni 
fa, invasero le vie silenziose del 
centro-museo della citta, risve-
gliandole coi loro jischietti, le 
grida contro i padroni, la loro 
« ribellione > politico. E perjino 
la roccaforte di Bonomi che im-
prigiona le jorze contadine lo-
cali nel loro povero sonno da 
incubo, ha dovuto registrare del-
le incrinature politiche 

Tl potere bonomiano nelle cam
pagne della Garjagnana e della 
Lucchesia e ancora uno * strapo-
tere >, e vero. Ma e anche vero 
che, per la prima volta, dopo 
anni e anni, dinanzi al « coltiva-
tore diretto > (che non riesce a 
comprendere come mai piii da 
potere alia DC e piu resta po
vero), si presenta una scelta. Con 
pazienza ostinata I'AUeanza Con-
tadina, nelle ultime elezioni per 
le « Mutue > 6 riuscita a jarsi co-
noscere da tutti praticando, dap-
pertutto, incrinature nel massic-
cio monopolio bonomiano. Se nel 

1961 Z'Alleanza era riuscita a pre-
sentare solo otto liste, nel 1964 
ne ha presentate 13. Se nel 1961 
aveva ottenuto il 7,5%, nel 1964 
ha ottenuto il 10,35. E' poco, an
cora, per scuotere un « sistema > 
teologico-poliziesco. 

Un'analisi anche rapida sullo 
stato dei coltivatori diretti luc
chesi, dice che se le condizioni 
politiche del loro risveglio sono 
ancora jragili le loro condizioni 
di « classe» cominciano a jarsi 
chiare. Sono si, c tutti proprie
tor! > (anche se « enjiteutici >) 
i contadini lucchesi. Ma cid non 
li redime dal peso di una condi-
zione di miseria sostanziale. Se 
non e un < padrone > a sfruttarli 
direttamente, le jorze che ten-
gono giu. i loro redditi e li bloc-
cano su una terra ingrata e ac-
cidentata non scno per questo 
meno jorze « di classe » privile-
giate. I padroni effettivi dei 
« coltivatori diretti * sono quel 
colossale ente ajfaristico che e 
la c bonomiana >; sono gli ammi-
nistratori clericali che fondano 
il loro potere sul letargo conta-
dino; sono i monopoli industriali 
che.pompano risorse e danno m 
cambio un poco di spolverio. 
Quando si renderanno conto, jino 
in jondo, che possedere la terra 
in un clima politico e sociale 
puramente clericale e capitalisti-
co pud risultare come possedere 
una cassajorte vuota, anche i 
contadini lucchesi si muoveran-
no piu di quanto non si muo-
vano oggi. 

Regime di 

«enfiteusi» 
Dal punto di vista sociale la 

condizione del coltivatore diret
to lucchese k bassissima. Circon-
dato da < istituzioni * democri-
stiane e costretto, dopo secoli, a 
vivere in un regime di «enji-
teusi *. Tale sistema, rajjorzato 
dalla legislazione reazionaria ja-
scista nel '42, non e stato mtac-
cato neppure dalle c leggi agra-
rie * del centrosinistra che non 
hanno abolito Vobbligo del con-
tadino di pagare ancora agli enti 
ecclesiastici i c livelli > (c'e ad-
dirittura un ujjicio apposito nel 
comune di Lucca, per riscuotere 
dai contadini le prebende che 
spettano a parrocchie e conven-
ti). Fa quasi ridere Yidea che in 
Italia, nel 1964, ad alcuni conta
dini tocchi ancora pagare i re-
sxdui di antichi obblighi del '600. 
Ma si tratta del lato grottesco 
dt un problema assai piu vasto: 
quello della mancata evoluzione 
di un progresso reale che incide 
sulle popolazioni in maniera as
sai piii pesante. La questione £ 
che, egemonica com'e, la politi
co democristiana a Lucca e un 
esempio di passivo adjittamento 
ad una realta immota che si ha 
interesse a non risvegliare. 
Avendo in mano tutte le leve del 
potere, centrale e locale, con il 
controllo diretto su decine di 
banche, Vappoggio assoluto di 
Acli e Curie, la DC a Lucca non 
e riuscita a combinare nienle. 

Ovvero qualcosa ha c combi-
nato *. A Lucca ci sono non sol-
tanto i redditi agrari piu bassi 
della Regione, ma, caso abba-
stanza raro in Toscana, si sente 
perjino la presenza del MSI e 
della CISNAL, nelle /abbriche e 
tra i giovani. E anche questo 6 
un regalo politico della DC che 
qui ha delegato il potere alia sua 

« proiezione nelle « campagne » 
(come la dejini Moro) la < bo
nomiana >. 

Nelle mani dispotiche e inabi-
li della « bonomiana » la campa-
gna della Garjagnana e della 
Lucchesia ja pietd. Erano aid ab- . 
bastanza malmessi gli « enjiteii-" 
ti > lucchesi. Ora vivono di red
diti indecenti e gravemente in-
dicativi di cid che capita quan
do la DC e praticamente sola a 
decidere, senza una controspin-
ta, di classe e politico, che le 
contesti il potere discrezionale. 
Anche le pubblicazioni della Ca
mera di Commercio, pur nel loro 
timido jrasario, sono signijicati-
ve, riportano dati penosi. Nella 
Garjagnana il 99 per cento della 
proprietd e injeriore ai 20 ettari, 
e c la produtt ivi ta media dei ce-
reali si attesta — dice il dott. Se-
condo Aragrande in una comuni-
cazione al Congresso nazionale 
della Selvicoltura — su valori 
molto bassi, tanto che si ricava 
a stento, per esempio, t re volte 
tanto la quanti ta di grano semi-
n a t a » . Si notano nella zona si 
dice poi < alcune particolarita ne
gative; come la modesta abita-
bilita di molle case rurali (in 
sostanza cascano a pezzi - ndr ) 
la trascuratezza delle strade vi-
cinali (risalgono a Napoleone -
n d r ) , la frequente labilita dei 
terrazzamenti (jrana tutto, di-
ciamo la veritd - ndr) >. E cost 
via. 

La € pacchia > deali « anni bel
li > democristiani e tale che, nota 
lo stesso autore c la polenta di 
farina dolce (le castagne - nd r ) 
costituisce, ancora oggi, la base 
delFalimentazione di buona par te 
di quelle popolazioni >. Ma per
jino le castagne, sotto Voculata 
amministrazione dc della cosa 
pubblica, nella Garjagnana peri-
scono. Una serie di incurie hanno 
< impoverito la colt re umicola >, 
dice il Nostro, per cui anche i 
castagneti «sono lasciati invec-
chiare e la coltura. invero, corre 
il pericolo di una distruzione to-
tale che. secondo alcuni tecnici, 
la potrebbe fare sparire entro 
alcuni decenni» . Ma se le casta
gne imputridiscono, la pastorizia 
non prospera, avverte I'Autore: 
il quale injorma pudicamente 
che « la situazione degli alleva-
menti offre una prova della mo-
derna decadenza della pastorizia 
nella zona >. E giu una serie di ci-
jre rovinose. In sintesi, la Gar
jagnana appare un disastro, dato 
anche * l ' isolamento dei centri , 
la scarsezza di vie di comunica-
zione, la deficiente rete distri-
butiva delle merci e servizi >. 

In conclusione non si ruole 
semplicisticamente dedurre che, 
come due piu due ja quattro e 
tutta colpa della DC Non vo-
gliamo sottovalutare Vingratitu-
dine della terra, Varretratezza 
dei sistemi di coltivazione, ecc. 
Ma — dedotti i jattori oggettwi 
— il conto sulle responsabilitd 
del permanere e peggiorare di 
questi jattori oggettivi torna 
sempre a carico di chi ammini-
stra queste zone, da anni, in re
gime di totale potere, respin-
gendo con stizzosa ottusitd, ogni 
proposta di innovazione, igno-
rando anche Z'abc di cid che vuol 
dire una « rijorma di struttura >. 
E' chiaro dunque, che di tutto 
questo rouinio che e* Vagricoltura 
dei c coltivatori diretti » lucche
si, una parte essenziale di re
sponsabilitd spetta alia DC e alia 
sua paura di modernizzare, di 
intaccare strutture secolari, nel 
terrore che il letargo delle plebi 

del contado si' rompa. E se si 
rompe, allora addio dominio as
soluto. Se anche in Garjagnana 
e in Lucchesia — rajgionano i 
democristiani — dovesse arrivare 
la < rijorma » e il c progresso > a 
noi, in Toscana, il voto chi ce lo 
da piu? Da un certo punto di vi
sta, non c'e che dire, il ragiona-
mento non ja una grinza. Tutto 
sta a vedere ancora per quanto 
tempo la politico del < quieta 
non movere » resisterd. 

II caso della 
«Cucirini» 

/ tempi cambiano, malgrado 
tutto. Oggi nella parte di provin-
cia di Lucca che i dc controllano 
in modo assoluto, qualcosa — co
me si e visto — sta gid cambian-
do, nel settore jondamentale delle 
campagne. Nelle jabbriche, poi, 
(in quelle poche che i privati 
hanno trovato conveniente eri-
gere o rimodernare) la consape-
volezza che il * sonno > dei lavo-
ratori e letale per i medesimi sta 
jacendosi strada nelle masse ope
raie. II caso della c Cucirini > ha 
jatto scalpore e scuola. Ma non 
e il solo: anche se la classe ope
ra ia della provincia di Lucca non 
ha raggiunto dappertutto la ma-
turitd necessaria per rompere la 
crosta. Talora — rovesciando la 
situazione che c'e in tutta la To
scana — vi sono anzi maestranze 
che accettano di * monetizzare > 
le proprie rivendicazioni base 
per un maggiore potere sul luogo 
di lavoro (e accaduto alia Lenzi, 
per esempio, dove mentre il sin-
dacato chiedeva di • ancorare il 
salario al rendimento operaio la 
Commissione interna ha invece 
trattato direttamente con la Di-

'• rezione, accettando di chiudere 
la vertenza con 4.000 lire di au-
mento). 

Ma non e questa la regola. An
che nelle jabbriche della provin
cia di Lucca si ja strada la consa-
pevolezza del valore generate, 
« di potere ». delle lotte operaie. 
Alia SMI, per esempio, erano sta-
ti minacciati 350 licenziamenti; 
la Commissione interna, rieletta 
per la prima volta nel 1963 (e 
con maggioranza alia CGIL) e 
riuscita a bloccarli. Ma la situa
zione generate resta pesante, la 
* linea Carh * — data la situa
zione politico — trova qui piii 
agevolmente la sua strada. E la 
minaccia dei licenziamenti, delle 
riduzioni degli orari, tncombe su 
tutta la gid jragile industria lo
cale. Nel mese di aprile gid i dati 
sulla disoccupazione (giovanile, 
soprattutto) jornivano la cijra 
preoccupante di 8.500 unitd. 

In queste condizioni, mentre 
la D. C. aumenta il peso della 
sua mano, il mommento operaio 
(che anche a Lucca e andato 
aranti. si badi. c il 28 aprile 
1963 il PCI e passato da 36.000 
a 42.000 voti) ra strutturando 
sempre meglio il suo collega-
mento con le masse. Il movi
mento sindacale, poi, cerca di 
costruire, giorno per giorno, con 
pazienza ostinata, la sua pro-
spettiva. Successi non sono man-
cati. La * bonomiana * spadro-
neggia, ma deve jare i conti, 
sempre piii, con la Alleanza: i 
padroni sono molto ben protetti, 
ma — dal 1960 in poi — non 
giocano piu sul velluto, devono 
jare anch'essi i conti con mae
stranze che non sono piii le stes^ 
se di died anni fa; $i organiz-

zano, creano commissioni Inter
ne, lottano, chiedono una esten-
sione dei loro poteri, vogliono 
contrattare le qualifiche, i cotti-
mi, i premi di produzione. II 
duello sard lungo, difficile, pie-
no di insidie. Ma anche a Luc
ca, nel silenzio catacombale di -
strade, piazze, chiese e spalti su 
cui spira un clima immobile, il 
passato duro a morire comincia 
a mostrare la corda. 

Anche Viareggio e in provin
cia di Lucca. Ma qui, senza fa
re torto al capoluogo insigne, 
Varia e un'altra. Anche qui la 
D. C. e jorte; ma governa con 
il centrosinistra e ha un sinda-
co talmente juori della realtd 
che quando seppe la terribile 
novitd che il PCI aveva una sua 
€ cellula » nel Comune, stette li 
li per svenire. Ma la realtd di 
Viareggio non e ne la D.C. ne 
il centrosinistra. L'aria di qui 
e quella di tutto il resto della 
Toscana, un clima vivace, mo-
vimentato, c rosso *. A pochi 
chilometri dal centro storico del 
clericalismo toscano e dalla roc-
cajorte di Bonomi, qui il rap-
porto e un altro. Se a Lucca la 
D. C. ha la jorza di trasjormare 
in jatti cittadini le piii tetre 
processioni medioevali, qui i 
preti piit svegli, se vogliono non 
perdere il passo, devono parte-
cipare ai cortei di protesta dei 
cavatori di mar mo, dei pesca-
tori, degli operai dei cantieri. 
Ho incrociato uno di questi pre
ti moderni. juggevolmente, sul 
molo. In bicicletta, affaticato e 
gioviale, scambiava battutc jra-
terne con un qruvpo di consi-
glieri comunali comunisti ch'e-
rano con me. tutti personaggi-
chiave della Versilia, alcuni en-
trati perfino nella letteratura e 
nella legqcnda locale come pro-
tagonisti del Clandestino di 
Tobinu. 

Se a Lucca c'e una D. C. eqe-
monica, di destra, che tira 
avanti cinicamente per la sua 
strada senza badare a nessuno, 
qui il volto del potere e tipico 
del centrosinistra moroteo. Ce 
incertezza, mancanza di pro-
spettive, amministrativismo ti
mido che non compensa i debiti 
con te idee buone per sanarli. 
In sostanza il Comune lascia che 
le cose vadano per la loro china. 
non sfrutta le due grandi chiavi 
di prosperitd che avrebbe in 
mano (turismo e prsca) e non 
riesce a jar beneficiare la citta 
della presenza di nuove e vec-
chie industrie (dal monopolio 
del marmo, Henraux, ai nuoci 
impianti di calzature e maglie) 
che hanno trasjormato Vantico 
< hinterland > contadino. E' un 
centrosinistra particolarmente 
squallido, quello di Viareggio; 
vive alia giornata. 

Cid che oggi Viareqgio e net 
fattt, un centro turistico e di 
pesca che zoppica da tutte le 
parti, il centrosinistra lascia 
che sia. A Viareggio per esem
pio c'e la pri*pettiva di un tu
rismo montano splendido con le 
Alpi Apuane a pochi chilometri. 
Ma sono terra di nessuno, domi
nio dei padroni del marmo, che 
non soltanto non fanno le strade, 
ma le chiudono, esigono « pedap-
gi» medioevali. E cost per il tu
rismo marino. Ho parlato a lun
go dell'argomento con due 
«gross!» della materia: il ge-
store del piii bell'albergo di 
Viareggio e il vicepresidente dei 
commercianti. La parola « p r o -
grammazione > sgorgava come 
conclusione razionale al termi-
ne delle loro analisi del per che, 

con i «numer l * che ha, Via
reggio e condannata a vivere 
con il frutto difficile del lavoro 
di due mesi Vanno, tanto quan
to dura in sostanza la breve 
* stagione ». 

Ne il Comune ne VAzienda 
turistica si sono mai posti il 
problema di •sfruttare, anche 
per i restanti died mesi dell'an-
no, le strutture turistiche lo-
cali. E cost, malgrado gli affol-
lamenti estivi, gli alberghi vi-
vacchiano; forse sono non sol
tanto troppi per rcggere, tutti, 
died mesi senza luvorare, ma 
sono certamente malissimo pro
tetti da una politico turistica 
alia carlona, disorganica, che si 
affida alia meteora del luglio-
agosto e poi scompare. 

In quanto alia flottiglia di 
pesca le cose si toccano con ma
no. 11 porto e un intaso sconcer-
tante di c barche * da miliarda-
ri e di trabiccoli sgangherati 
per pescatori. Viareggio e, dopo 
Chioggia e San Benedetto del 
Tronto, il piii grosso porto di 
pesca italiana. Ma basta control-
lame le strutture invecchiate 
per capire perchc in Italia si 
mangia pesce norvegesc o sve-
dese. In realtd I'attrezzatura e 
pietosa, il lavoro e artigianale 
e costringe all'escrcizio della 
< piccolo pesca », taglia fuori la 
grande valvola della «pesca 
oceanica >, per In quale Viareg
gio potrebbe benissimo essere 
organtzzata. Sulla cinquantina 
di pescherecci viareggini, la vi
ta e bestiale, i redditi sono di 
tipo mezzadrile con un riparto 
ingiusto (il 44 per cento all'e-
quipaggio e il 56 per cento al-
Varmatore). 

Redditi 
di fame 

Le condizioni dei pescatori 
< a fonte luminosa » (le c lam-
pare ») sono ancora piii dure. 
Vn marinaio di lampara prende 
1400 lire al giorno, un caposci-
vido 1 600. Quando e malato o 
infortunato. la diaria giornalle-
ra arrica a settecentotrentacin-
que lire al giorno. Quando II 
mare e mosso, e non si lavora, 
riceve una < pandtica» di 200 
lire! Sui redditi di fame che d*d 
la pesca, pesa la mano del mo
nopolio e della selva della di-
stribuzione parassitaria e specu-
lativa. Il Comune, che avrebbe 
i poteri necessari per mettere 
ordine nel mercato (che da po
co guadagno al pescatori e al-
za il prezzo per i consumatori) 
ha sempre respinto, perd la pro. 
posta di organizzare, in forma 
cooperativa e democratica. la di-
stribuzione. Come e noto, gli 
speculatori-grandi clettori non 
si toccano. 

E cost, affidata alia vita pre-
caria di strutture economichc 
abbandonate a se stesse, Viareg
gio, prima del « boom > est i ro 
e sempre trepida, in attesa. Se 
la valanga di turisti, toscani e 
stranieri, si riverserd nei fatali 
due mesi sulla Versilia in per-
centuali leggermente minori, 
sard la crisi, perche troppo an-
gusto e il margine di tempo su 
cui si fonda Vattivitd essenziale 
della cittd, costretta controvo-
glia a subire I'angoscia di una 
attesa passiva degli eventi che 
le recherd la « stagione ». 

Maurizio Ferrara 

Agrigento: clamorosa 

denuncia dei Carabinieri 

Associazione 
» a delinquere 

sindaco e due 
assessori dc 

Gravi irregolarita riscontrate nella gestione 
dei cantieri-scuola • Denunciati anche nume-
rosj funzionari comunali - Lo scandalo si ricol-
lega a quello piu vasto emerso dalle risultanze 
della commissione di inchiesta sul Municipio 

di Agrigento 

Dalla nostra redazione 
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II sindnco di Agrigento, y0_ 
ti, il vice sindaco c asbus'-ore 
ni LL PP.. Custiglionc, e l'as-
st'bsore alio Finan/e, Grillo 
(tutti e tre democristiani), e 
inoltre il capo dell'ufficio 
tecnico del Comune, niRefiner 
Giuseppe Messina, cinque geo-
metri dello .stesso ufficio e 
otto impiegati comunali, sono 
stati denunzintt dal nuclco 
di polizia giudi/iaria dei cara
binieri al Procuratore della 
Repubblica di Agrigento per 
rispondere di quattro gravi 
reati: associazione a delin
quere, peculato. concussione e 
omissione di atti. Nel rappor-
to inoltrato alia Magistratura 
1 carabinieri denunziano per 
filo e per segno le gravi ir
regolarita riscontrate nella 
gestione dei cantieri-scuola 
del Comune durante il bien-
nio 1961-02 Le irregolarita 
riguarderebbero forniture e 
fatture falbe. pagamento di 
materiali da costruzione non 
impiegati. fittizi rapporti di 
lavoro instaurati con operai 
fasulli che, pur non andando 
al lavoro, ricevevano egual-
mente In retnbuzione. 

I particolari della denunzta, 
trapelati stanotte ad Agri
gento, non sono stati resi noti: 
ma la vicenda, gia grave per 
se stessa (basti considerare la 
denunzia per associazione a 
delinquere), ha un eccezionale 
valore se si collega al piu 
vasto scandalo deU'allcgra ge
stione del Comune, che gia tre 
mesi fa era scoppiato con la 
pubblicazione del rapporto 
conclusivo (che VUnita ri-
portb gia allora per ampl 
straici) della commissione dl 
inchiesta al Municipio di 
Agrigento, ordinata nel qua-
dro delle misure moralizzatri-
ci e antimafia sollccitate dal-
1'opposizione comunista. e pre-
sieduta dal vice prefetto dot-
tor Paola. Infatti, nel rap
porto della commissione (ora 
trasmesso dal Presidente del
la Regione alia Procura della 
Repubblica di Agrigento per 
valutare la sussistenza di rea
ti di carattere penale) Foti, 
Castiglione e Grillo erano in-
dicati come i maggiori re-
sponsabili di una serie dl 
atti che avevano — citiamo 
testualmente — «implicita-
mente incoraggiato gli abu-
si •». * Gli amministratori — 
era detto ancora nel rapporto 
della commissione — hanno 
fatto a gara nell'accordare fa-
cilitazioni e benefici di ogni 
genere in contrasto con la leg-
ge» e. di fronte alle infrazio-
ni. essi -hanno continuato 
ad apportare riduzioni alle 
cauzioni. ad approvare pro-
getti in sanatoria, a concede-
re deroghe per costruire ad 
una altezza maggiore di quel
la consentita ». Insomma - cia-
scun componente dell'impe-
rante gruppo assessoriale. for
se per non essere da meno 
deU'altro. ha ritenuto. in vir
tu della delega ricevuta, di 
accordare le ben note facili-
tazioni -. 

La Commissione indicava 
per nome c cognome i prin-
cipali responsahili dell'allegra 
gestione municipale di Agri
gento: - I I sindaco. insieme 
col vicesindaco. prof. Casti
glione. con gli assessori ing. 
Vaiana e dott. Grillo. cosl ope-
rando. non hanno certamente 
contribuito ad assicurare, nel-

l'lntorossp del cittadino, una 
disciplmn urbam&tica ••. 

Eufemistm a parte, ci-co so
lo un esempio di « di.sciplina »: 
1'ing Vaiana, oia assessore 
alia Samta, ma gia as.scssore 
ai Lavori Pubblici, veniva 
qualiiicato dalla Commissione 
d'inchic.sta come •< professtom-
.sta di liducia. progettista e di-
rettoie dei lavori- proprio di 
quelle imprese responsabih 
delle piii gravi violazioni al 
piano regolatoro e alle norme 
cdili7ie. Ebbene, Vaiana, che 
e l'unico della partita che non 
risulti coinvolto nella bporca 
faccenda dei cantieri-scuola, 
ha anche lui tuttavia da re-
golare un conto con la giusti-
zia, essendo stato denunciato 
per interessi privati in atti 
d'ufficio. modificazioni dello 
stato dei luoghi e usurpazio-
ne; reati che avrebbe compiu-
to in correita, tra gli altri. con 
il cognato Lorenzo Cardella, 
geometrn dell'Ufficio tecnico 
comunale dei lavori pubblici. 
e con il fratello Ruggero. 
itnpiugato comunale. Sia il 
Cardella che Ruggero Vaia
na risultano. ora, anche tra 1 
17 denunciati per lo scandalo 
dei cantieri-scuola. 

Anche se pu6 apparire su-
perfluo, sara bene precisare 
che nessuno dei componenti 
della Giunta comunale mono-
colore di Agrigento ha ritenu
to n,e quando furono rese no
te le risultanze della commis
sione d'inchiesta, ne ora, dopo 
la nuova denuncia, di rasse-
gnare le dimissioni dagli in-
carichi, e che anzi, tutti in-
sieme, sono passati vivace-
mente al contrattacco tentan-
do di smontare ogni cosa. Ora, 
e ingenuo ritenere che tutte 
queste cose siano accadute ad 
Agrigento senza la consape-
volezza della maggioranza 
consiliare d.c; eppure, mal
grado i ripetuti solleciti dei 
comunisti a procedere alio 
scioglimento immediato del 
Consiglio comunale della citta 
dei Templi (prima ancora che 
scoppiasse lo scandalo piii 
recente), il governo regionale 
di centrosinistra ha risposto 
picche, opponendo un rlfluto 

Giorgio Frasca Polara 

Monteverdi 
presidente 

dell'Accademia 
dei Lincei 

L'Accademia Nazionale dei 
Lincei. a chiusura dell'anno ac-
cademico, ha consegnato il pre-
mio nazionale di cinque milioni 
per le scienze morali, storiche c 
filosofiche presente il presidente 
Segni. II premio e stato attii-
buito al prof. Sabatino Moscati, 
ordinario di filologia semitica 
neirUniversita di Roma. 

Nella mattinata, l'Accademia, 
a classi riunitc, aveva eletto il 
suo nuovo presidente nella per
sona del prof. Angelo Montever
di, preside dell'Istituto di filo
logia romanza deH'Universita di 
Roma. Nella carica di vice pre
sidente e stato eletto il prof. 
Eli gio Perucca, del Politecnico 

1 di Torino. 

Nel n. 24 di 

RINASCITA 
da oggi in vendita nelle edicole 

. 

P r o g r a m m a z i o n e o pol i l ica dei reddit i? (ed i to -
riale di Palmiro Togliaiti) 
Una gabbia per la sinistra (Aniello Coppola) 
Soltanto in vent ise l te al Consigl io de l le r icerche 
(Renxo Lapiccirella) 
Ipotesi fatalistiche sulla storia c o n l e m p o r a n e a 
(Paolo Spriano) 
Umil iaz ione e vendetta del generate D e Gaul le 
(Giorgio Signorini) 
Gran Bretagna e India nel l 'cpoca di IVehrn 
(Eric Hoskaicm) 
Lo z io S a m vegl ia s u Gerusa lemme (Massimo 
Robersi) 
L'eredita del passato nel l 'Egitto di ogg i (Lu
ciano Romagnoli) 
Lettura e altro nel la po lemica letteraria (Gian-
siro Ferrala) 
Le parole di Sartre (Guido fieri) 
II Maggio fiorentino (Luigi Pestaloxsa) 

Nei documenti 
Un fccwneiilt del Partita cMnmisti Yenenetott 

Venezuela: 
Azione politico • azione arntat* 
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tariffe 
| Tuscolano e Appio all 'asdutto: telefonare a I 570.378 | 

La opposizione popolare ha 
sbarrato la strada al biglietto 
unico di 50 lire. La Giunta ha 
ritirato la delibera relativa; la 
ripresentera dopo averla «op-
portunamente modlflcata». Le 
manifestazioni di protesta, le 
petizioni popolari, le iniziative 
contro il caro-tar i f fe hanno 
aperto una larga breccia nello 
schieramento dei partigiani 
del rincaro. Occorre ora con-
tinuare la lotta per un successo 
pieno, per una nuova politica 
che risolva la crisi dei trasporti 
senza aggravare i bilanci dei 
lavoratori. 

I 30 autobotti per i quartieri i 
da oggi a lunedi senza acqua i 

Tutte le autobotti comunali sono impcgnate a rlfornire 
ouui, domani ed eventualmente lunedi I quartieri dove 
l'acqua verra a mancare per interruzione del flusso da 
uno dei principal! acquedotti dell'Acqua Marcia. L'acqua 
verra tolta da oggi alle 15 e dovrebbe tornare nelle primo 
ore di lunedi. I quartieri che rimarranno all'asdutto sono 
principalmente quelli Appio, Appio Latino e Tuscolano. 
L'acqua verra inoltre a mancare in quasi tutte le loca
lity alte del centro servite dajtfl impianti della Societa 
Pia Acqua Marcia. Le zone di Monte Mario, Esquilino, 
San Giovanni e Parioli, a causa della insufflcipnte pres-
sione che si determiner^ nelle condutture, rimarranno 
anch'esse con le tubazioni vuote o quasi 

II Comune ha disposto che 1'ACEA effettui il servlzio 
straordinario di riforniniento nelle zone con tutte le 30 
autobotti dell'azienda Anche le autobotti della Nettezza 
Urbana saranno utilizzate. Cinque saranno messe a dispo-
sizione dei Vigili del Fuoco. Chi ha bisosjno del rifor
niniento con le autobotti telefoni al 570.378. 

Si calcolu che il disusuo colpira oltre un milionc di 
persone In pratica mezza citta sara per due morni o forse 
piu senza riforniniento idrico L'Acqu.j Matcia non ha 
previsto ncssun servizio di eniersien/Ji. distimnieiidosi an-
cora una volta per i criteri con i quali concepisce i suoi 
rapporti con gli utenti. 

I 

NELLA TRINCEA 
DEL METRO 

PER PROTESTARE 

La Giunta ha f atto 
macchina indietro 

Sciagura sul lavoro 

Schiacciato 
dal cassone 
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1 Edili 

In sdopero 
contro i 

licemiamenti 
Scioperi e dimostrazio- I 

ne degli edili. Gli operai • 
delle imprese Lenzini e • 
Vaselli hanno reagito con I 
la lotta alle minaece di 
massicci licenziamenti e al 
mancato pagamento degli • 
aumenti previsti dal nuo- I 
vo contratto integrative 
provinciale. 1 

La Lenzini vuo'e licen- I 
ziare 80 dipendenti <$u . 
180) mentre la Vaselli in- I 
tende settare sul lastnco ' 
200 operai che lavorano | 
alia costruzione dell'auto- | 
strada Roma-Fiunv.cino. 

Ieri mattina i lavoratori I 
delle due imprese si sono I 
recati in corteo in prefet- • 
tura e, insieme ai diri- | 
genti provincial} deila 
Fillea-Cgil. hanno chiesto I 
la soluzione delle due ver- I 
tenze e l'inizio di que! la- . 
vori per i quali gia sono I 
stati stanziati i fondi. • 

La lotta articoiata di I 
oantiere si estendera flno a | 
culminare nello 
generate nazionale 
edili fissato . pei 

• fiugno. I 

sciopero 
ale degli I 
?r il 23 I 

Schiacciato dal secchione 
per la calcina. improvvisa-
mente staccatosi dal suo gan-
cio. un edile d morto ieri mat
tina all'aspedale San Giovan
ni. L'ennes.ma sciagura sul 
lavoro e avvenuta in un oan
tiere di via Veturia, dove l"im-
pre^a Di Stefano ha quasi ter-
minato di erigcre una palaz-
zina. L'operaio ucciso. Uide-
rico Petrella, di 49 anni. ave-
va lasciato la sua famiglia 
(moglie e due flgli) a Pizzoli. 
in provincia dell'Aquila, per 
lavorare a Roma. Alle 9,30 di 
ieri era a flanco dell'impasta-
trice, intento a riempire un 
secchione che poi il tiro 
avrebbe portato ai p-.ani supe-
rzori. Dal terzo p:ano, come 
un bolide, un seechio vuoto 
(m"» pesante sempre circa 
mezzo quint.iie) e precipitato 
i.ii e I'ha colp.to al capo 

U Petrella si e accasciato 
.senza un sir.do: solo dopo 
qualche istantc Toperaio che, 
al terzo piano, manovrava il 
tiro elettnco si e accorto della 
sriagura ed ha dato l'allar-
me 'L'infortunato e stato li
ber lto dalla morsa che l'ave-
va stretto contro il terreno. 
adagiato su un auto c traspor-
tato al San Giovanni. Qui, 
pcr6, nonostante i generosi 
tentativj dei med'.ei. e morto. 

In via Veturia si e recata. 
poco dopo. una squadra della 
s:entinca, agenti del commis-
sariato di Porta San Giovanni 
agli ord.ni del dott. Falzone 
ed i tecnicl dell'Ispcttorato del 
lavoro. . ,t t 

NELA FOTO: La ncostru-
zionc della sciagura. 

Sottolineato il successo del PCI 

La marcia del caro-tariffa e stata bloccata. Ieri 
sera la battaglia popolare contro la minaccia del 
massiccio rincaro dei biglietti dell'ATAC e della 
STEFER ha raccolto in Campidoglio un successo 
signif icative: la Giunta comunale , a poco piu di un m e s e 
di distanza dal la sua presentazione, ha rit irato la de l i 
bera del la tarilTa unica (50 l i r e ) . L'annuncio 6 g iunto 
improvviso , a l l ' in i / io del la scduta di ieri sera, ed ha 
colto di sorpresa piu di un 
consig l iere: la decis ione di 
fare macchina indietro era 
stata presa qualche ora 
prima, dopo una riunione 
di Giunta abbastanza vi
vace. Si sapeva gia da 
qualche giorno pero che l e 
proteste di queste uHime 
se t t imane nei vari quar
tieri .insieme alle serrate ar-
gomentazioni dei consiglieri 
comunisti. i quali — al mo-
mento della chiusura delle 
iscrizioni degli oratori — 
avevano poi annunciato di 
voler parlare tutti, dal pri
mo aH'ultimo. sulla decisio
ne di aumentare le tariffe dei 
trasporti pubbliei. avevano 
scosso nella maggioranza di 
centro-sinistra la convinzio-
ne di andare fino in fondo 
sulla base della delibera prc-
parata. Anche nei quattro 
partiti che compongono la 
Giunta ha cominciato cosl a 
serpeggiare il malcontento. 

Appena aperta la spduta. 
quando si attendeva che il 
sindaco desse la parola al 
compagno Giunti. il primo de
gli iscritti a parlare, ha detto 
invece che l'assessore Pala 
avrebbe letto una dichiara-
zione a nome della Giunta. 
Questi ha annunciato che da 
parte dei partiti della maggio-
ranza e stato presentato un 
ordine del giorno che conrie-
ne •• un gruppo di emenda-
menti modificativi». «La 
Giunta comunale — ha ag-
giunto — ritiene di dover so-
spendere la discussione sulla 
delibera in esame. che sara 
ripresentata, eventualmente 
emendata. subito dopo l'ap-
provazione del bilancio insie
me ad un altro gruppo di de-
liberazioni tendentl ad appli-
care immed.atamente una se-
rie di provvedimenti prean-
nunciati in sede di bilancio 
e di dichiarazioni program-
matiche del s indaco-. Sul 
contenuto degli - emenda-
menti modificativi - della 
maggioranza. l'assessore ha 
detto che si tratta di una serie 
di - raccomandazioni relative 
ad una migliore organizzazio-

II pugno 
di ferro dei 
benpensanti 
Dunque. la Giunta munici-

pale si e decisa a riJirare, 
- per modificarla -, la propo-
5fa di aumento delle tariffe 
dell'ATAC che avrebbe do-
vuto entrare in cipore tl pri
mo giugno. Salutiamo questa 
decisione come un primo rU 
sullato della ferma opposi:io-
nc dei consiglieri comt.msti, 
t quali, come e noto. avevano 
deciso di dare battaplia fino 
m fondo, iscrivendosi tutti a 
parlare nei dibatlifo in corjo. 

Per questo, Vorgano roma-
no dei benpenscnti, II Mes-
saggero, ci accusb di ostruzio-
nismo, e cercb dt nusti/icare 
pli obietttpi della nostra lot-
fa con argomenti non so se 
piu ridtcoli o piu puerili. Ar-
rird persino a chiedere alia 
Giunta municipal? fanehe ai 
socinlisti?) di adopcrare il 
pugno di ferro contro una 
opposizione cost intrattabile. 

Che dira oggi II Messaggero 
per spieoare it ripensamento 
della Giunta? Chiederd, cdes-
so, misurc anche contro la 
stessa Giunta? 

«. n. 

ne delle procedure e dei ser-
vizi per U rilascio degli ab-
bonamqnti agli operai e stu-
denti e degli abbonamenti 
normali". di un invito alia 
ATAC ad - operare una se
rie di modifiche nella rete di 
pubblico trasportoh e di «una 
modiflca di grande rilievo 
giacche tende'"a rhantenere la 
tariffa - ridotta del mattino, 
sia pure opportunamente ade-
guata *•- La delibera. quindi 6 
stata ritirata. Verra modifica-
ta e successtvamente sottopo-
sta di nuovo all'esame del 
Consiglio. dopo Tapprovazio-
iie del. bilancio preventivo 

Si e quindi levato a parlare 
il compagno Giunti. Egli ha 
detto che il suo intervento 
avrebbe dovuto essere incen-
trato esclusivamente sulla ri-
chiesta di una sospensiva di 
aumento delle tariffe (richie-
sta. del resto, gia avanzata 
dal compagno Delia Seta); la 
decisione della Giunta quindi 
lo esimeva da svolgerlo. II 
consigliere comunista. tutta-
via, ha fatto notare all'asses-
sore che occorre non solo una 
sospensione del prowedimen-
to. ma un ampio rinvio che 
possa permettere alia Giunta 
e al Consiglio comunale una 
riconsiderazione di tutte le 
quesrioni che riguardano le 
tariffe e 1'organizzazione dei 
trasporti pubbliei. per trova-
re. nei quadro di una politica 
positiva d; nuovi interventi. 
un'alternativa alia soluzione 
- facile - ma sbagliata e peri-
colosa deH'aumento delle ta
riffe. 

Occorre. a questo punto. 
ricordare. insieme ai consi
glieri del PCI. le altre forze 
che ;n tutti i quartieri si sono 
battute per la sconfitta del 
caro-tariffe. In poche settima
ne, sono state raccolte e con-
segnate alia Giunta oltre 19 
mila firme nei corso di as-
semblee popolari, di comizi. 
di manifestazioni rionali Nu-
merose delegazioni di lavora
tori si sono recate in questi 
giorm in Campidoglio per 
chiedere la sospensione del 
provvedimento 

Al termine della seduta. il 
compagno Giunti ci ha rila-
sciato la seguente dichiara-
zione: - II ripensamento del
la Giunta e un importante 
successo dell'opposizione po
polare e del deciso atteggia-
mento del PCI. II nostro grup
po. accettando la sospensione. 
tiene ferma la propria oppo
sizione ad ogni aumento. che 
:1 problema non e quello di 
prospettare -miglioramenri » 
al l lntemo di una decisione 
che e sbagliata e irresolutiva 
proprio ai fini del risanamen-
to del bilancio ATAC. Occor
re invece offrire un'alternati
va che poggi su soluzi^Tii che 
puntino verso la eliminazione 
delle cau^e che determinano 
l'attuale situazione di crisi del 
servizio. Per questo abbiamo 
chiesto che la discussione sui 
pro\-vediment: dell'ATAC s a 
rinviaia a settembre e sia 
abbin.it a a una dlscuss'.one 
sui risultati acquis;ti con la 
adoz.one dei recenti provve
dimenti per :1 traffico che. 
pur con i Ioro limiti. hanno 
portato a un aumento degli 
ineassi dell'ATAC e della ve
locity commerciale dei suoi 
mezzi Per noi e possibile av-
viare subito provved'menti di 
vera e propria razionalizza-
z'.one del servizio. piu volte 
indicati, per una riduzione dei 
costi di esercizio. Ci auguria-
mo che su queste direzioni 
sia possibile definire provve
dimenti che eliminino la falsa 
e illusoria ~ es^genza - d. ade-
guamento tariffario Per que
sto continuera a battersi il 
nostro gruppo; per questo c 
necessario che si manifest! 
ancora la pressione popolare, 
che gia un successo ha otte-
nuto -. 

Agghiacciante tentativo di suicidio in via Machiavelli 

Agonizzante per il gas 
sul cadavere della madre 
Suicidio 

Da 30 metri 
nei convento 

Nei vuoto da 30 metr i . U n anziano mace l la io si e 
ucciso , nel la prima matt inata di ieri, lanciandosi dal 
te t to di un palazzo di ot to piani, at t iguo a que l lo d o v e 
abitava. in via Merulana 13: si chiamava Armando Boatelli 
ed aveva 65 anni. Si e sfracellato nei giardino di un con
vento, che ha l'ingresso in piazza Santa Maria Maggiore. 8. 
Ha lasciato un bigliettmo: 
- Addio, miei cari... Perdona-
temi. se faccio questo». vi 
aveva scritto soltanto. senza 
spiegare I motivi del ter-
nbi le gesto. Soffriva. co-
munquc. da tempo di un 
forte esaurimento nervoso. 

Armando Boatelli gestiva 
un'avviata macelleria in \"ia 
San Martino ai Monti 11. An
che ieri mattina, vi si era re-
cato. per l'apertura. insieme 
con la moglie. signora Olga. 
- Mezz'ora piu tardi. verso 
le 8. mi ha salutato — ha 
raccontato poche ore piu tar
di la donna ai poliziotti — 
" Debbo andare al mattatoio ". 
mi ha detto. Non ho avuto 
sospetti: mai Armando aveva 
manifestato brutti propo
siti... ». 

II Boatelli d, Invece, toma
to a casa sua. Ha lasciato 
tutti i document!, ha vergato 
il bigliettino d'addio ed e sa-
lito sino sul tetto. Poi si e 
arrampicato. con una scalet-
ta a pioli, ancora piu in alto, 
sul muricciolo che delimita 
Jo stabile accanto. quello dei 
frati penitenzieri. Nessuno lo 
ha visto lanciarsi giir. alcuni 
operai. che stavano lavoran-
do poco distante, hanno sen-

tito un tonfo pauroso. sono 
corsi. lo hanno vnsto. orribil-
mente sfracellato. 

Altro suicidio in piazza 
Epiro 12- Un pensionato di 
81 anni. Carlo Cannavo. si e 
asflassiato con il gas: lo ha 
nnvenuto cadavere la figha. 
Mana. che era andata a tro-
varlo. - Mi ticcido perche sto 
male. . perche negh ultimi 
tempo le true condizioni sono 
peggiorate ancora .. - . aveva 
scritto. prima di aprire i ru-
binetti della cucina 

Nella foto- la freccia indi-
ca il tragico volo di Arman
do Boatelli (nella foto pic-
cola). 

m i l l l l t l t M M M M t M M M I M M M I I M M 

CulU i t casa OSATI 
La casa del Signor Giannan-

tonio Cesa'i e stata allietata 
dalla nascita di un vispo ma-
schietto al quale sara imposto 
il nome di Bruno Alfredo. 

Al neonate che e venuto a 
tenere compagnia al fratellino 

'Massimo, alia felice puerpera 
ed al fiero padre giungano le 
felicitazioni e gli auguri piii 
sinceri. 

Fiorentini: 
tutti i seggi 
alia CGIL 

Un importante successo e 
stato conquistato dalla Fiorn-
Cgil nella elezione della com-
missione interna della Fioren
tini. It sindacato unitario ha 
infatti conquistato 326 voti e 
tutti i seggi operai in palio La 
Cisl ha ottenuto 29 voti e ha 
perduto il seggio che aveva 
conquistato l'anno scorso. 

La vittona del sindacato uni
tario s'mserisce in una situa
zione di agitazione sindacale 
dei metallurgici per imporre 
il contralto nazionale di lavo
ro e ottenere il premio di 
produz'one. 

• II giorno j 

La donna ha aperto i rubinetti della 
cucina cinque ore dopo che la parente 
era deceduta in seguifo a collasso 

Ha tentato di uccidersi sul cadavere della madre 
Teresa Ferraris, un'anziana signorina di 47 anni, 
non ha resistito alia morte della mamma, Giuseppi-
na, 86 anni, stroncata da un improvviso collasso: 
pazza di dolore, ha chiuso c r m e t i c a m e n t e le porte e le 
finestre del la cucina, ha aperto i rubinetti del gas e si 6 
dis tesa sul corpo inerte del la parente . E' stata sa lvata 
da una te lefonata de l la sorelJa, che, preoccupata di non 
r icevere risposta. ha avver- _ 
t i to H Hglio de l l 'ex portie
re. Questi . ins i eme con un 
dottore, ha s fondato la 
porta del l 'appartamento , 
al terzo piano di via Ma
chiavel l i 33. E' nccaduto 
ne i pomeriggio di d u e gior-
ni orsono ina so lo ieri i 
poliziotti hanno dato la 
notizia. Ora Teresa Ferraris 
giace in un lcttino del San 
Giovanni: le sue condizioni 
sono gravissime anche se i 
medici non disperano di sal-
varla. Non ha potuto ancora 
raccontare il drammatico, 
angoscioso episodio: cosl, ri-
costruirlo e stato molto dif
ficile. In un primo momento. 
si era pensato. infatti, ad una 
disgrazia e l'ipotesi e caduta 
solo dopo che i poliziotti si 
sono accorti che tutte le fes-
sure della finestra erano sta
te chinse con ovatta e g;or-
nali. Allora gli invea'tigatori 
hanno pensato ad un duplice 
suicidio ma hanno dovuto 

re marcia indietro quando 
• i medico legale ha stabihto 
che Giuseppina Ferraris era 
inorta almeno cinque ore pr.-
ma della figha. 

Solo allora, e stato possi
bile ricostruire completa-
mente la tragedia. Giusep
pina Ferraris era stata ful-
minata da un infarto verso 
mezzogiorno: si e accasciata 
sul pavimento e il bastone 
con il quale si aiutava per 
camminare e rotolato in un 
angolo. La figlia ha mvano 
tentato di soccorrerla: poi, 
invece di avvertire i paren-
ti, invece di telefonare alia 
sorella. la signora Adriana 
Ferraris Valenti via Tarra 
46. ha preso la tragica deci-
s.one - E r a cosl legata alia 
madre . Ie voleva un bene 
quas» morboso: per questo ha 
tentato d'ammazzarsi . - . han
no npetuto in coro tutti i v i -
cmi. tut*: I conoscent: 

Teresa Ferraris ha avuto 
tutto il tempo per trasforma-
re la cucina in una camera 
a gas: il fratello Fedenco. un 

noto dentista che v ive nello 
stesso appartamento ed ha lo 
studio a pianterreno insieme 
con il dottor Murgia. era 
fuori per rag.oni di lavoro e 
sarebbe nncasato solo all'ora 
di cena Cosi ha turato tutte 
le fessure delle finestre; poi 
ha vagabondato per ore, co
me un automa nella casa 
Secondo I med.ci. infatti la 
anz.ana s.gnorina ha aperto 
il gas solo verso le 17, dopo. 
s. e sdra.ata sul cadavere 
della madre. I'ha abbraccia-
to strettamente 

Adriana Valent: ha tc-lefo-
nato alia sorella pochi mmu-
t: prima delle 18: si e inso-
spettita. vedendo che nessu
no le rispondeva. ed ha 
ehiamato Vincenzo. De Pa-
stena, via Alfleri 20. un gio-
vane studente universitano. 
flglio del vecchio portiere 
dello stabile di via Machia
velli. Questi e corso e sul 
portone, ha trovato il dottor 
Murgia. I due uomini hanno 
sfondato, insieme. la porta: 
l'insopportabile odore del 
gas li ha condotti in cucina. 
davanti al tcrribile spetta-
colo. 

Perche i lavori della me-
tropolttana siano cseguiti 
dnnnegginndo il meno pos
sibile le attivita commercin-
h della zona, gli esercenti 
di via Tuscolana hanno da
to vita ieri ad una vivace 
protesta. In mattinata han
no abbassato le saracinc-
sche dei negozi e si sono ri-
versati in niassa nei cantie-
re edile che sta esegucudo 
gli scavi. In trecento si so
no messi davanti al bulldo
zer, hanno bloccato i lavori. 
« Stiamo andando in rovi-
na >, hanno gridato, « I la
vori vanno a rilento... », « II 
tram non sia spostato da
vanti ai negozi, ma venga 
sostituito dagli autobus >. 

La scintilla delln protesta 
sta appuntn in questa ulti
ma richiesta. Ieri mattina 
gli operai della imprcsa 
hanno mi/iato a spostare le 
rotaie del tram dal centro 
della strada verso un lato, 
a pochi metri dalle botte-
ghe. I commercianti si sono 
passati la voce: « Se ora va 
male, quando il tram pas-
sera qui davanti, proprio 
piu nessuno verra a compra-
rc >, ha gridato qualcuno 
K, ad uno ad uno, i trecen
to commercianti hanno chiu
so i negozi. sono entrati nei 
cantiere. mettendosi davan
ti alle ruspe che eseguivano 
gli scavi per la nuova sede 
tranviaria. 

Nei pomeriggio i com
mercianti, con un corteo di 
auto sulle quali facevano 
spicco cartelli contenentl le 
loro richieste, hanno pcr-
corso le vie del centro, re-
candosi in Campidoglio, Una 
delegazione. guidata da 
Franco Vitale, segretario 
del SACE, il sindacato che 
organizza tutti gli esercenti 
della localita, 6 stata ricc-
vuta dall'assessore Pala. I 
commercianti hanno chiesto. 
oltre alia sostituzione del 
tram con autobus, di essere 
portati a conoscenza dei 
piani di attuazione dell'ope-
ra. un potenziamento dei 
turni di lavoro, l'occupazio-
ne per i lavori delle stra-
de strettamente necessarie. 
sgravi fiscali e facilitazioni 
per il credito. 

NELLA FOTO: un mo
mento della protesta nei 
cantiere del metro. 

(
oggi, sabato i.i clu-

;no (161-201). Onoina- | 
. itico: Antonio. II iolc 

I urge alle -1,35 c tra- • 
nonta alle 20,10. I.u- | 
la: primo quarto II 17. 

I . > 
Cifre della citta 

Ieri. sono nati fi9 mus<-hl e 
70 feminine. Sono morti 32 ma-
schi e 29 femmine. dei quali 4 
minor! di 7 anni Temperature. 
minima 13, massima 30. Per og
gi i mctcorologl prevedono un 
lieve aumento della tempora-
tura. 

Nozze 
11 compagno Orlando Azzelll-

n<> si unira oggi in matrtmonio 
ron la signorina Claudia Ne-
glia Ai due sposi giungano i 
mlglion auguri dell'UnitA 

Autoemoteca 
La GIEMME. in orcasione del

la inaugurazione dei suoi suwr-
market. ha mexso a disposizio-
nc di coloro che doneranno il 
sangue sulla autoemoteca della 
CRI. che sostera domani in 
piazza S. Giovanni Bosco. huo-
ni omaggio per generi alimcn-
tari. 

Nuovi tassisti 
Una pratica annosa. la con-

cessione di 132 lirenze per tassi
sti. £ stata finalmente poriata 
ieri sera all'esame del Consi
glio comunale. chr I'ha appro-
vat a. N'el frattempo. cioc nei pe-
riodo fra la delibera decua dal 
commissariato prefettizio ti 
12 febbralo 1962 e I'assegnazione 
delle coni-ewioni. ben 27 concor-
renti sono morti. 

piccola 
cronaca 

partito 
Commis8ione 

clttadina 
IJI commissione Clttadina t 

convorata per lnnedl alle ore IS. 
AU'ordlne del giorno: « Manlfe-
stazlone operala e sottoscrUlone 
per la stampa comunista ». 

• - • Assemblee 
GKNAZZANO. ore 20, coml/lo 

con Giovanni Ranald; 8. MARIA 
DE1XE MOLE, ore 20, assemble* 
campa^na stampa comunista con 
Antonio Boniriorno; ANGUIL-
LARA, ore 2», tribuna politica 
con Gustavo Rlcci; SAMBUCI, 
ore 20, comlzio con Gianni Gan-
dolfo; CA8ETTA MATTEI, «re 
29, comlzio con Fazzl; SACftO-
FANO, ore 20. comlzio con A*o-
stlnelll; MARINO, ore 1M*. W-
seraMea con Glne Cesaranl; 
CAMPAGNANO, ore 21, assem-
blea con Agostinelli; MAN2IA-
NA, ore 19.30. congresso con 
Verdlnl; ROCCA DI PAPA, OTC 
20, assemblea stampa comnalsta 
con Fredduzzi-

Campagna 
della stampa 

Lutto 
E' morta ieri la madre del 

nostro compagno di lavoro, Al-
do Sialambretti. della Gate Ai 
familiari e in particolare al ea
rn Aldrt. le vivissime condo-
glianze dei colleghi della GATE 
e della rcdazlonc dell'Unita 

Oitfl. alle ore 19, al cine
ma • Vittoria > di Vlcovaro, 
si svolgerA una pubbllca as
semblea del dirigcntl delle se-
zlonl delta zona dl Tlvoll per 
II lanclo della Campagna della 
stampa comunista. Nei corso 
della serata. che si eonclnder* 
con un 01m dedlcato al XX 
della Llberazlone, parleranno: 
Ollvlo Manclnl e Ion. Bdoar-
do D'Onofrlo. 

Scippata d i due mil ioni 
Clamoro«» scippo Ieri mattina. alle 10.30. in via Tancorra: 

Carla Migliarini. segretaria delling. Cesare Omarici. mentre ti 
accingeva a rientrarc In ufficio e stata derubata da un glovane 
fuggito a bordo di una moto. condotta da un complice. Nella 
borsetta vi era oltre un milione c ottocentomila lire, che la donna 
aveva ritirato poco prima in banca. 

Catturato I'evaso 
II diciottenne Salvatore Fiorillo. evaso due vttlmane or aono 

dal carcere minorlle dl Uiuir.o. * stato catturato Ieri dai carabl-
nlen, dopo un lungo inseguimento suU'CIimpica. II glovane. che 
e flnito a Porta Portese, ha confessato di aver rubata^ tmwmtt la 
sua permanenza a Roma, quindlci auto. 

http://abbin.it
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Nella prima parte dell'udienza i difensori prospetteranno altri motivi di nullitd dell'istruttoria 

Fel ice Ippol i to su l banco deg l i imputat i al l 'apertura del processo. 

Nuove eccezlonl prellmlnari occu-
perannb oggi tutta 0 almeno gran parte 
delta seconda udienza del processo per 
lo scaridalo del CNEN. I dlfensori del 
professore Felice Ippolito chiederan-
no che venga dichiarato nullo il de- " 
creto di citazlone a giudizio degli Im-

Cutati. L'atto, secondo I legali, sareb-
e troppo indeterminato: qonterrebbe, 

. cioe, accuse vaghe o, comunque, non 
ben specificate. > • *-

' • Nella indeterminatezza del capo di 
imputazione i difensori di Ippolito ve-
dono un fatto sintomatico. Gatti e Sa-
batini hanno denunciato nella prima 

''udienza, ma con poca fortuna. il fatto " 
che furono nll'oscuro di ognl atto del-

;" l'istruttorin e che I'imputato venne ar-
', restato senza che egli sapesse neppure ', 
• di che cosa lo si accusava. 
- " I difensori dell'ex segretario gene-

rale rileveranno oggi che I'istruttorla 
> si e chiusa cosl come e stata condotta. 

r,' cioe In modo irregolare: neppure il de-
creto dl citazione a giudizio avrebbe, 

. infatti, chiarito le accuse mosse al pro- •' 
fessor Ippolito, il quale non sarebbe 
ancora in grado di conoscere con pre-

. cisione tutti i fatti che gli vengono 
• addebitnti. L'incleterminazze del capo 
di imputuzione manterrebbe, insoin-
ma, I'imputato In stato di inferiority 

rispetto all'accusa anche nel corso del 
processo pubblico, come gia e avvenu-
to nel corso dell'istruttoria sommaria 
portata a termine dalla Procura gene- . 
rale, - • •• - • . • . - • , 

Se l'eccezione avesse successo, 11 pro
cesso dovrebbe essere trasmesso al giu-
dice istruttore, davanti al quale Ippolito 
potrebbe aver maggiori probability dl 
ottenere la liberta prowisoria. In ogni 
caso il processo « salterebbe • e non tor-
nerebbe in Tribunale prima dl qualche 
mese. - - > . . • -,.. 

•» Nel caso che l'eccezione dovesse esse
re respintn i difensori di Ippolito e 
quell! degli altri imputati hanno in ser-
bo numerose carte. Verra sostenuta la 
nullita delle due pcrizie condotte nel 
corso deU'istruttoria e verra inoltre 
chiesta la citazlone dl alcune decine di 

- testlmoni. 
I difensori hanno presentato al Tri

bunale un elenco di testimoni ancor 
prima dell'inizio del processo Su oltre 
150 testi a difesa rlchiesti, i giudlci ne 
hanno ammessi meno della meta. Ora i 
legali del vari imputati tenteranno di 
far ammettere anche gli altri. basando 
almeno in parte la richiesta su un'af-
fermazione fatta nella scorsa udienza 
dal pubblico mlnistero Romolo Pie-
troni. 

DIsse, dunque, il p.m. che la difesa 
non poteva lamentarsi per il modo in 
cui era stata condotta 1'istruttoria e 
che aveva. comunque, la possibility 
di esercitare il suo mandato nel corso 
del processo, presentando tutte |e pro
ve e facondo ascoltare tutti i testimoni 
che avesse ritcnuto opportune 

La polemica & dunque facile e I di
fensori dovrebbero avere buon gloco 
chiedendo Pnmmissione del testimoni 
gia respinti dnl Tribunale, il quale tor-
nera almeno in parte sulle decisioni 
adottate, mottendo finnlmcnte ognl im-
putato nella condizlono di dire tutte le 
sue rngioni. in rispetto di un diritto 
che la Costituzione gli asslcura e il 
codice — come nbbiamo visto durante 
la prima udienza del processo — ten-
ta di tOKliergli. 

Le eccezioni annunciate occupcran-
no, come s'e dotto, per lo meno gran 
parte dell'udienza Non si pu6 affer-
mare quindi con cortezza se s'inizlera 
o no stamane I'interroeatorio del pro
fessor Felice Ippolito. Un fatto 6 rerto: 
I'ex segretario genernle del CNEN non 
esaurira oggi la deposizione, ma avra 
bisogno almeno di un palo di udienze. 

Andrea Barber; 

CI amoroso conferma dei medici sulla fine del giovane di Fonni 

Perizia: fu ucciso il pastore 
morto dopo un interrogatorio 

Un primo referto asseriva che il giovane sardo 
si sarebbe suicidato ficcandosi un fazzoletto in 

gola — Aveva invece la milza spappolata 

La tragedia di Colonia 

Ancora undid 
bimbi lottano 
con la morte 

Scoperti due anni dopo 

nelle foto 
del matrimonii* 

di Rimi! 
C'erano i Greco e, pare, anche 

Liggio, allora ricercato 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI , 12. 

II caso del g iovane pas to 
re di Fonni , deceduto ad a p -
jena 24 ore di distanza d a l -

I' interrogatorio a v v e n u t o al 
lommissar ia to di Orgosolo , 
ivra s ict iramente , ne i pros-
simi giorni , sv i luppi c lamo-

Irosi . Le conclus ioni cui e 
tg iunta la perizia di • parte 
Iconfermerebbero i sospet t i 

sull 'operato del la pol iz ia . 
I professori Bus inco , M o n 

taldo e Giunti , incaricati 
la l la famig l ia Mureddu di 
jffettuare una controperiz ia 
sul c a d a v e r e de l lo s v e n t u r a -
to pastore, ne l la loro re la 
tione sarebbero g iunt i a d e -
terminazioni d e c i s a m e n t e in 
:ontrasto con la tesi ufficia-
| e . Il prof. Marras c o n f e r m 6 

suo t empo la tesi de l la po
lizia, s econdo cui la rnorte 
le i Mureddu sarebbe stata 
irovocata da asfissia m e c c a -
lica. Il g iovane — si disse 
i l lora — si e ucciso infi lan-
iosi un fazzoletto in gola . 

I professori Monta ldo , B u 

sinco e Giunti at tr ibuiscono 
invece l a morte del pastore 
fonnese a choc traumatico. 
Quindi , Giuseppe Mureddu 
e m o r t o a segui to di un trau
ma provocato da gravi le-
sioni . Ef fe t t ivamente i pa-
renti del la v i t t ima ed altri 
test imoni oculari , che ri le-
varono il cadavere dal l 'obi-
torio del c imitero di Nuoro, 
hanno r ipe tutamente affer-
mato che in vari punti il 
corpo del Mureddu presen-
tava tracce di l iv id i : sotto 
le asce l le , su l l e costole , sui 
fianchi e pers ino su l l e gam-
be; su l l e spal le aveva segni 
di forma anulare: • so l tanto 
il v i so era normale . 

La popolaz ione di Fonni, 
che per giorni e giorni si 
era riversata in piazza chie
dendo alia magis tratura di 
fare piena luce sul l 'oscura 
v icenda, ha s e m p r e sos t enu-
to che Giuseppe Mureddu e 
deceduto a segu i to di m a l -
trattamenti . La tesi del s u i -
cidio e stata s empre , da tu t 
ti, r i tenuta assurda. L'hanno 
respinta i familiari . gli ami-

j F O N N I — Danie le Mureddu, frate l lo di Giuseppe , con 
[aleuni famil iari dopo la morte de l g iovane . 

« Fontana» di fuoco sull'Etna 
CATANIA, 12. 

Un raro e spettaeolare feno-
leno vuleamco 6 stato visto 
iH'Etna. DM eratere centrale 

e inn.ilzato uno zampillo di 
latensle incandescente one ha 
iggiunto I'altezza di circa sci-
?nto metri. prima di ricadere 
H'estcrno del cono craterico. A 

listanza di qualche minuto si 
avuto un altro getto, poi U 

ai • iatensiflcato e ad un 

certo punto gli zampilli sono 
stati tanto frequenti da for-
mare una vera e propria - fon
tana- di fuoco. Il fenomeno e 
dur.ito un'ora. Secondo i tocnici. 
questa manifestazione conferma 
che il livello del magma airin-
terno del condotto craterico fe 
in asccsa e percib e probabile 
a breve scadenza un altro tra 
bocco di lava. 

ci, il parroco don Bussu, il 
vices indaco democr is t iano , 
dott, Pa lmas , e persino il 
maresc ia l lo dei carabinieri 
S a n n a : era una persona 
tranquil la , incensurata, nes -
suno del la sua famigl ia a v e 
va maj a v u t o a che fare con 
la g iust iz ia; ne l giro di a p -
pena 24 ore G i u s e p p e . M u 
reddu n o n puo essere arr i -
vato a un punto di dispera-
z ione tale d a - m a t u r a r e un 
proposito fo l le c o m e il sui-
cidio. 

La polizia ha s e m p r e re-
spinto le accuse , anche s e si 
e ben guardata dal d i rama-
re comunicat i ufliciali. A n -
zi, pei via ufflciosa, il c o m -
missario ha s e m p r e sostenu-
to che i l iv idi riscontrati 
sul cadavere il Mureddu se 
li era procurati durante una 
caduta, m e n t r e t entava di 
fuggire dopo l 'arresto. 

I fatti sment i s cono , perd, 
anche questa vers ione de l la 
polizia. Il Mureddu era un 
uomo di s tatura bassa, dal 
flsico debo le : una vo l ta trat-
tenuto da c inque o sei ro-
busti agent i gli sarebbe s t a 
to imposs ib i le tentare la f u 
g s . Perc io la storia del suo 
tentat ive di sottrarsi a l io 
<tato di fermo non regge. 

II 10 marzo scorso U g i o 
vane ?i reed da Fonni al s u o 
ov i l e in compagn ia del fra
tel lo piii g i o v a n e . Danie le . 
Appena ragg iunto l 'ovile , 
men*:e i d u e fratell i si ac-
c ingevano a caricare del 
formaggio sul camion d e l -
raut i s ta . Cristoforo Casula . 
a r n v a r o n o gli agent i de l 
commissar ia to di Orgoso lo . 
che perquis irono la capanna 
e fecero sa l ire Giuseppe M u 
reddu su una vecchig «600». 
I poliziotti non s a p e v a n o 
n e p p u r e chi prendere del 
due fratel l i . Fu lo s tes so 
Giuseppe ad assumere 1'ini-
ziativa • di seguir l i , per la 
«ol?. ragione c h e lui era il 
capofamigl ia e che il c a p o -
famigl ia d e v e per tradizlo-
ne regolare i conti con la 
g!ust:zia. Ma i Mureddu n o n 
a v e v a n o a lcun conto da re
golare: la stessa polizia. d o 
po la sua morte . ha fatto 
sapere al ia s tampa che il 
pastcre non era in a lcun 
m o d o impl icato ne l la rapina 
di Cugl ieri . Egl i era stato 
fermato so lo per accerta-
ment i . . 

E al lora? S e si sent iva e 
sapeva di essere innocente 
perche G i u s e p p e Mureddu 
avrebbe d o v u t o . dopo l 'ar-
resto. tentare la fuga? E. i n -
fine, perche si sarebbe do
vuto suic idare ingoiando un 
fazzoletto? Ora il Procura-
tcire del la Repubbl ica d e v e 
dec idere in mer i to alia c o n 
troperizia dei professori B u 
s inco. Monta ldo e Giunti . Le 
comunicaz ioni di quest i tre 
valent i medic i e sc ludono il 
suic idio del Mureddu e s m e n 
t iscono in ogni part icolare 
la vers ione ufficiale dei fa t 
ti. Glj s tess i l egal i del la fa
migl ia M u r e d d u . a w . Gona-
rio Pinna e a w . Luigi O g -
giano. avrebbero altri e l e 
ment! che provano c o m e il 
Mureddu n o n si infilo a lcun 
fazzoletto in gola. La sua 
morte fu dovuta ad alt re 
c ircostanze: ed e su ques te 
c ircostanze c h e la magistra
tura, ne i pross imi giorni , 
dovra dec idere . * 

.' Giuseppe Podda 

Dalla nostra redazione 
P A L E R M O , 12 

Si fa presto a trasformare 
un mntr imonio in un'occa-
s ione preziosa per incontrnr-
si, • rafforzare le ami(*i7ie, 
es tendere legami e conoscen-
ze. S e poi a sposarsi 6 il ca-
detto di una notn famiglia di 
mafiosi, beh, s ta tene certi 
che al le s u e nozze si fanno 
vedero tutti gli nmici pin in-
Huenti. i guardiaspal le . i ca-
pi e i gregari de l l e cosche 
al leate . 

Per accertare i col lega-
ment i tra banda e banda. i 
s i s temi tradizional i d'inda-
gine v a l g o n o quindi s ino a 
un certo punto; poi bisogna 
aflldarsi nll 'estro, alia fanta
sia. Cosl hanno fatto, sia pu
re con ritardo, i carabinieri 
di Pa l ermo , c h e si sono ricor-
dati come , in tempi non so
spett i — 21 ottobre '61 — 
(quando ancora non t irava 
il v e n t o antimafia, e anzi i 
mafiosi passegg iavano • c o n 
os tentaz ione a braccet to coi 
deputat i democr i s t i an i ) . un 
figlio del capomafia Vincen-
zo Rimi era andato a n o / z e 
in pompa magna . 

V incenzo Rimi. e un altro 
suo figlio, F i l ippo, sono stati 
arrestati qua lche m e s e fa. 
dopo l u n g a lat i tanza, per 
correita ne l l e spaventose vi-
cende cr iminal i di un anno 
fa a P a l e r m o e c o m e sospet
ti organizzatori del traffico 
del la drof> nel t r n ' - ^ e s e . 
Quel g iorno, nel la chiesa 
madre di Alcamo , e'era un 
sacco di g e n t e arrivata so-
prattutto da fuori, da l le a l -
tre province occidental i del
la Sic i l ia . Ora, per avva lo -
rare r i m p u t a z i o n e di asso-
c iazione per de l inquere e 
col legare la lcro att iv i ta a 
quel la di altri bei nomi de l 
la mafia s ic i l iana, b i s o g n a v a 
rintracciare 1' e l e n c o ' deg l i 
invitati a q u e l l e nozze e l e 
foto del la cer imonia in chie 
sa e del r i cev imento . D e t t o 
e fatto. C o n due perquisizio-
ni - lampo il prezioso mate -
riale e s tato s covato in un 
casset to di casa Rimi e in 
uno s tudio fotografico di Al 
camo e subi to consegnato al 
giudice i s truttore Terranova , 
che ancora indaga sui fatti 
che cu lminarono nel la stra-
ge dei Ciacul l i . 

S c m b r a c h e tra i tanti fos-
sero presenti a l le nozze di 
Natale Rimi i d u e cugini 
Greco, del la borgata dei Cia
cull i , capi de l la banda av-

IE:RI 

OGGI 

DOMANI 

I 
I 

La sorella \ 
pantera i 

Nostro servizio 
-*-•'- - * COLONIA. 12 

La maestra Anna Langhor di 66 anni ed undici scolari 
stanno lottando contro la morte nelle corsie dell'ospedale 
municipale di Colonia. I medici sperano di riuscire a salvarli 
tutti, ma non sono ancora in grado di escludere che possa 
aumentare il numero delle vitt ime di Walter Seifert, il folle 
che ieri ha assaltato la scuola cattolica di Wolkhofen armato 
di un rudimentale lanciaf iamme. di una lancia e di una pistola, 
e che dopo aver seminato panico e morte, e finito avvelenato 
e abbattuto dai colpi della polizia. 

Anna Langhor, gia messa in pensione da diversi anni e 
che prestava servizio volontario avendo risposto ah'appello 
delle autorita in conseguenza della carenza di insegnanti, e 
stata ferita al petto da un colpo di lancia ed e gravemente 
ustionata: gli undici bambini hanno Tintero corpo coperto 
da piaghe. II folle ha diretto contro loro i getti del lancia
f iamme e ne ha ridotti alcuni in torce viventi. Ventotto sco
lari era no stati ricoverati ieri all'ospedale: gli altri 17 sono 
ustionati in modo non graviss imo. 

ik-a neua i.osia • ' ^ Popolazione di Colonia e esasperata e incolpa le auto-
l l n rnBrfumm I r i t » come responsabili. sia pure indirette della tragedia che 
5ioio conaanna- | a v r e b b e p o t u t o essere evitata: Walter Seifert era un pazzo 

iorzati per aver sospeitato » P e r i9.0!°so e Io aveva dimostrato; doveva essere m e s s o in 
che la sorella fosse capace 
di trasformarsi in Jii:a pan- . r i u s c j v a a nasconderlo al punto che i suoi vicini di casa 
fera. Merango pensaca che | C Onsideravano « un uomo tranquillo ». 

La tesi della polizia e difficilmente sostenibile, considerati 
i precedenti di Walter Seifert. Reduce della guerra mondiale 
era da anni ammalato ser iamente di tubercolosi e da anni 
trascinava una serrata polemica con le autorita sanitarie che 
ai suoi occhi erano colpevoli di non prestargli un'adeguata 
assistenza e di non dichiararlo « pensionabile ». 

A piu riprese l'uomo diede in escandescenze al cospetto 
di funzionari dell 'assessorato della Sanita, a piu riprese mi-
naccio che « si sarebbe vendicato ». Una volta arrivo persino 
a scriverlo. Sembra che la lettera dicesse tra l'altro: .Hitler 
tornera ed io sard vendicato ». 

E' stato al grido di: « Io sono Adolfo Hitler secondo », che 
. Seifert ha compiuto il massacro ed ha incendiato la scuola. 

M0nfn nnnw B r u n o Duencheim, uno scolaro di undici anni. che e stato 
V C f l t V U f f l l U I dimesso oggi dalTospedale, ha cosi narrato i tragici momenti 

I di ieri: « Stavamo facendo ginnastica in cortile con la signora 

ABIDJAN (Costa dAvorio) 
I — Un africano di 32 anni, I 
' Merange Dosso, del villag- * 

I gio di Bofraka, nella Costa 
d'Arorio, e 
to a cinque anni 

I 

P U H - | 
che | 

la donna, fosse capace di as
sumere Vaspetto del feroce 
animale commettendo delit-
ti. Cosi si e recato da uno 
stregone per cercare consi-
glio. Poichi la pratica della 
strcaoncria e proibita nel 
paese il fratello sospettoso 
ha riportato la condanna che 
si e detta. Lo stregone e sta
to condannato a tre anni. 

I puriiusubu e io aveva a imosiraio; aoveva essere m e s s o in 
condizioni di non nuocere. Gli inquirenti si difendono ammet -
tendo che l'uomo era effettivamente malato di mente , ma 

I riusciva a nasconderlo al punto che i suoi vicini di casa lo 

.1 

a Filadelfia 
I FILADELFIA — Anna La- ' 
| moroia, una donna it alia na I 

cmiarata negli Stati Uniti 

1 52 anni or sono. ha celebrato 1 
ieri a Filadelfia il suo cente- I 

I s i m o compleanno. Alia cen-
tenaria, origir.aria abruzzese, I 
il presidente Johnson ha in- ' 

Iviato un telegramma di au~ i 
auri. La szanora Lamorpia | 

I e stata festeggiata da 158 di-
scendenti e da decine di 
amici. 

• S'aggancic 
* ai fili 
• BELGRADO — Milan Cir-

I fcoric, un laroratore jugosla-
ro di 40 anni, gravemente 
ammalato ha scelto un modo 

I raccapricciante per togliersi 
la vita: arrampicatosi su un 

• pilone per caci eletirici 

A Firenze 

Si cspre oggi 
il convegno ETLI 

sul turismo 

versa a quella dei La Bar-
bora e ancora latitanti; Lu
ciano Liggio, che gia da tre 
lustri era < lat i tante »; c poi 
tanti, tanti altri arrestati 
molto piii tardi e inclusi in 
parecchi dei rapporti prepa-
rati dal la polizia. 

Una faz/i^'Mtnta di amici , 
insomnia, che pcro, allora, 
non sa l tava certo al l 'occhio 
del la polizia. Per spiegare i 
motivi di tanta momentanen 
ineflii'ien/a non sara inuti le 
ricordare che, a quei tempi, 
iMiino considerati i piu in-
fluonti capiclettori di un fa-
moso notabile del la D C . 

g. f. p. 

l/go Macera 
in Australia 

indaga 
sulla mafia 

MELBOURNE. 12 
SOS della polizia australiana 

e del FBI alia polizia Ualiana: 
il rincnidire del fenomeno ma-
fioso nel nuovo contlnente ha 
costretto le autorllcl dello Stato 
di Victoria a chiedere aiuto a 
uno specialista itallano del pro-
blema: il vicequestore di Fro-
sinone. dolt. Ugo Macera, e da 
un mese a Melbourne e par-
(rcipa con successo alle fnda-
pinl. 

All'inlzio dell'anno, una serie 
di atroci dclittl mise in sub-
buglio la colonia Ualiana a Mel
bourne. Un gruppo di ma^osi 
calabrcsi, fuggiti dal nostro 
paese dove venivano rlcercati 
per una lunga catena di cri~ 
mini, si contendevano a colpl 
dl mitra, sparati da auto velo~ 
cissime. il controllo del mercati 
or'tofrutticoli della capitate au
straliana. Era una vera e pro
pria guerra fra cosche maftose. 
condotta senza rlsparmio di 
colpi. 

La polizia locale si perdeva 
in un dedalo di omerta e di s i -
lenzio: eppure non e'era giorno 
che nei sobborghi di Melbourne 
non crepitasse il mitra. Una de-
ctna - di boss furono eliminati 
in soli due mesi. Si profllava 
una situazione molto simile • a 
quella che diede oriolne al 
gangsterismo • mafloso ameri-
cano. Un • sacerdote caftolfc© 
che ebbe il coraggio di denun-
ciare piii volte la sanguinosa 
situazione, facendo nomi e in-
dicando luoghi, fu minacciato 
piii volte di morte. 

A questo punto Arthur Py-
lah, attorney generate < per lo 
Stato di Victoria, chiese espli-
citamente la collaborazione alle 
autorita statunitensi e itallane. 
Sono accorsi a Melbourne John 
Cusack, esperto di mafia del 
FBI, e Ugo Macera. 1 due 
hanno gia avuto occaslone di 
lavorare insieme a Roma net 
'61, nel quadro della collabo
razione Internationale per la 
repressione delle attivita crimi
nali. La prima parte del loro 
lavoro ha dato i suoi frutti: 
quattro mafiosi sono gia stati 
arrestati. 

Marina Oswald ad un 

La polizia 
brancola 
nel buio 

per il delitto 
di Poittedera 

Dal nostro corrispondente 

S ~ t i = I iwsff-ou* fi-diS a due di 

Langhor, quando abbiamo visto entrare correndo quell'uomo: 
aveva in una mano una lancia e nell'altra una strana cosa 
che sputava fuoco (il rudimentale lanciaf iamme che Seifert 
si era costruito da solo). Subito ci s iamo mess i a ridere. ma 
quando la signora Langhor si e avvicinata all 'uomo lui ha 
tirato contro di lei un getto di fuoco e poi Tha colpua con la 
l3ncia. Allora ci s iamo terribilmente spaventati. ma non po- nella 
tcvamo fuggire perche l'uomo stava davanti a l lu sc i ta del 
cortile. Urlava qualcosa di Hitler. Poi ci e venuto incontro 
mandando f iammate: molti miei compagni sono stati inve-
stiti in pieno dal fuoco, io sono riuscito a cavarmela abba-
stanza bene. P iangevamo ed urlavamo dal dolore; crede-
vamo che ci avrebbe uccisi tutti. invece si e voltato e ha 
cominciato a dirigere il fuoco contro le finestre. Poi qualcuno 
mi ha preso in braccio e mi ha portato via: non ricordo bene 
quel che e successo dopo -. 

Dopo e successo che U pazzo ha ucciso a colpi di lancia 
Ursula Kuhr e Gertrude Bolenrath, le due eroiche maes tre 
che Io hanno affrontato, continuando poi la sua opera di di-
struzione fino a che un poliziotto non e comparso a intimargli 
di arrendersi. Seifert non ha obbedito: si e avvelenato inge-
rendo alcune sorsate di un potente insetticida ed ha ancora 
tentato di fuggire. II poliziotto lo ha abbattuto con una re-
volverata che lo ha raggiunto alia coscia. Gli agenti hanno 
poi dovuto difenderlo, mentre lo trasportavano all'ospedale 
dalla folia che voleva linciarlo. 

I medici hanno tentato di salvare Seifert, ma la quantita 
di veleno che il folle aveva ingcrito era troppa: Seifert e 
morto alle prime ore di stamane. Prima di morire ha fatto 

alcune dichiarazioni ad un funzionario di 
tra l'altro: « Volevo vendicarmi e ci 

PONTEDERA, 12. 
II c giallo > del merciaio 

Franco Quercetani. fidanzato 
della cugina del pugile Maz-
zinghi, ucciso a colpi di col-
tello in un campo di grano 

notte tra lunedi e mar-

FIRENZE. 12 -
L'ETLI. l'Ente turistico lavo 

ratori • italiani aderente alia 
CGIL. compic un anno di v:ta 
Domani si apre a Firenze il suo 
pnrno conveeno: per due gior
ni nella sala - Luca Giordano» 
del Palazzo Medici-Riccardi 
raporesentanti di tutta Italia 
prenderanno la parola per di-
scutere i oroblemi e i program-
mi della oreanizzaz'one e per 
trarre un bilanc:o di oue.^to nri-
mo per'O-lo ti- ^'t-vi'h 

La relaz :one Introduttiva mi 
conveenn <iru t'-Tiuta da M»r..> 
Colzi. vice-pres-donte deU'ETLI. 
sul tema* - La elevazione della 
condizione umana del lavorato-
ri nella politica dei sindacato 
per ij turismo e il tempo libe-
ro -. Le conclusioni del dibat-
t:to che ne seeuira saranno af-
fidate al compagno on. Luciano 
Lama, segretario della CGIL 

U tempo libero. le vacan^e. 
la struttura e l'effic-.enza delle 
organizzazioni autonome dei Ia-
voratori che si propongono d: 

I wamenie . c ' S n S " n T K S l I ' ° n ° r i U S C i t ° ' A d C S S ° n o n »"* importa piu di niente . 
I to, c rimanendo fulminato al- I . • > • ' . * 
I Vittcnte- I NELLA TELEFOTO: I'aula in eul il maniaco ha 
L . _ _ wmmm ^ ^ _ . J la dua maattra a uationate alcuni acelari 

Wellington Long 
ucciso 

tedi. continua a restare inso- i r ^ 0 - i V e r e j p r o blemi conness 
luto. Gli invest igaion continua- l a poiitica e la prngrammazio-
no attivamente le riccrche. che 
pero finora non hanno dato al
cun risultato. anche se stasera, 
al termine di una dura gior-
nata di lavoro, gli investiga-
tori sembravano un po' solle-
vati. ' 

Si cerca in varie direzioni: 
la piii importante sembra quel
la che riguarda le relazioni ed 
i rapporti che il Quercetani 
aveva stabilito nel corso della 
sua attivita di merciaio. atti
vita che lo porlava di frequente 
lontano da Pontcdera. Si sta 
indagando anche per scoprire 
il motivo che ha spinto l'ucciso 
a recarsi. dopo avere abban-
donato gli amici alle 1.30 delj 
mattino, in una localita a duel . . , 
chilometri dalla citta, in bici- puoohca. 
clctta, in una notte di tem-
pesta. 

i. I. 

jne turistica. costtuiranno I 
punti fondamentali sui qual: 
si svolscra la d:ficu?s;one. 

Nel nostro paese il fenomeno 
turistico e caratterizzato: 1) da 
un forte aumento del costo ve-
rificatosi neeli ultimi tempi: 2) 
dall'accentramento delle attrez-
zature e de:. servizi turist.ci in 
r.strette zone tradizionali. feno
meno favor.to da errati inve-
stimenti pubblici e pnvati: 3) 
dalla forte influenza che in que
sto settore esercitano i monj-
poli o in genere il capitale pri-
vato. r.spetto alia scarsezza di 
iniZ'.ativc e alia timidezza di 
intervento deU'amministrazlone 

giornalista di Dallas 

«Mio marito 
voleva 

uccidere 
anche 

Questi i nodi che la CGIL st 
propone di affrontare nei la-
vori del primo Conveeno del-
l'STLL 

» 
DALLAS, It . 

Non soltanto avrebbe ucciso 
Kennedy, ma avrebbe voluto 
ammazzare anche Nixon e sol
tanto Vintervento della moglie 
avrebbe evitato il delitto. Que
sta Vennesima rivelazione su 
Lee Oswald, lanciata da un 
giornalista americano del Dal
las New. il prjncipale quott-
diano della citta razzista sta-
tunitense. 

II giornalista assicura di ave
re ottenuto un'intervista esclu-
siva con Marina Oswald, la 
moglie del presunto assassino 
del Presidente americano. B 
Marina. nelVintervista pubblt-
cala dal Dallas, afferma che un 
aiorno Lee Oswald tornb a ca
sa impugnando una pistola. 

Cosa devi fare? -, chiesg la 
donna. - Deco andare ad incon-
trarmi con Nixon ; sarebbe sta
ta la straordinaria risposta. Con 
calma, adoperando le sue arti 
di donna, Marina — sempre se
condo il Qiornalista americano 
— avrebbe convinto il marito 
che non era il caso di incon-
tTarsi con Nixon. E l'uomo po
litico americano ebbe cosl salro 
la rita-

IM rinuncia ad uccidere Nl-
ron. tuttavia. non lasciava con-
tento Lee. E Afarina ha aggiun-
to. infatti. che Oswald ha uc
ciso Kennedy per il deslderio 
di - direntare qualcuno » e non 
per odio od altro. 

Questa stnpefacente Intervista 
e stata subito dopo rilancitta 
da * una fonte oleina mtlm C9m-
missione Warren* • • 

l&teLtdiAw&'j/l*^- Jiitf** i wi*A4*fi'«Sft#l.-' V ' Auiiii " » . ' i . . . < J / .^ilfWifesn. <s * ' L -i-ijLlld&i ^^i&i^M 
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e insegnamento 
dell'architettura 

II primo volume della collana di architettura della«Leonardo da 
Vinci»Edilrice pubblica il maleriale di un'inferessante e nuova 
ricerca collettiva sui problemi della citta moderna nala dalla col-
laborazione fra archiletti e studenti-archiletti in una situazione 
di grave carenza culturale della Facolla di Architettura di Roma 
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Un momento della manifcstazlone degli student! romanl dlnanzl la sede della facolta dl Architettura evoltasl I'anno scorso 

Nella facolt5 di architettura di 
[Roma, durante I'anno accademico 
|1961-'62, gli studenti del quinto 
[anno si sono impegnati, per il corso 
[di composizione architettonica, in 
[una ricerca collettiva sulla proget-
Itazione del centro direzionale che 
[il Piano Regolatore prevedu per 
fRoma nella zona di Centocelle. 

Formalmente il tema si presenta 
Imolto simile alle esercitazioni ucca-
[demiche cui sono sottoposti gli al-
jlievi delle facolta itahane quando 
jsi propone loro di studiare e pro-
Jgettare un edificio o un complesso 
di edifici nel quadro di un dato 

jtessuto urbano. Ma se cosi fosse 
mon si spiegherebbe perchd il corso 
[ha suscitato un vlotevole interesse 
negli allievi e una appassionata de-
dizione nel gruppo degli assistenti 

|che sono stati chiamati dal titolare 
(professore Saul Greco a condurre 
jla ricerca. Quello che ha determi-
inato il successo del corso va ricer-
cato, da un lato, nella situazione di 
estrema confusione didattica e or-
ganizzativa in cui versava la facol
ta di Roma quando il consiglio dei 
professori prese il provvedimento 
di istituire un corso di composizio
ne architettonica parallelo a quello 
gia esistente e di affidarlo appunto 
al professor Greco. DalPaltro lato 
va tenuta presente la conseguente 
acuta insoddisfazione degli studenti 
costretti ad un curriculum di studi 
estenuante, antiquato, in larga mi-
sura inutile e attuato sotto l'inse-
gnamento di un corpo insegnante 

che non riscuoteva la loro fiducia. 
I/interesse degli allievi e la pas-

sione degli assistenti sono stati per
nio esaltati dal fatto che, sotto l'eti-
chetta del tema di composizione 
architettonica, un gruppo di archi-
tetti e di studenti-architetti si 
proponeva di intervenire attiva-
mente nel dibattito in corso sui 
problemi della citta moderna. Tale 
dibattito era reso parlicolarmente 
attuale e interessante, sui piano 
cittadino, dagli ultimi sviluppi della 
vicenda del piano di Roma, sui pia
no nazionale, dall'inizio di alcune 
esperienze di pianifica/.ione territo-
riale, come qtiella riguardante l'area 
metropolitana milanese e, sui piano 
della cultura urbanistica, dall'atten-
zione che le migliori riviste di archi
tettura, come la milanese «Casa-
bella >, cominciavano a porre sui 
rapporti tra citta e terrilono, visti 
anche alia luce delle piu avanzate 
esperienze internazionali. 
• Se la possibilita di affrontare, 
proprio nella accademica scuola di 
Roma, giunta ad un bassissimo li~ 
vello nell'insegnamento e all'asso-
luto distacco da ogni problema rea-
le, argomenti cosi insoliti e attuali 
e stata la molla che ha fatto scat-
tare l'interesse dei protagonist'! 
della ricerca, quello che rendeva 
quasi disperata l'impresa propostasi, 
era la inadeguatezza dei mezzi e 
del tempo dedicati alia ricerca, la 
quale non poteva che svolgersi nel-
l'ambito di uno solo dei sette o otto 
corsi che gli studenti sono costretti 

a seguire neH'ultimo anno. I risul-
tati sono quindi incvitabilmente 
influenzal da questa sproporzione 
tra strumenti e oggetto della ricer
ca e nemmeno i docenti li giudicano 
soddisfacenti. Ma sarebbe ingene-
roso fare di questo una grave colpa 
a chi ha programmato e condotto 
un esperimento degno di essere se-
gnalato per alcune altre ragioni. 

Per prima cosa c'e da dire che 
esso rappresenta una rara eccezio-
ne nel costume accademico delle 
facolta di architettura e in partico-
lare di quella di Roma, dal momento 
che se ne e voluto dare un pubblico 
resoconto dettagliato e completo. II 
primo volume della collana sulla 
architettura che la casa editrice 
Leonardo da Vinci ha affidato alia 
cura di Carlo Aymonino (Problemi 
della nuova dimensionc. La citta tcr-
ritorio, 1964, L. 6.000) contiene infat-
ti gli <atti> del corso: le lezioni, le re-
gistrazioni dei dibattiti e degli inter-
venti di specialisti esterni, i bilanci 
critici conclusivi, le relazioni e i 
lavori degli studenti, la bibliografia 
suH'argomento ecc. 

II carattere insolito di questa do-
cumentazione si puo misurare consi-
derando il particolare tipo delle 
tradizionali pubblicazioni legate 
agli istituti scientifici delle facolta 
di architettura. Ci sono quelle uffi-
ciali che, per celebrare le «alte 
tradizioni didattiche > della scuola 
raccolgono, dnsieme a scritti di oc-
casione, i lavori degli studenti piu 
brillanti e ci sono quelle che la ter-

minologia burocretica classifica 
pomposamente nella < operosita 
scientifica» dei professori e degli 
assistenti. Queste ultime, quando 
non sono fatte unicamente per ar-
ricchire in quantita il curriculum 
degli autori, sono sempre un frut-
to deU'attivita individuale dei do
centi e anche di qualche studente, 
maturato solo occasionalmente negli 
istituti accademici, sempre indipen-
dentemente dall'attivita didattica e 
mai per effetto di un programma 
di ricerca impegnativo di un istituto 
nel suo complesso organico di al
lievi e docenti. L'aceademicita di 
fondo di queste pubblicazioni con-
siste nel fatto che la capacita degli 
autori viene giudicata sui solo pia
no deU'attivita individuale e non 
costituisce mai un documento pro-
bante sull'attivita scientifica e di
dattica degli istituti. Questo genere 
di pubblicazioni, a parte la obbiet-
tiva scarsita di produzione - di un 
qualche peso scientifico dovuta ai 
docenti delle facolta di architettura, 
trova la sua ragione nella netta se-
parazione, cui gli ordinamenti degli 
studi sono ispirati, tra la ricerca, 
considerata attivita individuale di 
pochi, e rinsegnamento, basato sul
la passivita neH'apprendimento del
le nozioni da parte della massa 
degli allievi. 
- La raccolta di documenti in cut 

consiste la «Citta Territorio» si 
differenzia nettamente da tale pro
duzione non solo perche permette 
di giudicare ad un tempo la qualita 

culturale della ricerca condotta nel 
corso e il conseguente metodo didat-
tico scelto, ma soprattutto perche 
ci rivela che il vero oggetto dolla 
ricerca, nel corso di composizione 
architettonica 19(51-'62, e stato, a 
ben guardare, lo stesso metodo di-
dattico che si andava sperimentando 
e che era babato sulla assoluta m-
scindibilita di due momenti, quello 
della ricerca e quello dell'insegna-
mento. 

L'impegno piu notevole di questo 
volume consiste nel contributo che 
porta al dibattito sui rinnovamento 
dei metodi di insegnamento, nel 
proporsi come primo esempio orga
nico della larga pubblicita che il 
dibattito richiede e nel postulare 
che un rinnovato metodo di inse-
gnare deve basarsi sulla pratica 

.della ricerca moderna e sull'intro-
duzione del metodo proprio di que
sta ricerca nell'insegnamento. 

Le significative indicazioni che, 
sui piano didattico, da l'espertmento 
romano costituiscono anche una 
conferma di quelle tratte da analo-
ghi esperimenti attuati, da vari anni 
nella facolta di Venezia e. recente-
mente, in alcuni corsi della facolta 
di Firenze. La ricerca condotta per 
gruppi liberamente formatisi e ba-
sata sulla collaborazione attiva tra 
studenti e docenti, risulta incom-
parabilmente piu proficua di qua-
lunque insegnamento cattedratico 
tradizionale non solo ai fini della 
formazione e delle conoscenze degli 
Allievi. Essa ha uno straordinario 

potere di stimolare l'impegno e l'in
teresse dei protagonisti e potrebbe 
trasformare la produzione scola-
stica da sterile esercitazione acca
demica in un contributo al farsi 
della cultura non solo sensibile e 
attento, ma, soprattutto, onginalis-
simo, perchd irripetibile al di fuori 
di una collettivita come quella sco-
lastica. 

Nelle rela/.ioni e nei lavori pro-
dotti dagli studenti e pero troppo 
evidente il ruolo tenuto dalla mi-
provvisazione, spesso brillante, e 
dall'autodidattismo, sempre volon-
teroso. Questo non dipende solo dal 
fatto che l'esperimento romano si 
e svolto, se non tra 1'ostilita, certo 
tra l'indifferenza assoluta della 
scuola, e con tempi troppo ristretti 
per raggiungere elaborazioni ap-
profondite, e appena sufficient per 
raccogliere i dati e le informazioni 
indispensabili. Nelle facolta dove il 
corpo insegnante stesso incoraggia 
questi esperimenti, i risultati, sia 
pure ad un grado piii avanzato di 
approfondimento, presentano lo 
stesso carattere di cose fatte in casa, 
quasi dilettanteschi nell'entusiasmo 
fon cui sono conseguiti e nella ca-
sualita del contributo culturale che 
possono raggiungere. Cio dipende 
certamente dall'arretratezza della 
struttura dell'universita italiana. 
che isterilisce tutto quello su cut 
esercita il suo contatto. Ma nel 
caso della facolta di architettura c'e 
almeno un'altra ragione in piu, do
vuta alia sua costituzione, basata 

su una ambigua e assurda pretesa 
di media/ionc Ira insegnamenti 
scientifico-pratici e insegnamenti 
umanistico-formativi e su program-
mi di studio elaborati dall'accade-
mismo piu ottuso, quello fascista. 

Mancano quindi in questo facolta 
non solo la capacita e la volonta di 
impostare in maniera moderna pro
gramme di ricerca e di escrcitare 
sugli argomenti della ricerca un 
valido controllo culturale, ma an
che le attrezzature e gli strumenti 
che alle facolta di piu antica for
mazione attribuisce una tradizione 
scientifica sia pure accademica. 
Percio e tanto ingeneroso sottiliz-
zare sui risultati che gruppi di stu-
diosi come quello romano raggiun-
gono, almeno quanto e vergognoso 
ammettere, ad esempio, che non 
uno dei documenti originali, delle 
fonti bibliografiche, degli esempi 
da studiare necessari al gruppo che 
si e proposto il tema del centro 
direzionale di Centocelle e stato 
possibile reperire o ottenere attra-
verso le bibhoteche e gli istituti 
scientifici delle noslre facolta di 
architettura. 

Non ultimo merito del primo vo
lume della collana curata da Ajnno-
nino e quindi quello di presentarsi 
come una sofferta denunzia del 
basso livello culturale e didattico 
in cui si svolge oggi in Italia rinse
gnamento dell'architettura. 

Tommaso Giura-Longo 

FRANCO FRANCESE - Ragazzo che cor-
re, 1953 

arti figurative I 
LA PITTURA A MILANO 

DAL 1945 AD OGGI 
La .nostra raccoglie circa 25 opere a testa di Birolli, Morlotti, Cassi-
nari, Treccani, Fontana, Meloni, Migneco, Chighine, Francese, Ajmone, 

Dova, Peverelli, Crippa, Brindisi, Baj, Scanavino e Manzoni 

Si inaugura qucst'oggi, 
nelle sale di Palazzo Reale, 
la mostra della < Pittura a 
Milano dal 1945 al 1964 >, 
promossa dall'Ente Manife-
stazioni Milanesi. Si tratta 
di una mostra che racco
glie diciassette artisti con 
circa venticinque quadri a 
testa. I pittori invitati alia 
rassegna appartengono in 
genere alia seconda gene-
razione del "900: tranne 
qualcuno che e della terza 
generazione. II percorso 
della mostra si articola 
grosso • modo cronologica-
mente, incomincia cioe con 
Birolli e continue con Mor
lotti, Cassinari, Treccani, 
Fontana, Meloni, Migneco, 
Chighine, Francese, Ajmo
ne, Dova, Peverelli. Crip
pa, Brindisi, Baj, Scana
vino, Manzoni. 

Come si vede non si tratta 
di una mostra stonca, poi-
ch6 mancano alcuni nomi 
• ancne important! della 
vicenda artistica milanese. 
ma solo di una mostra 
esempliflcativa. che punta 
soprattutto su di un grup
po di personality che nan-
no agito in questi ultimi 
anni con maggiore dinami-
smo, rinnovandosi e pro-
ponendo particolari solu-
zloni del problemi flgura-
tivi. La mostra. attraver?o 
Manzoni, un giovone arti-
sta scomparso di recentc, 
accoglle anche f aspetto piii 
sperimentale delle ulUme 
tendenze. 

Purtroppo non tutti git 
artisti sono riusciti, nelle 
loro sale, a documentare le 
v a n e tappe della loro evo-
luzione, o per lo meno non 
cJ sono nuscitl in maniera 
completa. Parecchi hanno 
Mltato inter! periodi della 
loro produzione, rendendo 
difficile quella vislone cri-

tica che in una mostra del 
genere e in qualche modo 
indispensabile. Comunque, 
anche cosi com'e, la rasse
gna presenta una sintesi 
abbastanza efflcace di quel
lo che si c fatto a Milano 
in questo gia lungo dopo-
guerra nel campo della pit
tura. Bisogna dire tuttavia 
che se alia mostra avesse 
potuto essere presente an
che il gruppo piu vivace 
dei giovani che hanno in-
cominciato ad aflermarsi 
solo dopo il '55. la rassegna 
avrebbe offerto motivi di 
riflessione e di confronto 
ancora piu ricchi e stimo-
lanti. 

A Palazzo Reale sono 
dunque concentrati circa 
vent'anni di pittura mila-
nes«», dall*epoca di «Cor-
rente > alia neo-avanguar-
dia. Non c'e dubbio infatti 
che la produzione dl pit-
tori come Birolli, Migne
co, Cassinari, Morlotti, 
Treccani. dal '45 al '47 e 
anche oltre. per piu di 
un aspetto. e ancora legata 
a € Corrente», al tiplco 
espressionismo di «Cor
rente ». Ma e di grande 
Interesse vedere la pro
gressiva trasformazione di 
questi ' stessi pittori • nel 
giro di brevi anni: l'assi-
milazione del post-cubismo 
francese in chiave lirica. 
brillante. preziosa. sia pure 
in modi diversi. di Birolli e 
Cassinari. mentre in Mi-

' gneco la stcssa lezione cu-
bista si piega aspramente 
a • un discorso d'impegno 
realistico p in Treccani si 
scioglie nel fervore di un 
srntimento poetico solidale 
roi personaggi di un Mez-
zogiorno povero e tribo-
lato. 

Di Morlotti, a Palazzo 
Reale, mancano invece i 

quadri che legano il perio-
do piu propriamente di 
« Corrente > con il piu re-
cente periodo dei paesag-
gi definiti neo-naturalisti: 
manca cioe il periodo sco-
pertamente picassiano dei 
« tori > e dei « feticci ». E' 
appunto preminentemente 
sui paesaggi lombardi di 
questi anni piii recenti che 
Morlotti ha voluto impo
stare la sua sala. 

Nella parte che riguarda 
la loro produzione piii at
tuale, Migneco, Cassinari 
e Treccani rivelano temi, 
motivi e umori diversi: in 
Cassinari ci pare di no tare 
un accento di maggiore 
concretezza nell'enuncia-
zione dell'immagine, in 
Migneco una piu stretta 
stilizzazione, in Treccani 
un piii largo abbandono 
all'ispirazione L'ilinerario 
di Meloni e scgnato nei 
suoi momenti essenziali. ed 
e un itinerario che mette 
in evidenza I'acuta sensibi-
lita di questo singolare e 
solitario pittore. capace di 
magiche intensita croma-
tiche e di concise definizio-
ni figurative: le figure di 
Meloni. i suoi < galli » sono 
li a dimostrarlo. - D'altra 
parte, e anche questo lato 
della sua attivita e docu-
mentato. l'affidamento qua
si tolale di Meloni alia 
pura sensibilita 1'ha con
dotto ad uno stemperarsi 
estenuato del colore sulla 
tela, ad un modo eccessi-
vamente vago e suggestivo 
dove I'energia di un tempo 
rischia di perdersi. Quanto 
a Fontana ci troviamo di 
fronte ad una sala € spa-
ziale». Certo, anche per 
lui, ci sarebbe piacluto po-
ter vedere una mostra piu 
« storicizzata >, una mostra 
che avesse messo in luce le 

varie possibilita di estro, 
di vivacita, di vitalita che 
Fontana ha sempre mostra-
to di possedere sin dagli 
anni che hanno jpreceduto 
1'ultima guerra. Qui ci ap-
pare invece un Fontana 
piii unilaterale, sperimen
tale, tutto proteso sui gu
sto della trovata, dell'inno-
vazione tecnica. 

Ed eccoci ai pittori la 
cui storia incomincia. salvo 
qualche eccezione, esclusi-
vamente in questo dopo-
guerra. Anche questa parte 
della mostra, se le sale dei 
vari pittori fossero state 
messe insieme con maggior 
preoccupazione per l'esatta 
documentazione dello svol-
gimento delle singole espe
rienze che ognuno di que
sti artisti ha fatto. sarebbe 
risultata senza dubbio piii 
folta di indicazioni e quin
di piii utile alia ricostru-
zione di quei momenti che 
hanno costituito il tessuto 
culturale della vita arti
stica milanese. 

E' buona la sala di Fran
cese, un pittore che qui ac
quis t a rilievo e potenza per 
l'autonomia della sua ri
cerca e per I'autenticita 
del la sua forza creativa; 
bene ordinate le sale di 
Peverelli e di Dova, due ar
tisti all'opposto per tempe
ra men to, ma entramb! or-
mai dotati di una inconfon-
dibile fisionomia: sottile. 
vibrante. inquieto Peverel
li: taglicnte. crudele, crl-
tico Gianni Dova. Alia stes-
sa schiera appartengono 
Ajmone, che nella mostra 
ha modo di sottolineare le 
sue qualita di limpida tra-
scrizione emozionale delle 
immagini, 1'amore per la 
luce e per la natura, e Chi
ghine. Anche per Chighine 
i problemi sono quelli dl 

una sensibilita aperta sulla 
natura, sulla fragranza del 
paesaggio, ma egli li risol-
ve con gesto ampio e v igo-
roso. ' 

Nell'ambito di una figu-
razione espressionista si 
pone Invece Remo Brin
disi: la sua 6 una pittura 
dimostrativa, che cerca di 
rendere incombenti le im
magini, dilatandone e de-
formandone le strutture. 
Con Crippa, Baj e Senna-
vino la situazione cambia. 
Mentre Scanavino c legato 
ad una poetica di puro sog-
gettivismo, di intimismo 
mistico, Baj usufruisce del
le suggestion! piii attuali 
della neo-figurazione: sug
gestion! che gli vengono 
dall'« art brut », dalla c pop 
art >. dal neo-dada. Con 
questi mezzi egli scar ica 
nell'opera la sua ironia, il 
suo senso del grottesco. del 
buffonesco, della satira. 
Anche Crippa subisce ta-
lune suggestion! di natura 
dada, ma ad esse si aggiun-
ge l'inclinazione verso il 
primitivo surrealista. Que
ste poche righe non voglio-
no essere nulla piu di una 
prima indicazione, quasi 
un appunto di catalogo. Ma 
6 chiaro che la mostra do-
manda assai di piii. Forse, 
parlando della imminente 
Biennale avremo occasione 
di amplificare il nostro 
commento. Ne vale senza 
altro la pena perche questa 
mostra, pur con le sue 
manchevolezze, ricopre un 
largo spazio dell'arte ita
liana, ed e quanto mai una 
mostra in cui sintomi, 
Idee, velleitarisml, finzione 
e verita si scontrano e met-
tono in luce la loro con-
traddittoria preaenza. 

Mario D* Mkh«li 

Clamorosamente smentito 

Particolo de « Le Ore » su Siqueiros 

Una lettera 
diRaquel Tibol 

a Guttuso 
Riceviamo e pubblichia-

mo: 
Caro Alicata, 

ho ricevuto una lettera 
della signora Raquel Tibol, 
che ti invio per la pub-
blicazione. Tutti potranno 
avere una nuova conjerma 
che Riccardo Longone, nel-
Varticolo apparso su Le 
Ore, nel quale affermava 
che io mi sarei rifiutato di 
interuenire per la libera-
zione del grande pittore 

Invitati 
120 artisti 

al V Premio 
Pesillipo 

Nella Sede del Circolo 
Nautico Posillipo. si h riuni-
ta. nei giorni scorsi. la Giu-
ria del V Premio Nazionale 
di Pittura -Posillipo-. 

Per meglio confermare la 
importanza e la vitality del 
V Premio Nazionale - Po
sillipo-, che ormai pu6 con-
tare su di un monte premi di 
quattro milioni, e stato de-
ciso di Invitare solamente 
120 artisti resident! in Ita
lia. 

Per il primo e secondo pre
mio la Giuria, composta da 
Angelini. Barbieri, Ciscella, 
Girace, Guttuso. P.irlato e 
Schettinl. pur lasciando la 
massima libcrta all'artista 
circa U tema ed il modo pre-
scelti, auspica la presenza 
anrhe dl opere che si ispi-
rino al Golfo ed al paesag
gio napoletano. 

Inflne il Presidente ha pro
posto dl chiamare a far par
te della Giuria lo acrittore 
Raffaele Carrier!, annuncian-
do lnoltre che la mostra del
le opere sara inaugurata nel
la Sede Soclale del Circolo 
Posillipo entro il ntese di 
ettobre. 

messicano David Alfaro Si
queiros, ha menttto. 

Ti ringrazio e ti invio i 
miei Jraterni saluti. 

Renalo Guttuso 
Ecco la lettera di Raquel 

Tibol: 
Messico, 5 giugno 1964 

Stimato signor Guttuso, 
con dolore e indignazio-

nc ho letto sulla rivista 
illustrata * Le Ore > un ar-
ticolo del bugiardo e diso-
ncsto giornalista Riccardo 
Longone, nel quale egli mi 
/a dire parole offensive nei 
vostri riguardi, che io non 
ho mai pronunciato. Do
lore e indtgnazione, ripeto, 
perche questo individuo si 
e valso di false credenziali 
e di inganni per ottenere 
il mio aiuto alio scopo di 
essere messo in contatto 
con alcune persone e di 
avere informazioni che in 
seguito utilizzo, come lo di-
mostra Varticolo su Siquei
ros al quale mi riferisco, 
con malvolere, falsando 
fatti scntimenti e propositi. 

Con la tecnica propria di 
qualsiasi sporco delatore c 
provocatore, Longone me-
scola nella parte delVarti-
colo che vi riguarda e che 
vi colpisce, fatti apparen-
temente certi, ma falsifi-
cati con dolo per sorpren-
dere e confondere Voptnio-
ne pubblica e per dijtruo-
gere legami fratemi che 
sono necessari, con lo sco
po certamente di prestare 
qualche immondo servizio 
che non ha nulla di gior-
nalisttco. 

Con il vivo desiderio che 
queste righe lascino in voi 
la piena convinztone che 
to non ho detto cid che 
Riccardo Longone preten-
de che io abbia detto, vi 
stringo ffl mano con gran
de nspetto e cordialita. 

RAQUEL TIBOL 
s/e Shakespeare 178-21 
Mexico 5 D.F. 

Bologna: BIGNARDI 
Un'edizione edulcorata, «prlva di ogni tetraggine... come 

scrive Cesare Vivaldi, della Pop art americana. ci presenta 
Umberto Bignardi nella pereonale alje3tita alia bologncee 
galleria «De* Foscherari-. Tavole con voli eorridenti di 
uccelli, cariche di «spaccati» e del ripetersi continuo di una 
immagine. o dell'illustrazione di moda. si susscguono, pro-
grammaticamente, direi, senza necessity, senza quel fervore 
cupo che caratterizza la pop americana e che rende per molti 
versi interessante questo tipo di « realismo capitalieta». 

Porsi di fronte agli oggettl — 1 cupi. orcessionanti oggettl 
dei Wesselman, degli Oldemburg. dei Saul — con l'animo 
candido e cantante, potra magari essere un modo per apparir 
diversi. per caratlerizzarsi, nel quadro della •« giovane scuola 
di Roma», rispetto a un fatto culturale importato di peso 
per chludere la falla lasciata epalancata dal rinncgato Infor-
male; ma non mi pare davvero che questo miovo evadere 
nella pura pittura o nella « felicita dell'espressione pittorica-
(Vivaldi fa i nomi ?ddirittura dl Bonnard e Corsi) sia qual-
cosa di piii d'un gioco formale attravereo il quale ei tenta 
di contrabbandare una sorta di elegante naturalismo post-
lmpressionistico. 

• A Roma; scrive Vivaldi, *doi*e si c sempre stati attentl 
a quanto avveniva nella grande fucina americana, si e subito 
compreso come attraverso I'esorcizzazione "pop" della civilta 
di massa fosse possibile un nuovo contatto con le cose... che 
superatse la brutalita, "rulaarfan", per risolversi in una pit
tura tutta nuova, cordlale, umana», cosicchd Bignardi ne ba 
tratto lezione per la sua pittura »pieno di arazia europea-. 
Angosciati a comando. aggraziati a comando. questi giovani 
avanguardisti, un occhio al mercato e un altro all'Ainerica, 
eon sempre a la page. 

Della pop art hanno assimilato la parte piii superficiale, 
non cogliendo quanto di significativo. di illuminante eulla 
civilta del dollaro e dei miracoli economic! e in essa. Ma non 
e con gli strumenti di estetiche o poetiche formalistiche che 
si posson cogliere certi aspetti della cultura d'oggi. Occorre 
un impegno. anche etlco, che quella -giovane scuola romana-
evidentemente non ha. 

f.S. 

Roma: SHERMAN 

I 

La pittrice realista americana Sara! Sherman, ben nota e 
apprezzata in Italia, espone alia galleria Penelope (via Frat-
Una, 99). La mostra raccoglie opere assai recenti, fatta eeee-
zione per Festa campestre che e un dipinto del '60 ancora 
nel gusto grottesco dl Levine. e valorizza partlcolarmente la 
sua produzione grafica sui tema delle Baccanti. Per l'occasione 
esce una carte]'a di litografie sulle moderae Baccanti della 
Sherman. 

Diego Carpitella ha scritto alcune pagine assa! interessanti, 
a Introduzione della mostra e della cartella. sui fenomeno del 
tarantixmo che e stato studiato dall'etnograto musicologo nelle 
campagne del Salento. in Puglia. Non c'e dubbio che il rac-
conto drammatico delle fasi deU'esorc'^mo coreutico-musi-
cale abbia vlolentemente colpito la fantasia della pittrice ma 
con queste sue Baccanti la Sherman va oltre la traduzione 
in termini plastici delle -cr l s i - delle tarantatc. 

La Sherman ha sempre dip'nto personaggi e figure fem-
mlnili: se ricordo bene, dalla anonima prostituta alia suicida 
Marilyn Monroe, era no sempre ternbili giocattoli erotici. 
inconsapevoli come fantocci. 

Con queste Baccanti la Sherman da vita, io credo, a delle 
figure femminili che si ribellano nella consapevolezza del-
l'uso servile che il vivcre borghese fa della femminilita. La 
proiezione nel - mito - greco e la 6ensib:hta per 1'irrazionale 
che ancora si manifesta nella mcleta umana nermettono alia 
pittrice dl accentuare drammiticamente. con una patina di 
antico e di paura. i caratteri di una condizione servile della 
donna, e t gesti della «ua nvolta. 

Con lo sviluppo degli interessi umanl e sociall la Sherman 
va modificando il suo at.le: non p".ii la satira e 11 grottesco 
ameneano nel gusto di Shahn. Evergood e Levine; ma un liri-
imo espressionista che sembra voler rovesciare la violenza 
irraz'.ontle delle figure umane di De Koaning nella violenza 
consapevole e demlstlftcatrlee del mitl del sc«so. sattilmente 
tcMuta di Ironia sulla classiclta. che fu propria a KokOiChka 
sin dai tempi dl Assasslno, speranza delle donne. 
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«Pelleviva» 
[un film die 

! t * * > * \ 

va contro 
corrente 

Alia Casa del la culture 

Grazle a una prowida ini-
lativa (lell'Associazione nazio-
iale autori cinematografici e 
lei Cinema d'essai, e uscito 
Jinnlmente sugli schermi di Ro-
la Pelle viva, il coraggioso 
ilm dl Giuseppe Fina che, do-
)o esser stato presentato a 
fenezia nel '62 (ma fuori della 
lostra, per il rifiuto opposto-

|li dal selezionatori) e a Can-
ics nel 'G3 (qui cbbe, anzi, il 
jremio della «Giovane criti-
Ka»), ha faticato non poco a 
|rovare il suo legittimo con-

itto col pubblico italiano; so
lo a Milano, si pu6 dire — e 
inche 11 per merito del Cinema 
Tessai — Pelle viva ha fatto 
in'apparizione, seppur non for-
lunata, tuttavia dignitosa. Al-
frove, si e trattato solo di fu-
jaci sortite: e speriamo che 
luesta tarda «anteprima» ro-
lana serva di stimolo a ripro-

porre all'intcresse degli spet-
latori piii attenti un'opera co-
)1 inconsueta, nel panorama del 
lostro cinema attuale. 

Pelle viva narra una storia 
i'amore, sullo sfondo capar-
jiamcnte concreto della Mila-
10 operaia: rovescio evidente 
li quel mito del « miracolo eco-
lomico- che appena due anni 
>r sono era strombazzato da 
utte 1c central! propagandisti-
phe governative ed affini. Ma 

protagonisti dell'amara vl-
penda non sono stati nemmeno 
Ifiorati dal prodigio: per essi 
la -congiuntura difficile- e 
|empre esistita. Lui lavora in 

ibbrica, e alle lunghe ore del-
sua fatica quotidiana si ag-

riungono quelle — logoranti e 
legradanti — trascorse sul tre-
ko antidiluviano che lo ricon-
luce a casa, in campagna. Lei 

una ragazza madre, che si 
jadagna onestamente la vita, 

la e costretta a nascondere la 
propria condizione. 11 loro in-
tontro avviene durante quei 
iaggi interminabili pressati 

lal sonno e dalla stanchezza; l 
)ro primi convegni sono resi 

lari dalla umiliante clande-
tinita dcgli alberghi dei po-
reri. Poi i due si sposano; ma 
il perde il posto, e i tentati-

fi di conquistare una nuova, 
juantunquc modesta sistema-
pone per 1'accrcsciuta famiglia 
irtano contro Tegoismo padro-
pale, il bigottismo. Tintolleran-

contro i mille mali che alli-
lano nella societa contempo-
inca. Declassato come ope-
uo. il prolagonista rincorrera, 

^emprc piu avvilito e senza 
scranza, il suo duro pezzo di 

Pane. 
Cc senza dubbio, nella 

raiettoria narrativa e morale 
It PcIIc viva, un ricorrente. 
juerulo vittimismo di stampo 
luasi ottocentesco. che implica 
ma cognizione imperfetta. in 
lualche modo unilateraie, del-

situazionc rappresentata: e 
s'e un'accumulazione di moti-
ri polemici. pur sacrosanti (dal
la denuncia delta violazione 
|ei diritti civili negli stabili-
nenti industriali a quell a del-

persecuzione religiosa) che 
inisce per rendere straordina-
|io un caso il quale vorrebbe e 

jvrebbc, invece. essere tipi-
x Difetti e scompensi a w e r -

ibili. e non soltanto sul piano 
jrmale, soprattutto nella" se-
mda parte del raceonto; U 
jale s'impone tuttavia nell'in-

leme. per quel suo andare con-
rocorrente, per quel I a sua ani-
losa e a volte affannosa vo-
>nta di dire, sulTItalia e sulla 
[llano di oggi. sgradevoli ma 
nche necessarie vcrita, col pi-
!io schietto — e. se vogliamo, 
jn i Iimiti — del cronista che 

scopra nella loro immedia-
fzza, c le proietti, a tamburo 
pattente. senza troppe prcoc-
upazioni di stile, dinanzi alia 
iscienza dello spettatore. AI-

Tattivo del film va citata. an-
ira. la recitazione bravo Raul 
irassilli. un attore di teatro 

| e di telcvisione' che potrebbt 
ser sfruttato intelligentcmen-
dai nostri registi cinemato-

rafici; toccante, ed incditn, 
fclsa Martinelli: incisivo Franco 
Jportelli o calzanti i molti altri 

• g . sa 
ClTifta foto: Elsa Martinelli) 

Anche la scopa 
diventa strumento 

per il cinema 
Sotto la presidenza di Guido Aristarco 
hanno porloto i critici Mino Argen-

tieri e Lino Micciche 

Dalla nostra redazione \ 
MILANO. 12. , 

Alia fine di questo mese sea-
de la vecchiu legge econamica 
sul cinema italiano, che do-
urebbe essere sostituita da una 
nuova. Eppure e molto pin pro-
babtle che si arriwi a una en-
nesima proroaa della legge 
vecchia, la quale a furia di pro
rogue resiste con effetti dele
ter!, da piu di qtiindici anni. 
Ci sono due progetti in discus-
sione: quello governativo. di 
centro-sin'tstra, ma In gran par
te elaborato dai soctaltsti; e 
quello comunista, che ha avuto 
Vadesione del PSIUP. Su que-
sti due progetti di legge hanno 
parlato ieri sera alia Casa del
la culturu, sotto la presidenza 
di Guido Aristarco che ha pi" 
uolte pplemizzato con gli ora-
torl. Lino Mfcclchd de/l'Avan-
ti! di Roma, e Mino Argentie-
ri, cr'itico cinematografico di 
Rinascita. Entrambi hanno il-
lustrato con dovizia di parti-
colari, e rispondendo alle do-
mande del pubblico. la com-
plessa materia in questione. 

Purtroppo il pubblico era as-
sai scarso e, con le debfte ec-
cezioni, anche i critici cinema
tografici milanesi non hanno 
riservato al dibattito I'attenzio-
ne che sarebbe statu opportu
ne. 

II risultato e che il cinema 
nazlonale agonizza e muore. e 
I giornali d'inlormazione manco 
se ne accorgono. Si dice: non 
ne parlano troppo, per non al-
larmare le banche. Ma le ban-
che sono talmente al corrente 
delle cose, che hanno bloccato 
t crediti. E la crisi e scoppiata. 
L'ltalia produceva, ftno a qual-
che mese fa duecento e piii 
film all'anno. Di questi film, 
appena un terzo ricuperava i 
costi di produzione. Non solo: 
noi non siamo assolutamente 
attrezzati come un'industria, 
non sappiamo vendere all'este-
ro. abbiamo legot protezionistf-
chc che non proteggono un bel 
nulla. I nostri produttori, inve
ce di compiere, come ogni in-
dustriale che si rispetti. opera-
zioni economlchc, hanno com-
viuto operazioni speculative e 
ci hanno lasciato le penne. La 
crisi attuale e stata preparata 
e provocata dalla follia degli 
tnvestimentt che si c avuta do-
oo il rilancto del cinema italia
no tiel '59. Ecco le cifre ere-
scenti di questi investimenti: 
18 ntiliardt nel '59. 27 nel 'SO. 
39 nel '61, 40 nel '62. Un boom 
fittizio e letale voiche, mentre 
aumentavano tali cifre in mo
do cosi vertiginoso, quelle de
gli incassi aumentavano si, ma 
nient'affatto in proporzione: e 
anche i prouenfi dell'esporta-
zionc erano assolutamente ina-
deguati. a volte rtdicoli. 

Non e'e da stupirsi. cosl stan-
do le cose, che le banche ab-
biano chiuso i crediti e si sia-
no rifiutate ad ultcriori inve
stimenti che. tra Valtro. non 
andavano a favore di impian-
tt industriali e non servivano a 
creare nuove strutture (delle 
quali la cinematografia italiana 
ha tanto bisogno. se non altro 
per attrezzarsi a vera indu-
stria). In un certo senso. <• pa-
,adossalmente. si puo dtre cne 
e stata una fortuna che qucsta 
crisi si a esplosa in tempo, pri
ma che I'insipienza dei nostri 
coslddetti * industriali • man-
dasse in malora tutto. 

Eppure. proprio nel 1962, e 
forse per la prima t*olta. la 
' torta • dcgli incassi, secondo 
le statistiche ufficiali. toccava 
in maggior misura agli italfa-
nt (47 per cento) che agll ame-
ricani (36 ver cento). Ma do-
veva essere rtiltimo exploit, tra 
Valtro favorito dalla crisi di 
Hollywood. La quale, pero. og
gi si e ala - ridimensionata • 
ed e nuovamente pronta a In-
cidere sul mercato italiano con 
la votenza dl orima e di sem-
pre. 

E e'e ancora un altro pa>-fico-
lare: che alcuni grossi produt
tori nostrani. invece di far con-
correnza a Hollywood sul suo 
stesso piano, cof suoi stessi me-
todi si fanno Unanziare dagl't 
amencani. Percid i profitti. an
che nel caso d'una orevalema 
nazionale neoli incassi. vanno 
poi divisi in varti eguall. con 
gran vregiudizio di iutto il no-
stro potere economico. Cib di-
scutendo. si capisce. in termini 
capitalistic!. - ostla rlmanendo 
nell'ambito della societa vigtn-
te. del suo mercato e delle sue 
leggl. 

Anche il camvo dell'eserci-
zio merita un vreciso discorso. 
&e stato un conveano a Roma. 
alcuni aiornl 1a. che e suonato 
come un grldo d'allarme — il 
piu energico Minora, e .forse Vul-
timo — del Dtccolo e medio 
eserdzlo. Quest'ultimo copre. m 
ttalla. il 95% delle sale, e si 
orende solo 11 60*> deoli in
cassi. Valtro 40rr<> va al arotso 
esercizio (5 t ) : bastano questc 
cifre a dare un'idea del Dro-
blema. 

Come risolvere tali pauroxe 
contraddizioni. come opporsi 
alio smantellamento dei bent 
c*ie doprebbero essere dello Sta
to e $otto il controllo pubbll-
ro. come correagere almeno gli 
squilibri viu vaurosi del ore-
sente sistema falltmentarr. co
me ridar fidncia al nostro ci
nema e salvarlo dal baratro7 

Non ci sono. al momento at
tuale. e con tutti i dtsa*tri che 
fre lustri di amministnulone 
demoenstinna Daternalisrlca e 
ricattatoria. hanno provocalo. 
tolunoni geniali. tocchi dl bac-
rhetta maoica. CI sono. perb, 
delle scelte di fondo da com
piere. 

I La prima scelta e se si ouoi 
interoenire sul cinema, a H-
DCHO dello Stato, per darall 

una mano e oricntarne il cam-
mino, creandogli nel contempo 
le condition! d'una realc llber-
ta: oppure se si prefcrisce la-
sciar tutto airirnproUyisozione, 
tutto in balia degli americuni 
e degli americanofxli. tutto al-
Vinsegnn dei concetti della mas-
slma spcculazlone, di una fol
lia negli affari che ha yia fat
to clamorosamen'.e cilecca. In 
altre parole: considerare il ci
nema tin servizio d'interesse 
pubblico, sociale, anche cttltu-
rale, oppure dlsintercssarsene 
e la3darlo affondare come 
crede. 

Le iniziative ver una nuouu 
legge ('Per una nuova legge 
che risolua la crisi del cine
ma », come diceva il tltolo del 
dibattito di icri) scartano ov-
viamente la seconda ipotesi e 
si concentrano sulla prima. Si e 
purlato nercib molto. ieri sera, 
dei meccanismi (ristornl. prcmi 
di qualtla, dctassazioni spettro 
del MEC, ecc.) coi quali fare 
I conti. Non che il discorso, 
spesso assai approfondito sul 
piano tecnico, fosse molto chia-
ro ner I non specialistt; tat-
volta non lo era neppure per 
ali specialisti. Eppure. anche 
qui. le scelte si impongono, 
quasi ad ogni paragrafo dei 
nuovl progetti. i quali in real-
ta differiscono (pur avendo 
punti di confluenza e dl ac-
cordo) molto piu che non sia 
apparso. forse. nelle esposlzio-
ni dei due oratori. 

Personalmente crediamo che 
la batfaglia sard lunga: che sia. 
anzi. appena incominciata. I 
problemi sono complessi e an
che complicati. ma bisognera 
pure che I'opinione vubblica 
italiana (all'infuorl della ri-
stretta ccrchia che fa capo al-
I'ambiente del cinema, a Roma) 
imparl a conoscerli. a con.sfdc-
rarli, a risolverli. Sul problc-
ma della censura. o per me-
glio dire della sua abolizione, 
si e ragginnto la chiarezza (al
meno teorica) solo qualche an
no fa, dopo anni di errori e di 
sottovalutazloni. da parte di tut
ti P anche da parte nostra. 11 
problema della leage economt-
ca e assai DI'U difficile e con-
traddittorio. 

Ugo Casiraghi 

casuale 

LONDRA — Casuale, e per questo ripresa 
dal fotografo, la coincidenza che ha visto 
Ieri a Londra partire con lo stesso aereo 
Vivien Leigh e Ringo Starr, il batterista dei 
«Beatles» operato alia tonsillite alcuni gior-
ni fa. Entrambi partono per I'Australia con 
diversi programmi (telefoto) 

Tutti e tre cercano un rilancio 

Modugnoal Canti 
con Peppino e Celentano 

» > 

La stagione 
lirka 

a Caracallo 
La stagione lirica estiva sara 

aperta a Roma giovedl 2 luglio 
con I'opera Un ballo in masche-
ra di Verdi. II cartellone di Ca-
racalla comprende. oltre a que
sto lavoro. Aida di Verdi, il bal-
letto di Ciaikovski La bella ad-
dormentata. La fanciulla del 
West e Madama Butterfly di 
Puccini. 

Come ogni anno, il cartellone 
non e molto nutrito e fa perno 
su i4ida, che avra infatti il mag
gior numcro di repliche: 15. La 
esecuzione di Un ballo in ma-
schera, con la quale si inaugu-
rera la stagione. sara affidata al 
seguente - cast -: Nino Sanzo-
gno maestro concertatore e di-
rettore d'orchestra: interprcti 
principal i: Margherita Roberti. 
Lucia Danieli. Gianni Raimondi, 
Luigi Quilico. A Margherita 
Wallmann sara affidata la re
gis; il core verra diretto dal 
maestro Gianni Lazzari; Gio
vanni Cruciani curera I'allesti-
mento scenico: realizzatore del
le luci sara Alessandro Drag 
. Ecco il calendario delle altre 
rappresentazioni: Alda: 9, 12, 16. 
19. 23. 25. 29 luglio e 3, 8. 12. 
1 a 22. 25. 27. 30 agosto: La Del
ia addormentata. 18, 21. 26 lu
glio e 1. agosto: La fanciulla del 
West; 30 luglio e 2. 5.11. 29 ago
sto: Madama BTifterfly: 6. 9. 13. 
20. 23 e 26 agosto. 

I cantanti che portecipono oi gironi 
« A » e « B » - Finale di « Un disco 

per Testate » a Saint Vincent 

Premi di qualita 
a tre f i lm italiani 

Con la saconda quindiclna di 
giugno, la battaglia estiva della 
musica leggera entrera nella 
sua fase finale. A Saint Vin
cent, infatti. verranno ufficial-
mente riproposte a quindici-
venti mil-.oni di teiespettatori 
i quarantadue motivi del con-
corso Una canzone per Vestate 
che la RAI ha Ianciato dai mi-
crofoni della radio. Ne usci-
ranno quattordici dischi della 
estate ma anche le altre canzo-
ni che resteranno fuori daUa 
finalissima cercheranno di aver 
diritto alia cittadlnanza (piutto-
sto. quale valore dare al siste
ma di votazione con cartolina, 
dal momento che la cartolina 
non costa che 1'Lmporto del 
francobollo e che case disco-
iraQche, dunque. possono spe-
dime a pacchetti?). 

La settimana successiva scat-
tera il Cantagiro, la man'.festa-
z:one turLstico-canora lanciat3 
da Radaelli tre anni fa e che, 
quest'anno, non sembra essere 
cosl agguerrita come nelle pas-
sate edizionL • Alcune - s t a r -
hanno infatti preferito abban-
donare il campo piuttosto che 
sottoporsi al rischio di una 
brutta figura. Mina. secondo un 
setumanale specializzato, ave-
va posto come condizione un 
compenso di un milione per 
sera: Rita Pavone si sarebbe 
- accontentata - — sempre se
condo il seitlmanale — di un 
forfait di una decina di milioni 
(1'accordo sembra va quasi rag-
giunto e Teddy Reno, manager 
della Pavone. aveva siglato un 
patto con Radaelli: ma poi ha 
tenuto - pel di carota * in Ame
rica, rifilando al Cantagiro il 
solo Dino). Gigliola Cinquetti 
era la terza - p n m a d o n n a -
sulla quale pun tare, ma Radael
li sapeva di non poter aspira-
re a tanto. dal momento che il I premi di qualita. prevuti 

daH'art. 17 della legge 31 lu-
gho 1956, n. 897, sono stati as- manager della sedicenne Verone

se e Gianni Ravera. concorren-
te di Radaelli sia come impre-

segnati. per il semestre gen 
naio-giugno 1962. at seguenu 
dim: -Salvatore Giuiiano- dt 
Francesco Rosi: « L'eclisse • 
di Michelangelo Antoniom; «Se-
nilita » di Mauro Bologmm. 

La commissione selezionatrt-
ce, composta da Gianluigi Ron. 
di, Gino Visentini, Saul Greco, 
Silvano Giannelli, Gino Petro-
ni. Carmine Rizzo. e stata ri-
cevuta dall'on. Corona (prima 
della partenza di questo per 
Bonn), 

sario, sia come successore alia 
direzione del Festival di San-
remo 

Tuttav;a, Ezio Radaelli e nu 
scito ad assicurarsi, se non tre 
primedonne, tre best-sellers in 
campo maschile: Modugno. che 
torna alia ribalta dopo il crack 
dl Tommaso d'Amalfl e dopo 
un periodo dl quasi silenzlo 
(ha inclso una canzone del mu 
slcal ma la sou casa s o n rhaltrui, eccetera. 

per niente sostenuta); Peppino 
Di Capri, in verita piuttosto In 
ribasso, ma al quale sperta di 
diritto — in qualita di vincitore 
del Cantagiro 1963 — la parte-
cipazione come ospite d'onore 
e Adriano Celentano, legato alia 
manifestaz:one da stret'i vincoli 
sentimentali dal momento che 
e stata Tunica a laurearlo 
(nella prima edizione) vincitore. 

In competizione per il girone 
- A » saranno Betty Curtis. Pino 
Donaggio, Piero Focaccia, Isa
bella Jannetti. Cocky MazzetU, 
Michele (vincitore del girone 

B • dello scorso anno), Gianni 
Morandi, Donatella Moretti, 
Gino Paoli. Robertino, N:nl Ros
so. Little Tony. Edoardo Via-
nello, Lando Fionni (reduce 
dalle trionfali tournee di Ru-
gantino) e Fabrizio FerrettL 

per il girone - B -: Renato 
Arruk. Ico CeruttL La Cricca, 
Lucia Dalla, Nicola Di Bari. 
Dino, Roby Ferrante, Mike Fu-
saro, I gemelli. Gilla, Giancarlo 
Guardabassi, Fausto Leali, Pao
lo Mosca, Paula, Guido Russo e 
Giancarlo Silvi. 

Tutto sommato, a parte alcuni 
redivivi (Paula, per esempio). 
il Cantagiro allineera alia par
tenza quasi tutti giovanissimi 
(alcuni proprio sconosc-.uu) o 
— come si usa dire — - mino-
renni d'assalto-. Potrebbero es
sere i best-sellers di domani. 
Insieme alia carovana. come 
ospiti d'onore. saranno anche 
Don Backy e Gino Santercole 
con i complessi « I r ibel l i - e 
- 1 f uggiaschi». 

I.S. 

Si lavora al ia vita 
di Mark Twain 

• E' in avanzata lavorazione 
negli studi televisivi napoieia-
nu Questa sera parla Hark 
Twain, seite puntate di D.ego 
Fabbn e Romildo Craven che 
narra no la movimentata vita del 
noto scnttore americano che 
oltre che autore di romanzi e 
racconti che gli diedero fama 
universale, fu anche tipografo, 
battel! iere sul Mississippi, uomo 
d'affari, conferenziere, aov-
venrionatore deU'ingegno al-

L'importante evento si 
h verificato in un con
certo di « Nuova Con-

sonanza » 

• Ricetta per un piatto di nuo
va musica. 

Prendete due piunoforti. pos-
sibilmente a coda, e disponetcli 
in modo che siano pronti per 
l'uso: code affiancate, tastiere 
e coperchio aperti. Avrete avuto 
cura di procurarvi anche due 
esecutori. Quello di sinistra, sco-
sta la sedia dalla tastiera e vi 
appoggia una tavoletta (basta 
la robusta scansia d'uno scaf-
fale). Quello dl destrn aggiun-
gerh alia sua altre sedie in modo 
da avere una piattaforma. buona 
per stenderci sopra una piastra 
metallica, quindi. impugnato 
uno spazzolone a mo' di lungo 
martcllo dalli a picchiare sulla 
piastra, mentre l'altro esecutore 
battera la sua tavoletta sulla 
sedia. Attenzione. pero: i colpi 
vanno appioppati ogni nove-
dieci secondi. Eventual! diffi-
colta esccutive (anche a Paga-
nini ogni tanto si rompevano 
le corde e a un certo punto lo 
spazzolone si e rotto) non im-
pressioneranno l'interprete se 
avra pensato di avere a portatu 
di mano una semplice scopa 
(frutta di piu se impolverata), 
con la quale continucra a col-
pire la piastra finche la stendera 
a terra, morta. 

II « concerto - puo durare an
che un quarto d'ora. Cosl hanno 
«suonato». nul Teatro delle 
Arti. l'altra sera, due pure il-
lustri rappresentanti di certc 
nuove esperienze musicali: Fre-
derik Rzewski e Hans Hotte. 
alle prese con una «composi-
zione » deU'americano La Monte 
Young, precocissimo talento (2-1 
anni). 

I due interpreti hanno suo
nato a memoria e senza diret-
tore, talche sorvoliamo su qual
che sfasatura nella sincronia e 
nell'intensita dei « suoni». 

Rzewski, poi, aiutato dallo 
stesso Hans Hotte, aveva pre
sentato anche un suo pezzo per 
due pianoforti. L'ansia di timbri 
inediti era risolta, tra l'altro, 
con l'intervento di una trottoli-
na a niolla. che. adagiata nella 
pancia del pianoforte. « suona •> 
svolgendo la carica tra le corde 
e il legno dello strumento. 

Lo sappiamo che codesti gesti 
musicali — e come no — sono 
sostenuti da un impeto rivolu-
zionario che levati, ma che non 
e da siffatti -bum» che certc 
sorde natiche della societa pos-
sono sentirsi in pericolo. In pe-
ricolo, semmni. si trova la -Nuo
va Consonanza-, vittima. forse, 
di tali divertissements. 

Fortunatamente ieri sera il 
terzo concerto ha risollevato le 
manifestazioni dalla scivolata 
dell'altro giorno, soprattutto con 
cinque Preludes et rondeaux di 
Camillo Togni, per clavicembalo 
e soprano: una composizione de-
licata sia nel suo preludiare, sia 
nei vocalizzi e nei gridolini gar-
batamente stupefatti del soprano 
Sylvia Brigham. Eccellente al 
clavicembalo Mariolina De Ro-
bertis, anche nei Due studi di 
Francesco Pennisi, protesi a ri-
cercare punti e macchie sonore 
che al risultato sono proprio 
suoni e accordi tradizionali. 

Per il resto, la serata si e svol-
ta in un persistente accademi-
smo fonico. riecheggiante persi-
no il Tristano. c o m e successo 
in un iWadripal triite del tede-
sco Johannes'. Fritsch, inutil-
mente allievo di Stockhausen. 
Una rivelazione la flautista Ja-
nis Sue Cerasani interprete di 
esili pagine di Kazuo Fukushi-
ma e Marek Kopelent. 

e. v. 

Saggio 
delFAccademia 

Saggio finale all'Accademia 
d'arte drammatica: la regista 
Vera Bertinetti. per il suo di
ploma. ha scelto 11 ventaglio 
di Goldoni, che. nella versione 
italiana, ha giusto due secoli 
di vita. A parte lo spunto com
memorative la Bertinetti sem
bra aver centrato con notevole 
esattezza sia la strepitosa mec-
canica scenica (quella -perpe-
tua azione -. quel - movimentn 
continuo-. dei quali parlava il 
commediografo) sia la pittura 
della realta sociale. rilevando 
in modo acuto le stratificazioni 
di classe presenti nel testo; c 
accentuando. nella peraltro de-
bole dialettica interna dell'ope-
ra. la sincerita e sanita morale 
dei popolani: a contrasto della 
decrepita leziosaggine dei no-
bili. ma anche di un'anticipata 
fiacchezza dei buoni borghesi. 

Qualche frangia di manie-
rismo ballettistico e pur ri-
masta nel simpatico spcttacolo. 
che vien dato in due edizioni: 
eguali nella sostanza. diverse 
per il mutamento di alcuni de
gli interpreti. Nei panni di 
Giannina. la garbata paesana. 
Lina Bemardi ha manifestato 
un temperamento personale e 
vivacissimo: a gara con lei. An
na Rosa Saia ha disegnato nel
le stesse vesti una figuretta as
sai graziosa. sebbene con un 
briciolo di compiacimento. Gior
gio Favretto e Romano Mala-
spina (Evaristo). Pierisa Bellia 
e Francesca Fabbi (Geltruda). 
Mariella Furginele e Fiorella 
Buffa (Candida). Anna Maria 
Bolignari e Anna Rita Barto-
lomei (Susanna) hanno tentato 
— con piu successo le ultime 
due — di rimpolpare i loro 
magri personaggl Ma. insieme 
con la Bemardi gia ritata, il 
migliore ci e parso Lino Capo-
licchio (Crespino). per gagliar-
dia e misura di toni. Caratte-
risti efficaci nan dimostrato di 
essere Pierangelo Civera. Mario 
Bussolini. il Silvestri. il Del 
Giudice. Caldissimi applausl. 

contro 
canale 

Socialismo 
<( tecnico » 

In un suo curioso ser-
vizietto, il Telegiornalc di 
ieri sera ha di miovo rie-
voeato la Itberazione di 
Roma, presentandola que
sta voltu come una sorta di 
miracolo ispirato da Pio 
XII. Una interprctazionc 
piuttosto s o r prendente, 
nuova per la stessa TV che 
in altri servizi e documen
tary ci aveva narrato le co
se in modo ben diverso: 
chissa che essa non sia 
stata s»0f;eritn drdl'on. Sa-
ragat, nella sua rccciifis-
sima veste di difensore dot 
Pantcfiei, magari attraver-
so i suoi proconsoli inse-
diati in via del liabuino? 

Sul secondo canale, ab
biamo visto, in apertura di 
sernffi, la terza puntuta 
deiriiicltiL'sfu di Gras e 
Craven sm Pacsi scandi-
navi ((i proposito: non po-
(rt'libe stabilire la TV, una 
volta per tuttc, come que
sta parola va pronunciata, 
di modo che non avvengu 
che gli annunciatori dica-
no * seaiidmdui > c la vo
ce commentutricc « scandi-
navi >'.'). 

Finalmente, ieri sera lo 
stile televisivo ha prcval-
so nel finale, soprattutto 
in quella sconcertante se-
quenza sulla riunione dei 
Maranata. che, da sola, a-
vrebbe meritato tin intie-
ro servizio. Nemmeno in 
questa puntata, pero, ab
biamo avuto sufjicienti ri-
sposlc agli intcrrogatioi 
jwsti nelle scorse settima-
ne. Abbiamo suputo che 
Vagricoltura danese funzio-
mi bene grazie alia riforma 
agraria e all'esistcnza del
le cooperative; che la pia-
nificazione urbanistica ,si 
pud fare in Scandinavia 
perche il suolo e in buona 
parte pubblico; che il si
stema di sicurezza sociale 
pud csisterc grazie a una 
legge fiscale che munda 
dritti in galera gli evaso-
ri. Informazioni assai chia-
rc e utili. iWeno chiari, in
vece, altri « p«rficolari > 
t o m e quel lo della contrad-
dittorietd della Costituzio-
ne o del contenuto mera-
mente tecnico del sociali
smo applicato in quei 
Paesi. Si possono conside
rare dati positivi, questi, 
come ci pare tendessero a 
sostenere gli autori del do-
cumentario? Secondo noi, 
sarebbe stato assai istrut-
tivo approfondirc la na-

. tura dei rapporti tra Stato 
e cittadino, tra soci e coo-

, perative, tra . lavoratori - e 
.industriali: la natura dello 
democrazia, insomma. For
se, da questa indagine sa
rebbe venuta qualche ri-
sposta di piii sul < vuoto > 
di cut tanto si e parlato c 
che Gras c Craveri sem-
brano voler intcrpretarc in 
chiave csclusivamcnte re
ligiosa. Un « t;uofo > idealc 
che questo socialismo tec
nico e « protcttivo > non 
sa come colmare. 

Interessante ed emozio-
nante la telecronaca degli 
incontri di atletica da Pa-
rigi, trasmessa in Eurovi-
sione sul primo canale. 
Non si puo negare che 
Vatletica leggera e assai 
congenialc ul video; inol-
tre, la fusione tra cronaca 
c commento ci ha pertnes-
so di costatarc con i nostri 
ocelli il grado di prepara-
zionc degli atleti e, insie
me, di ascoltarc i giudizi 
dei tccnici e di confron-
tarli con i nostri. 

g. c. 

raaiv!/ 
programmi 

8,30 Telescuola 
18,00 La TV dei ragazii a) Prlmatlstl mondlall; 

b) Teletris 

19,00 Teleglornale della eera (I edizione) ed 
estrazione lotto 

19,20 Tempo libero TrasmlBsione per i lavo
ratori • 

19,50 Seffe giorni nl Parlamento 

20,15 Telegiomale sport 
20,30 Telegiomale : 

delta eera (Il edizione) 

21,00 Serata di gala per 
X Anniversario 
deli'Eurovisione 

il da Parlgl. Con Yves Mon-
tnnd. Hiidegarde Knei, 
Shirley BasBey. Aldo Clc-
collnl. le Marionette dl 
Leningrado e U clown 
Dlmitri 

22,00 Sport Incontro dl pallncanestro 
norr-Slnimenthnl 

23,00 Rubrica rcliRlosa 

23,15 Telegiomale delta notte 

TV - secondo 
10,30 Film 

per le Bole zone dl Roma 
e Palermo: c Padri e 
figll » 

21,00 Telegiomale e segnale orarlo 

21,15 Un uomo solo 
22,05 Cordialmente 

Raceonto scenegglato del
la serie «Citta contro 
luce ». 

Con Andrea Checchl e 
AM Gherardi 

Yves Montand partecipa al programma irradiato da 
Parigi in occasione del X deli'Eurovisione (ore 21, pri
mo canale) 

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

15. 17, 20. 23; 6.35: Corso 
di lingua tedesca; 8,30: 11 
nostro buongiorno; 10.30: 
Ribalta internazionale; 11: 
Passeggiate nel tempo; 11 
e 15: Aria di casa nostra; 
11.30: Igor Strawinski; 11.45: 
Musica per archi; 12: Gli 
amici delle 12; 12.15: Arlec-
chino; 12.55: Chi vuol esser 
lieto...; 13.15: Zig-Zag; 13^5: 
Motivi di sempre; 13.45-14: 
Un disco per Testate; 14-
14.55: Trasmissioni reglona-
li; 15,15: La ronda delle 
arti; 15,30: Le manifesta

zioni sportive di domani; 
15.50: Sorella radio; 16.30: 
Corriere del disco: musica 
lirica; 17,25: Estrazioni del 
Lotto; 17,30: Musiche da ca
mera dl Franz Schubert; 
18.50: Musica da ballo; 19,10: 
II settimanale dell'industria; 
19.30: Motivi In giostra: 19 
e 53: Una canzone al giorno; 
20.20: Applausl a...; 20.25: 
Giugno Radio-TV 1964; 20 
e 30: Una giornata lunga 
un anno, di Guido Rocea; 
21.25: Canzon] e melodie 
italiane; 22: I matrimoni del 
secolo. 

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: Benvenuto in Italia; 8: 
Musicbe del mattino; 8,40: 
Canta Betty Curtis; 8.50: 
Uno strumento al giorno: 9: 
Un disco per Testate; 9.15: 
Ritmo-fantasia; 9.35: Un ci
cerone che si chiama...; 10 
e 35: Giugno Radio-TV 1964; 
10.40: Le nuove canzoni ita
liane; 10.55: Un disco per 
Testate; 11.10: Buonumore 
in musica; 11.35: Piccolissi-
mo; 11.40: n portacanzoni: 
11.55: Un disco per Testate; 
12,05-12,20: Orchestre alia 

ribalta; 12.20-13: Trasmis
sioni regional!; 13: Appun-
tamento alle 13; 14: Vocl 
alia ribalta; 14,45: Angolo 
musicale; 15: Momento mu-
sicale; 15,15: Recentissime 
in microsolco; 15.35: Un di
sco per Testate: 15.45: Con
certo in miniatura; 16.10: 
Rapsodia: 16.35: Rassegna 
degli spettacoll; 16.50: Ri
balta di success!; 17.05: Ra-
diosalotto - Musica da ballo; 
17,35: Estrazioni del Lotto; 
17.40: Musica da ballo; 18.35: 
I vostri preferiti; 19^0: Zig-
Zag: 20: lo rido. tu rid!; 21: 
30' da New York; 21.40: H 
giornale delle scienze; 

Radio - ferzo 
18.30: La Rassegna. Studi 

politici: 18.45: Yoritsune 
Matsudaira; 19: Libri r!ce-
vuti: 19.20: Poe e la realta 
americana; 19.30: Concerto 
di ogni sera: Johannes 
Brahms; Sergei Racbmani-

nov: 20.30: Rivista delle r i -
viste: 20,40: Franz Danii; 
21: n Giornale del T e n o ; 
21,20: Piccola antologia poe-
tica; 21,30: Concerto i ln ib-
nico. diretto da Hermann 
Scherchen. 

BRACCIO Dl FERRO di Bod Sagendorf 

HENRY di Carl Anderson 

• g . sa. 

T 1 * 4—r^ 

I W , ' ' • 

*& 

10UIE di HWH 
i l a u s 1 

' — ~ 
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L'« Avanti! », I'M Unita » 
e i l 2 giugno, , / ! 
C a r a ' XJnitd, '~hh* '.;"- '.> iu*>*> tf 

' L 'Avant i ! del 2 giugno scorso ha 
pubblicato in prima pagina, in 
occasione del 18. annivcrsariO delta 
Repubblica, una fotografia con la , 
seguente didascalia: « La fol ia s i . 
dlsputa le prime copie de l l 'Avant i ! , 
freschc di s tampa, che annunc iano 
la nasc i ta del la Repubbl ica >. 

* Voglio segnalare che "in quella 
fotografia c'e una valuta < inesat-
tezza > compiuta dai redattorl del 
glornale del PSI, in quanto la ve-
ritd e che in quella fotografia la 
folia sta leggendo una copia del-
I'edizione milanesc deU'Unita dal 
grande Utolo: < Viva la Repub
bl ica! >. 

iChe i redattorl de l l 'Avant i ! ab- ' 
biano - cancellato la testata del-
I'Unita sostituendola con quella del 
loro giornale e facilmente dimo-
strobile sfogliando la collezione 
deU'Unita . 

Cid che mi lascia perplesso e il 
motivo del « truccaggio > della fo
tografia. Devo forse • pensare che 
i redattorl de l l 'Avant i ! ritengono, 
dopo < l ' incontro storico del cen-
tro-slnistra*, che l 'Unita abbia 
perso i suoi meriti per la vittoriosa 
battaglia per la Repubblica? 

F R A N C O T R E S C A 
« (Milano) 

l e t t e r e a l l 'Uni ta 

II nostro lcttore ha fatto centro. 
Compliment! per la sua eccezionale 
— 6 il caso di dlrlo — memorla fo-
tografica. 

Un rapido controllo sulle raccolte 
del 1946 ci ha permesso di accertare, 
aenza possibilita di dubblo. che quel 
giornale 6 proprio l'Unita (e preci-
samente il numero del 5 giugno, se-
conda edizlone). Alia cui testata e 
stata sovrapposta (e il *> trucco >», in-
vero, e piuttosto palese) quella, dise-
gnata a mano, del quotidiano so-
cialista. • 

La controprova del fotomontaggio, 
se pur v e ne fosse blsogno. consiste 
nel fatto, anch'esso accertabile, che in 
quel,giornl nessun numero dellWuari-
ti! portava un titolo che si potesse in 

Sualche modo confondere con quello 
el giornale visibile nella foto. 
Detto questo, comunque, non ci 

pare il ' caso di drammatizzare su 
quello che riteniamo costituisca niente 
piu che u n tentativo dl rimediare, 
anche se un po' grossolanamente, ad 
una semplice carenza deU'archlvio fo-

'• tografico. -
Certo e, tuttavia, che i colleghl del-

VAvantU avrebbero potuto salvare la 
verita storica — senza per questo di-
minuire il prestigio socialista ne « fa-
vorire la concorrenza >• — pubbllcan-
do la stessa foto, non truccata, con 
una didascalia come questa: «La folia 
si disputa l e prime copie, fresche di 
stampa, dl uno dei giornali democra
tic! che annunciano la nascita della 
Repubblica ». 

Sostengono 
con i loro denari •. . / l 

un giornale reazionario 
Caro Al icata , 

nei giornl -scorsi vi e stata la 
ormai nota polemica sulla RAI-TV 
e i suoi programmi. Si e parlato 
dl influenza comunlsta solo per
che, dopo un vergognoso ritardo di 
venti anni, e non per volontd dei 
dirigenti dell'ente televisivo, ma 
per una nuova realta creatasl nel 
paese, si e stati costretti a mettere 
in onda alcune trasmisslonl dedi
cate alia Resistenza; e malgrado 
si faccia il possibile per ignorarlo 
quando si parla di reslsteiaa al 
fascisjno non si pud ignorare il 
contributo di sangue e di sacrifi-
cio del nostro partito. 

Non fa certo meraviglia che que
sto faccia irritare gll illustri arti-
giani della penna della stampa pa~ 
dronale italiana quali Montanelu o 
Enrico Mattei. Quest'ultimo, in un 
suo velenoso articolo sulla Nazione , 
tentava di dimostrare che { comu-
nisti, pur avendo partecipato in 
modo notevole alia Resistenza, non 
sarebbero stati dei • veri patriotti 
perche essi lo avrebbero fatto solo 
nell'interesse del PC. Certo U Mat
tel, preso dalla sua foga antico-
munista, non si accorge che col 
suo scritto dimostra che gli inte-
ressi del PCI si identiflcarono ieri 
con la Resistenza come oggi, chec-
chd ne possa dire il Mattei, si 
identificano con la democrazta. 

Ma non ho certo la pretesa di 
polemizzare con quest i signori che 
sanno bene come stanno le cose, 
ma che non possono perd dimenll-
care chi li paga e chi finanzia i 
propri giornali ed e a loro che 
debbono risponderc. 

Solo, caro Alicata^ vorrei dire 
con queste modeste parole, ai com-
pagni simpatizzanti, che la mattina 
prima di recarsi al lavoro acqut-
stano la Naz ione (e sono ancora 
molti purtroppo): non vi rendete 
conto che sostenete con i vostrl 
denari « n g iornale il quale non ha 
altro scopo che quello di difendere 
i scttori piu reazionari del capitalc 
italiano? Diceva giustamente 
Gramsci rivolgendosi agli operai 
di Torino, che leggevano il giorna-
le della FIAT, che questo era un 
sintomo di immaturita di classe. 
Sono passati molti anni e oggi la 
classe operaia ha raggiunto grande 
maturitd politico specialmente in 

Toscana. Ecco perche, proprio nel 
Mese della Stampa comunlsta, dob-

, biamo p o r c i , a n c h e ' I'obiettlvo ' di 
superare questi limiti che riman-
gono e riuscire a far comprare di 
meno questo giornali. Questa sard 
la risposta piu intelligente che po-
tremo dare ai vari Mattel.-, n '; 

D A N I L O S A N 1 
» . Empol i (F irenze) 

L'ECA di Roma 
ha preso informazioni 
ma tutto e rimasto 
come prima 
Cara Unita, 

spero, dopo questa mta lettera, 
dl non doverti piu disturbare. Sono 
due mesi precisi che 11 dottor Si-
gnorello, presidente dell'ECA dl 
Roma, rispose — tramite il gior
nale — sulle ragionl per cui mi 
avevano negato il pacco di Pasqua 
e, nel contempo, faceva presente 
che avrebbe assunto informazioni 
sul mio conto per stabilire poi se 
avevo bisogno dell'assistenza op-
pure no. Queste informazioni sono 
venuti a chiedere e la collabora-
trice dell'ECA ha potuto constatare 
le mie condizioni precarie e vedere 
mia moglie paralizzata. 

Dopo di cid non ho saputo piu 
Tiienfe. Spero ancora in una rispo
sta, e in una risposta positiva, per
che ho effettivamentc bisogno. Rin-
grazio per la pubblicazione. * 

V I N C E N Z O PIFOLO 
( R o m a ) 

Merita insulti 
chi lavora di domenica? 
Cara Unitd, 

siamo due lavoratorl edili c vor-
remmo segnalarvi uno spiacevole 
episodio di cui siamo stati protago-
msti. Domenica scorsa, 7 giugno, 
eravamo stati comandatl al lavoro 
dall'impresa dalla quale dipendia-
mo e che ha un cantiere in Largo 
Milano. a Cinisello Balsamo. Dove-
vamo demolire un muro in calce-
struzzo e ci siamo messi al lavoro 
con un martello pneumatico. Ab-
biamo cominciato il lavoro all'ora. 
solita, le 7, e ci siamo preoccupati 
di lavorare alia svelta. Certo, non 
potevamo evitare di far rumore e 
cid ha provocato la reazione di due 
inquilini di un palazzo di fronte al 
cantiere. 

Questi — erano ormai le 9 — si 

r »ono affacciatl alle finestre, al 4. e ,-, 
at 5. piano, ed hanno cominciato ad • * 

* insultarci' dicendoci « disonesti > e "• 
< terroni», quasi noi lavorassimo di 

. domenica per divertimento e non 
' per guadagnarci il pane. Nol pos-

siamo capire che quel signori fos-
sero disturbati dal rumore, ma que
sto non 11 autorizza certo ad Insul
tarci. D'altra parte noi eravamo ,' 
stati comandatx a q u e l lavoro. Se • 
ne sono rest conto anche i vigili, 
che quel due hanno chiamato e che 
sono venuti sul posto. 

Vorremmo ricordare che senza i 
« terroni > erne noi che sono venuti 
a lavorare nell'edilizia a Milano, 
probabilmente molta gente non abi-
tcrebbe in appartamenti moderni, 
con comodita alle quali noi pensia-
mo solo come a un sogno. Vorremmo 
anche dire che un minimo dl buona 
educazione, e, perche no, di com-
prensione, dovrebbe impedire a 
chicchessia di insultare la gente 
che lavora. Anche se e domenica. 

Grazie per Vospltalitd. 

G A S P A R E LO G R E C O 
G I U S E P P E F E R R A R A 

i (Cin i se l lo ) 

Pensioni: 
problema da risolvere 
oggi e non domani 
Caro Al icata , 

abbiamo seguito, passo passo, sui 
giornali, la posizione assunta dal 
governo di centro-sinistra sulla 
questione dell'aumento delle pen
sioni INPS. Anche Vaccordo inter-
venuto non corrisponde all'effetti-
va urgenza di miglioramento che 
hanno » pensionati confinati at mi
nimi (12.000 e 15.000 lire). 

E' poss ib i le che gli uomtn i i quali 
ci governano non abbiano un mi
nimo di umamrd e non si accor-
gano cha questo nostro angoscioso 
problema degrada il nostro Paese? 
Loro, che in ogni discorso fanno 
sfoggio di liberta, di democra-
zia ecc, non avrebbero dovuto ave-
re difficoltd a riconoscere il nostro 
stato di bisogno. l 

Bene fa ad insistere la CGIL 
perche il problema delle p e n s i o n i 
(sul quale il governo ha preso im-
pegno) sta risolto al piu presto, 
cioe oggi. e non domani, soprat-
tutto tenendo presente I'angosciosa 
situazione in cui versano i pensio
nati al minimo. 

I fondi ci sono e non c'e nem-
meno da discutere: vogliamo che 

slano dati a noi perche sono soldi 
nostri, dei lavoratori.**~j • 

U n gruppo di pens ionat i 
( N a p o l i ) 

Non pu6 avere 
la rivalutazione 
della pensione 
per colpa dell'impresa 
Caro direttore, e* • 

fui assunto dall'impresa SO.l.CO. 
nel 1956 e successivamente ebbi 
mol te lettere di preavviso di licen-
ziamento, poi annullate. Fui licen-
ziato, poi, il 31-10-1959, senza alcun 
preavviso. In seguito, V1-8-60, fui 
riassunto e continuai a lavorare per 
la suddetta impresa fino al 13-10-63, 
giorno in cm mi ammalai. In data ' 
31-12-1963 fui licenziato mentre mi 
trovavo ancora ammalato. Dichia-
rato guarito in data 11-5-64, ho 
ricevuto lo stipendio soltanto fino 
al 31-12-1963. A mezzo di mio fi-
glio mi hanno inviato un conto po-
sticcio di liquidazione che io non 
accettai perche" lo stipendio si fer-
mava al 31-12-63. 

Nel marzo 1964, preso dal biso
gno, telefonai all Impresa (avrd 
fatto centinaia di telefonate) e final-
mente riesco a parlare con I'impie-
gato il quale mi dice che non pud 
liquidarmi perche non c'e denaro. 
Insomma, e inutile che continui a 
descrivere nel dettaglio tutta la 
questione relativa al licenziamento 
mentre mi trovavo operato al S. Ca-
millo e alia liquidazione. 

Voglio invece sottolineare come 
nel contempo io non possa nem-
meno beneficiare della rivalutazio
ne della pensione INPS, per il pe-
riodo di lavoro presso la SO.l.CO. 
in quanto I'impresa non ha versato 
le marche assicurative. 

Dopo insistenti richieste, protrat-
tesi fino al gennaio 1964, finalmentc 
ebbi dall'impresa un foglio di car
ta dove si elencavano il numero di 
marche assicurative « maturate > fi
no al novembre 1953. All'ufficio del 
I'impresa mi dissero che questo fo
glio era valido ai fini di presentare 
la domanda per la rivalutazione 
della pensione e io mi recai al-
VINPS presentando la domanda e 
il relativo foglio della ditta. L'uf-
ficio della Previdenza sociale accet-
to tutto, ma fino ad oggi 18-5-64, la 
mia rivalutazione non e arrivata. 

Assumo informazioni sui motivi 
per cui non si aggiorna la mia pen

sione e vengo a sapere che la mia 
rivalutazione 6 ferma perche la 
SO.l.CO. non ha fatto i dovuti ver-
samenti. 

Sono quindi danneggiato, oltre 
che per quanto riguarda le mie 
spettanze, che non mi sono ancora 
state pagate, anche per la rivaluta
zione della pensione. '<• '- *»-

Io mi domando come sia tollera-
bile tutto cid, se si tiene conto che 
I'impresa ha eseguito molti lavori 
di edtl izia popolare sonvenzionata 
dal ministero dei Lavori Pubbl ic i . 

PIETRO C A P P E L L E T T I 
( R o m a ) 

Non vogliono essere 
« cavie » del traffico 
i pedonr di Casalbertone 
S i g n o r direttore , 

la prego di far presente, attra-
verso U suo giornale, alle autorifd 
comunali, che in via Cesare Ricotti 
(Casalbertone) non vi sono strisce 
pcdonali per I'attraversamento. 

In detta via i negozi si trovano 
tutti sulla sinistra del quartiere e 
per tale motivo gli abitantl sono 
costretti « per forza > ad attraver-
sare senza alcuna sicurczza e con 
grave pericolo per la propria inco-
lumita, a causa delle centinaia di 
auto e automezzi che passano a 
grande velocita (c anche per la 
mancanza di qualsiasi sorveglianza 
da parte di guardie municipali). 

Si aspetta forse che accada la 
« disgrazia > prima di provvedere? 
O gli abitanti di Casal Bertone e 
via Cesare Ricotti debbono trasfor-
marsi in < cavie » per i misfatti del
la strada? 

G I U S E P P E R A G A Z Z I N O 
( R o m a ) 

INCIS: riscatto si 
ma senza cortile 
ne terrazze 

R i c e v i a m o — da un fo l to gruppo 
di inqui l ini de l l ' INCIS — la s e g u e n 
te le t tera aperta indirizzata al m i -
n is tro dei Lavori Pubbl ic i : 

« / sottoscritti assegnatari delle 
case INCIS, costituenti lo stabile 
sito in Piazza Oderico da Pordeno-
ne n. 1, in Roma, si onorano ricor-
rere a Lei, signor Ministro, per 
quanto segue: 

< Invitati dall'INCIS a rlscattare 
gli alloggi di cui sono assegnatari, 
e per i quali sono stati convocati 
per gli atti di stipula, sono venuti 

I 
b 

a conoscenza che Vlstituto intende 
trattenere come sua proprietd Varea 
del cortile e le terrazze. Tale deci-
sione appare ai sottoscritti come un 
grave abuso, lesivo dei loro interes-
s,i perchd la suddetta area e le ter
razze, ovviamente, formano parti 
integranti degli alloggi e del com-
plcsso lotto, regolarmente in uso , , 
comune degli assegnatari, sin dalla v\ 
costruzione di dette palazzine. *<l 

c Ora, Vlstituto intende escluderc 
quelle parti comuni dal diritto di 
riscatto. Giova, intanto, al riguar-
do, far presente che I'INCIS arbi-
trariamente ha chiuso, a suo tempo, 
un passo carrabile che immette sul
la via E. Canon Mora, per il solo 
fatto di voter continuarc a sfrutta-
re per proprio conto tale area. Jnol-
tre, I'INCIS ha gid ceduto a privati 
parte dell'area del cortile per la 
installazione di un distributore di 
benzina arrecando danni e /nstt'di 
ai sottoscritti. 

« E1 facile osservare e constatare 
che ci sono tutti gli elementi per 
affermare che un Ente parastatale, 
nato per precise finalitd assistenzia-
U, si 6 purtroppo trasformato in 
un Ente di speculazione, come un 
qualsiasi Ente privato. 

< Percid i sottoscritti si rlvolgono a 
Lei, signor Ministro, nella certezza 
che un Suo tempestivo ed energico 
intervento possa porre riparo a cosi 
gravi storture, abusi e soprusi e 
rendere giustizia ad una numerosa 
schiera di modesti lavoratori che 
Le esprimono, sin da ora, tutta la 
loro gratitudine >. 

" Piu liberta » 
o piu velocita? 
Cara Unitd, 

siamo un gruppo dl operai della 
ditta Osram S.p.A. di Milano, una 
ditta che continua ad insta l larc 
s e m p r e nuove macchine e gruppt 
piu veloci per la fabbricazione delle 
lampadc. Siccome perd il personate 
e sempre to stesso succede che, per 
tcner dietro al ritmo di lavoro sem
pre pin velocc o per curare una 
macchina in p iu dl quelle gid molte 
che dovevamo seguire, alia sera 
andiamo a casa che siamo sfiniti. 

Se poi qualcuno ha la sfortuna di 
ammalarsi e poi portare un certifi-
cato medico che dice che non pud 
piu fare certi lavori e sopportare 
certi ritmi, rischia il licenziamento 
o viene messo a fare lavori ancora 
piii duri per costringerlo a licen-
ziarst lui. 

> E' una situazione insopportablle. 
E pensare che i socialisti avevano 
detto che andando loro al governo 
ci sarebbe stata, soprattutto nelle 
fabbriche, piii libertd. A noi sem-
bra che p e r adesso ci sla soltanto 
piii velocita. 

Lettera flrmata 
( M i l a n o ) 

Replica all'Opera 
dei Balletti di ttjart 

' Oggi. alle ore 21, replica del 
K Balletti d e l ' XX S c c o l o » di 
Maurice Bejart , spettacolo in 
« o m a g g i o » per i Cral azlen-
dal i (rappr- n. 85), con «Para
de » di SHtte - Masslne, a Pieces 
pour orcheetre » (« Temps ») • di 
Webern-B*Jart. « Promethee » di 
Ohana-B6]art e « Bolero » dl Ra
vel - Bcjart. Maestro direttore 
Franz Antlrfc. Interpret!: Andrce 
Marl le re, Andre Ledl. Marie Clai
re Carrie, Vittorlo Biagi, Tanla 
Barl, Patrick Belga, Germin Ca-
*ado, Pierre Dobrievich, Jorg 
Limner, Duska Sifnlos Lo spet
tacolo verra repllcato domani alle 
ore 17. 

TEATRI 
B O R G O S. 8 P I R 1 T O (Via del 

P e n i t e n z i e r i ) 
Domani alle 16,30 la Compa-
gnia D'Origlia-Palml presenta: 
« L'angelo delle raontagne > 3 
atti in 9 quadri di Enrico Tet-
tonl. Prezzi familiari. 

D E L L E A R T I 
Alle 21,30 Manifestazione di 
musica contemporanea nuova 
consonnnza Da mercoledl alle 
21.30 Marisa Mantovani, Enzo 

\ Tarascio con G. Rocchetti, U 
' Cardca presentano la novita as-

soluta: « Un planeta bene ordi-
', n a t o » testi di Mario Moretti, 

Marisa Mantovani, Emanuele 
Abeberch. 

E L I S E O 
Da martedl 18 alle 21 la tradl-
zionale stagione lirica dl giu-

F O L K S T U D I O ( V i a G. Gari-
, ba ld i 58) 
Al le 22 e alle 17 per I giovani. 
domani alle ore 17.30 musica 
classica e folkloristica, jazz. 
blues, spirituals 

F O R O R O M A N O 
Suoni e luci. Alle 21 in Italia
no. inglese. francepe. tedesco: 
alle 22^0 solo in inglese. 

P A L A Z Z O S I S T I N A 
Alle 21.15 prima Festival nazlo-
nale dell ' Avanspcttacolo C.ia 

" Nino Lembo contro C ia Enzo 
La Torre-Lia Grin. 

I I IDOTTO E L I S E O * " 
Al le 21,30: «Cinque alibi pei 
u n omicldlo » di Giuseppe Zito 

6 A T I R I (TeL 565.325) 
Venerdl alle 21.30 prima delle 
novi ta assolutc: « E' tutta una 
m o m ! > di R. Mazzucco: 

, « f /amore e cleco » di P.L Bar-
j tol l con Anna Lclio. Giulio 
, Donnini . Tina Sciarra. Nello 

Rivie . Doro Corra. Regia Paolo 
Paoloni. 

ATTRAZI0NI 
XII FIERA Dl ROMA (V. Cri-

stoforo Colombo) L 

Premi giornalicri al visitatort. 
M U S E O D E L L E C E R E ~ • 

Emulo dl Madame Toussand dl 
Londra e Grcnvin di Parigi 
Ingresso continuato dalle 10 
alle 22 _ . 

I N T E R N A T I O N A L L. P A R K 
( P i a z z a Vi t tor io ) 
Attrazionl - Ristorante - Bar • 
Farcheggio. 

A N T A R E S (Te l . 890.947) 
Hassegna cinematograflca: Tro-
no ncro. con B. Lancaster (alle 
16,30-18.35-20.30-22.50) A • 

APPIO (Tel. 779.638) 
I tre da Ashjya con R Wld-
marck DK • • 

ARCH IM E D E (Tel . 875.567) 
The Brass Bottle (alle 17-18,30-
20,30-22) 

A R I S T O N (Te l . 353.230) 
I /esperimento del dottor Zagros 

• con V. Price (ult. 22.50) DR 4 4 
A R L E C C H I N O (TeL 358.654) 

Cbl glace nella mia bara. con 
B. Davis (VM 14) G 4 4 e car-
tone nnimnto (alle 16.10-18.10-
20.35-23) 

ASTORIA (Tel . 870.245) 
I tre moschettierl, con M. De-
moneeot A 4 

A V E N T I N O (Tel . 572.137) 
I tre da Ashjya. con R Wid-
mark (ap. 16.15. ult. 22.45) 

DR 4 4 
B A L D U I N A (Tel . 347.592) 

Queste pazze pazze donne, con 
R Vlanello (VM 18) C 4 

B A R B E R I N I (Te l . 471 107) 
II prlncIpe e la ballerina, con 
M. Monroe (alle 16-18-20.20-23) 

8 4 4 
B O L O G N A (Te l . 426.700) 

Amore In quattro dlmenslonl, 
con F. Rame (ult 22.45) 

(VM 18) SA 4 4 
B R A N C A C C I O (Tel . 735 255) 

Amore In quattro dlmenslonl, 
con F Rame (VM 18) 8A 4 4 

C A P R A N I C A (Tel . 672.465) 
II marito. con A. Sordi (alle 
16-18.40-20.40-22.45) C 4 4 

C A P R A N I C H E T T A (672.465) 
Famml posto tesoro. con Doris 
Day (alle 16-18.25-20.35-22.45) 

8 4 
COLA Dl RI E N Z O (350.584) 

I tre da Ashjva. con R. Wid-
mark (alle 16.30 - 18.25 - 20,30-
22.50) DR 4 4 

CORSO (Te l . 671.691) 
Omlcron. con R Salvatort (alle 
17-18.40-20.40-22.45) L. 1200 

SA 4 4 
E D E N (Tel . 3.800.188) 

Agente 007 Iiccnza di uccldcre, 
con S. Conncry G 4 

EMPIRE (Viale Regina Mar-
gherita - Tel. 847.719) 
Anna Karenina, con G. Garbo 
(ult. 22.50) DR 4 

EURCINE (Palazzo Italia al-
l 'EUR - Tel. 5.910.906) 
Fammi posto tesoro, con Doris 
Day (alle 16.15-18.05-20.20-22,45) 

S 4 
EUROPA (Tel. 865.736) 

La vergine in collegio. con N. 
Kwan (alle 16.30 - 18.30 - 20.30 -
22.50) (VM 14) A 4 

FIAMMA (Tel. 471.100) 
La dolce vita, con A. Ekberg 
(alle 16-19.10-22.45 precise! 

(VM 16) DR 4 4 4 
FI AM M ETTA (Tel. 470.464) 

Stolen Mors (alle 16.30-18.20-
20.10-22) 

G A L L E R I A (Tel . 673.267) 
Dracula il vampiro, con Pctct 
Cushing G 4 

G A R D E N (Te l . 562.348) 
. I tre da Ashjya. con R Wid-

mark DR 4 4 
G I A R D I N O (Tel . 894.946) 
- Amore In quattro dlmenslonl, 
" con F. Rame (VM 18) SA 4 4 
M A E S T O S O (Tel . 786 086) 

Freud passionl segrete. con M 
Clift (VM 18) DR + 4 4 

. * ' VARIETA 
AMBRA JOVINELLI (713.306) 

Far West, con T. Donahue e 
rivista Holiday Show A 4 

LA FENICE (Via Salana 35) 
Far West, eon T. Donahue e 
rivista Trottolino A • 

VOLTURNO (Via Volturno) 
•o t to 1'albero yum yum, con J. 
Lcmmon e rivista Dc Vlco 

(VM 18) SA 4 4 

CINEMA 
Pr imr visioni 

ADRIANO (Tel. 352.153) ' ' 
Cle'o *lallo. con G i'eck lull 
22.50) A 4 

ALHAMBRA (Tel 783 792) 
Agente M7 llcenza d'uccldere, 
con S Conncry (ult. 22,45) 

G 4 
AMBASCIATORI (Tel. 481 570) 

Agente M7 llcemai dl uccldcre. 
con S Connery O 4 

AMERICA (Tel. 586.168) 
Ctolo flail©, con C. Peck (ult 

Per chi ascolU 
Radit Varsavia 

Oraxio e lunghezze d'onda 
delle trumissioni in lingua 
italiana-

12.15 - 12.45 
SU metri 25.28. 25.42, 31.01. 
3LS0 (11865 - 11800 - 9675 -
9525 KB/%) • . _ 
l i t * . 1131 
su metri 31.45, 42,11 
(9540 - 7125 Kc/s) 
trasmisBione per gli «nltT«ll 
19 09 - 19.30 
• u metri 25.19. 25.42. 31.50. 
200 m. (11910 - 11800 - 9525 
1502 Kc/s) 
21.00 - 21.30 

' su metri 25.42, 31.50 
(11800 - 9525 Kc/t) 
22.99 - 22.39 ' 
• u metri 25.19. 25.42. 31.45. 
31.50. 42. 11. 200 
(11910 - 11800 - 9540 - 9629 
8125 - 1502 Kc/a) 
trMmissiOTM per gli •mtffnrti 
o«w 
alto i 

•II* 18 

MAJESTIC (Tel. 674.908) 
Donne caldc dl notte (ult 22.501 

DO 4 
MAZZINI (Tel. 351.942) 

Amore in quattro dlmenslonl, 
con F. Rame (VM 18) SA 4 4 

M E T R O D R I V E - I N (6.050.151) 
GH uccelli, con R. Taylor (alle 
20,15-22,45) (VM 14) DR 4 

M E T R O P O L I T A N (689.400) 
I plstolcros dl Casa Grande, 
con A. Nicol (alle 16,15-18.55-
20.55-23) A 4 

MIGNON (Te l . 669.493) 
I tre soldatl, con D Niven (alle 
15,30-17-18,50-20,40-22,50) A 4 

M O D E R N I S S I M O ( G a l l e r i a S. 
M a r c e l l o - T e l . 640.445) 
Sala A: Il texano, con J. Wayne 

A 4 
Sala B: II s l lenzlo, con I. Tim
lin (VM 18) DR 4 4 4 

M O D E R N O ( T e l . 460.285) 
Chi glace nella mia bara? con 
B. Davis (VM 14) G 4 4 

MODERNO SALETTA 
II pelo nel mondo 

(VM 18) DO 4 
M O N D I A L (Te l . 834.876) 

I tre da Ashjya. con R. Wid-
mark DR 4 4 

N E W YORK ( T e l . 780.271) 
Le plogge. di Ranchipur, con 
L. Turner (ult. 22.50) DR 4 

N U O V O G O L D E N (755.002) 
Donne calde dl notte (ult. 22.50) 

DO 4 
P A R I S (Tel . 754.366) 

L'csperimcnto del dottor Zagros 
con V. Price DR 4 4 

PLAZA (Tel . 681.193) 
Luci della rlbalta, con C. Cha
plin (alle 16.30-19.10-22.30) 

DR 4 4 4 4 4 
Q U A T T R O F O N T A N E (Te le -

fono 470.265) 
Squall d'accialo, con William 
Holdcn DR 4 

Q U I R I N A L E (Te l . 462.653) 
II marito, con A. Sordi C 4 4 

Q U I R I N E T T A (Te l . 670.012) 
II pelo nel mondo (alle 17-18.40-
20.30-22,50) (VM 18) DO 4 

R A D I O CITY (Te l . 464.103) 
II dottor Stranamore, con Peter 
Sellers (ult. 22.50) SA 4 4 4 4 

R E A L E (Tel . 58023) 
Le plogge, di Ranchipur. con 
L Turner (ult. 22.501 DR 4 

R E X (Tel . 864.165) 
Queste pazze, pazze donne. con 
R. Vianello (VM 18) C 4 

RITZ (Tel . 837.481) 
II silenzio. con J. Thulin 

(VM 18) DR 4 4 4 
RIVOLI (Te l . 460.883) 

Tcstlmnne d'accusa. con Tyro
ne Power (alle 17.30-19.55-22.50) 

G • • 
R O X Y (Tel . 870 504) 

Delitto alio specchin (prima) 
(alle 16.30-18.55-20.50-22.50) 

ROYAL (TeL 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 (Te-
Iefono 371.439) 
Cinema d'essai: Pelle v l \ a , con 
E Martinclli DR 4 4 4 

S M E R A L D O (Te l . 351.581) 
II texano. con J Wayne A 4 

S U P E R C I N E M A (Tel . 485.498) 
Itallanl come nol con R Harris 
(alle 16.40-18.35-20.35-23) 

(VM 18) DO 4 
T R E V I (Te l . 689.619) 

Ieri. oggi. domani. con S Loren 
(alle 16-18.05-20.25-23) SA 4 4 4 

VIGNA CLARA (Tel. 320 359) 
Fammi posto tesoro. con Dori* 
Day (alle 16.15-18.30-20.30-22.45) 

S 4 

Sri'onclp visioni 
AFRICA (Tel. 8.380 718) 

II magniflco dKertore. con K 
Douglas (VM 14) DR + 4 

AIRONE (Tel. 727.193) 
Intrigo a Stoccolma, con Paul 
Newman SA 4 

ALASKA 
I flgllo di Frankenstein, con J 
Ashley G 4 

ALBA (Tel. 570.855) 
Sedotta e abbandonata. con S 
Sandrclli SA 4 4 4 

A L C E (Tel . 632 648) 
Arcipelago in flamme A 4 

A L C Y O N E (Te l 8 360 930) 
Sotto I'albero >nm >iim, con 
J. Lcmmon (VM 18) 8A + 4 

A L F I E R I (Tel . 8 360 930) 
II hallo delle pistole, con T 
Young A 4 

A R A L D O 
Manl sulla cltta. con R Steigcr 

DR 4 4 4 4 
A R G O (Tel . 434.050) 

Le verglnl, con S Sandrclli 
(VM 18) SA 4 

A R I E L (Tel . 530.521) 
La veglla delle aqulle, con R 
Hud&«A DR 4 

schermi 
e ribalte 

ASTOR (Tel. 7.220.409) 
La frusUta, con R. Widmark 

A 4 
A S T R A (Te l . 848.326) 

Silvestro e Gonzales mattl e 
mattatori DA 4 

A T L A N T I C (Te l . 7.610 656) 
L'ultimo treno da Vienna, con 
R Taylor DR 4 

A U G U S T U S (Te l . 655.455) 
Far West, con T. Donahue A 4 

A U R E O (Te l . 880.606) 
La vendetta del vampiro, con 
E Tucker A 4 

A U S O N I A (Tel . 426.160) 
Lama alia gola A 4 

A V A N A (Tel . 515.597) 
Viva Zapata, con M. Brando 

DR 4 4 4 
B E L S I T O (Te l . 340.887) 

I maniacl, con E M. Salerno 
(VM 18) 8A 4 

BOITO (Tel . 8.310.198) 
Frcncsla dcH'estate, con Vit to
rio Gassman C 4 

B R A S I L (Tel . 552.350) 
La valle dei Iunghi coltelli . con 
L Barker A 4 

B R I S T O L (Tel . 7.615.424) 
I cavalier! del Nord-Ovest, con 
J. Wavne A 4 4 4 

B R O A D W A Y (TeL 215.740) 
L'ultimo treno da Vienna, con 
R. Taylor DR 4 

C A L I F O R N I A (Tel . 215.266) 
Sinuhe I'egizlano SM 4 

C I N E S T A R (Tel . 789.242) 
II ballo delle pistole, con T 
Young A 4 

CLODIO (Te l . 355.657) 
Monsieur Cognac, con T. Curtis 

S 4 
COLORADO (Tel . 6.274.207) 

Soito I'albero >um j n m , con 
J. Lcmmon (VM 18) SA 4 4 

CORALLO (Tel 2.577.297) 
II flgllo di capitan Blood, con 
A Panaro A 4 

C R I S T A L L O (Tel . 481.336) 
Che tine ha fatto Baby Jane? 
con B Davis (VM 14) DR + 

DELLE TERRAZZE 
Cacciatore dl Indianl, con K 
Douglas A + + 

DEL VASCELLO (Tel. 588 454) 
Insieme a Parigl, con Audrey 
Hepburn S + 

DIAMANTE (Tel. 295 250) 
MaciMe I'eroe piu grande del 
mondo, con M. Forest SM 4 

DIANA (Tel 780.146) 
Ins i cm; a Parigi. con A. Hep
burn S -*> 

DUE ALLORI (Tel 278 847) 
La«sn qualcuno mi am*, con 
P Newman DR 4 4 

E S P E R I A (Tel 582 884) 
Zorro nella valle dei fantasmi 

A 4 
ESPERO (Tel 893 906) 

Edgar Wallace a Scotland Yard 
con J Langcn G + 

F O G L I A N O ( T e l 8 319.541* 
La ragazza dl Bube. con C 
Cardmale DR 4 4 4 

GIULIO C E S A R E (353 360) 
Compagnia dl codardi? con G 
Ford SA 4 + 

H A R L E M 
I gansters del ring, con A Mur-

A L« t i t l e eke •*p»l«»o **- _ 
• eattt* al tttaU 4 H tUm * 
• eorrtepsndtoM al l* *•- 9) 
9 gnente elaMifla»sl*B* per 0 

geserf! 
• A — Avrenturoee ^ 
• C — Comieo . 
• DA c Dieegno animate 
• DO » Doeumentarto 
• DR • - Dienunatieo • 
• O — Glallo • 
a) M = Mueicate • 
| l a Sentimental* « 
9 SA — Satirtao . + 
m SM — Storiro-mitaloglen m 

w U nettr* gledisle eat 
• vieae esereeee a*i eeeae • 
a) aef aeate: • 
• 4 4 4 4 4 — eccezional* * 
m 4 4 4 4 — Ottimo • 

^ ^ •» buono m 
•> 4 4 ~ discrete ^ 
• 4 — mediocre • 
• • 
a) VM i t — Tieteto al mi- « 
. nort di 16 anni . 

LEBLON (Tel. 552.344) 
Bandiera dl combatt lmcnto 

A 4 
MASSIMO (TeL 751.277) 

I \ l o l ent l , con C Heston DR 4 
NEVADA (ex Boston) 

II piede piu lungo, con Danny 
Kaye C ^^ 

NIAGARA (TeL 6.273.247) 
II disprezzo. con B. Bardot 

(VM 18) DR 4 
NUOVO 

La ballata del tnaritl C 4 
NUOVO OLIMPIA 

Cinema wlez ionc: II 7' slglllo, 
di I Bergman (L. 250) DR 4 4 4 

O L I M P I C O (Te l . 303.639) 
Insieme a Parigi. con A. Hep
burn S 4 

PALAZZO (TeL 491.431) 
La donna dalla maschera dl 
ferro A 4 

P A L L A D I U M (TeL 555.131) 
La lunga estate calda, con J 
Woodward S 4 4 

PARIOLI 

P R I N C I P E (TeL 352.337) 
I quattro tassisti. con A Fa-
bnzi (VM 18, C 4 

RI ALTO (TeL 670.763) 
Alia Infedelta. con N Manfred! 

(VM 18) SA 4 4 
R U B I N O 

Pal Joey, con F Sinatra S 4 
SAVOIA (Tel . 865.023) 

Amore in quattro dlmenslonl , 
ccn F. Rame (VM 18) SA 4 4 

S P L E N D I D (Te l . 620.205) 
Toto contro Maciste SM 4 

V E R B A N O (Tel . 841.195) 
Intrigo a Stoccolma, con Paul 
Newman G 4 

V I T T O R I A (TeL 578.736) 
Agente 007 Iiccnza d'uccldere, 
con S Connery G 4 

Terze visioni 
ACILIA (di A cilia) 

Sherldcko investigatore sclocco 
con J. Lewis C 4 4 

A D R I A C I N E (TeL 330.212) 
L'ultima caroxana, con Richard 
Widmark A 4 

A N I E N E 
Delitto non paga, con A. Gi-
rardot DR 4 4 4 

A P O L L O 
Sciarada, con C. Grant 

G 4 4 4 
AQUILA 

II mondo di Susy Wong, con 
W. Holdcn S 4 

A R E N U L A (TeL 653.360) 
II padrone del mondo, con V. 
Price A 4 4 

A R I Z O N A 
I due maflosl, con Franchi e 
Ingrassia C 4 

A U R E L I O 
Quanto sei bella Roma, con L 
De Luca C 4 

A U R O R A (TeL 393.269) 
Gli onorevoll, con A. Tieri 

AVORIO (Te l . 755.416) * 
Alle donne cl penso io, con F. 
Sinatra C 4 

C A P A N N E L L E 
Mostro di sangue. con V. Price 

(VM 16) DR 4 
CASSIO 

II flglio di Gluda. con B Lan
caster DR 4 4 4 

C A S T E L L O (Tel . 561.767) 
Sotto I'albero y u m yum. con J. 
Lcmmon (VM 18) SA 4 4 

CENTRALE (Via Celsa 6) 
II mondo dl Susy Wong, con 
W. Holdcn S «• 

COLOSSEO (Te l . 736.255) 
Pierino la peste. con A Lar-
tigue SA 4 4 

D E I PICCOLI ] 
Cartoni anlmatl 

DELLE MIMOSE (Via Cassia) 
I fuorileggc della valle solita-
ria, con R Bascliart A 4 

DELLE RONDINI 
Sangarcc A 4 

DOR IA (Tel. 317.400) 
II successo, con V. Gassman 

E D E L W E I S (Te l . 334.905) * * 
L'afflttacamere, con K. Novak 

SA 4 4 4 
E L D O R A D O 

La vendetta del vampiro, con 
E. Tucker A 4 

F A R N E S E ( T e l . 564.395) 
Llola, con U. Tognazzi 

(VM 14) SA 4 
F A R O ( T e l . 520.790) 

Passo Oregon, con J. Ericson 
A 4 

IRIS (Te l . 865.536) 
11 tullpano nero, con A. Dclon 

MARCONI (TeL 740.796) 
I lanclerl nerl, con J. Furncaux 

A 4 
N A S C E ' 

Copacabana Palace, con S. Ko-
scina SA 4 

N O V O C I N E (TeL 586.235) 
Sedotta e abbandonata, con S. 
Sandrclli SA 4 4 4 

ODEON (Piazza Esedra 6) 
II giorno piu corto, con V. List 

C 4 
ORIENTE 

Accadde ad Atcne, con Jayne 
- Mansfield SA + 
O T T A V I A N O (TeL 358 059) 

Llola, con U. Tognazzi 
(VM 14) SA 4 

PERLA 
Riposo 

PLANETARIO (TeL 489.758) 
sedotta e abbandonata, con S 
Sandrclli SA 4 4 4 

P L A T I N O (TeL 215.314) 
Maciste gladlatore di Sparta 

SM 4 
PRIMA PORTA (T. 7.610.136) 

Conquistatoti deU'Orcgon, con 
F. Mc Murray A 4 4 

P R I M A V E R A 
Dove vai sono gual, con Jerry 
Lewis c 4 4 

R E G I L L A 
II bcll'Antonio. con M Ma-
stroianni (VM 16) DR 4 4 

R E N O ( g i a L E O ) 
Capitan Sirabad, con P. Ar-
mendariz A 4 

ROMA (TeL 733.868) 
L'arciere delle ml l le e una not
te, con T. Hunter A 4 

S A L A U M B E R T O ( T . 674.753) 
Europa opcrazionr strip-tease, 

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

La giungla del quadrato. con 
T Curtis OR 4 

Arene 
AURORA 

Gli onorevoll , con A. Tieri 
C 

CASTELLO 
Sotto rallioro >uiii yum, con 
J. Lcmmon (VM 18) SA 4 4 

DELLE PALME 
Sherlocko investigatore scioccn 
con J. Lewis C 4 4 

D E L L E T E R R A Z Z E 
Cacciatore dl indianl, con K 
Douglas A 4 4 

DON BOSCO 
Faccia di bronzo, con Robert 
Mitchum , , . . SA 4 

E S E D R A 
Chi giace nella mia bara? con 
B. Davis (VM 14) G 4 4 

F E L I X 
Uno del tre, con T. Perkins 

(VM 14) DR 4 4 
LUCCIOLA 

Dove vai sono gual, con Jerry 
Lewis C 4 4 

M E X I C O 
Prossima apertura 

NEVADA (ex Boston) 
II pledc piu lungo, con D. Kaye 

C 4 4 
O R I O N E 

Cartaginc in flamme SM 4 
P A R A D I S O 

I due della legione, con Franchi 
c Ingrassia C 4 

T A R A N T O 
I cannonl di Navarone, con G 
Peck A 4 4 4 

V I R T U S 
Francesco d'Asslsl, con P Ar-
mendariz SM 4 

Sale parrocchiali 
ALESSANDRINO 

H trlonfo dl Maciste, con S 
Reeves SM 4 

AVILA 
Cinque sett lmane In pallone, 
con R. Burton A 4 4 

BELLARMINO 
La tradotta, con H Mcsscmet 

DR 4 
B E L L E A R T I 

Quattro pistole veloci , con J. 
Craig A 4 

C O L O M B O 
II sole splende alto, con C. Win-
ninger A 4 4 

COLUMBUS 
II trlonfo dl Pancho Villa A 4 

CRISOGONO 
Maciste gladlatore piu forte del 
mondo, con M. Forest SM 4 

D E L L E P R O V I N C E 
Maciste eroe piii grande del 
mondo SM 4 

D E G L I S C I P I O N I 
Eroe di Babilonla SM 4 

D O N BOSCO 
Faccia di bronzo, con Robert 
Mitchum SA 4 

D U E M A C E L L I 
La patente (questa e la vita) 
con Tot6 C 4 

E U C L I D E 
La sflda del fuorilegge A 4 

F A R N E S I N A 
Riposo 

LIVORNO 
II triouio dl Maciste, con S. 
Reeves SM 4 

M O N T E O P P I O 
II flgllo di capitan Blood, con 
A Panaro A 4 

N A T I V I T A ' 
Riposo 

N O M E N T A N O 
Lo zar dcll'Alaska, con R Bur< 
ton A 4 

N U O V O O O N N A O L I M P I A 
Le frontlcre dell'odlo, con R. 
Milland DR 4 

O R I O N E 
Cartagine in flamme, con D 
Gelin SM 4 

P A X 
Pcrseo I ' imlncibl le , con Steve 
Reeves SM 4 4 

PIO X 
Riposo 

QUIRITI 
Ncferl ite regina del Kilo, con 
J. Crnin SM 4 

R A D I O 
Chiuto per restauro 

R E D E N T O R E 
Riposo 

R I P O S O 
Taur re delta forza bruta A 4 

S A L A C L E M S O N 
Riposo 

S A L A E R I T R E A 
La notte dell'Innomlnato. con 
D. Harrison DR 4 

S A L A P I E M O N T E 
Rocambole, con C. Pollock 

A 4 4 
SALA S A N S A T U R N I N O 

Pistole caldc a Tuxon, con M. 
Stevens A 4 

SALA S A N T O S P I R I T O 
Spcttacoli teatrali 

S A L A T R A S P O N T I N A 
II gladlatore dl Roma SM 4 

SALA U R B E 
Riposo 

S A L A V I G N O L I 
Riposo 

S. C U O R E 
Riposo 

S. F E L I C E 
Slanllo c Olllo nel parse delle 
mera\ ig l ic , con Stanlio e Ollio 

C 4 
S A L A S E S S O R I A N A 

II cow lio\ col \ r l o da sposa, 
con M O'Hara • 4 4 

S A V I O 
RiDoso 

TIZIANO 
Un trono per Crlstlne, eon C. 
KaufTman DR 4 

T R I O N F A L E 
I flgli del capitano Grant, con 
M. Chevalier A 4 

V I R T U S 
Francesco d'Asslsl, con P. Ar-
m e n d a n z 9M 4 
CINEMA CHE CONCEDONO 

OGGI LA RIDUZIONE AGI8 -
ENAL: Astra. Bologna. Casslo, 
I-a Fenlce. N u o t o Olimpia, Pla-
nelario. Plaza, Prima Porta, Bala 
Umberto. Tuscolo. TEATRI: Del 
le Arti. Rldotto Eliseo. SatlrL 

Phy 
HOLLYWOOD (TeL 290 851) 

Intrigo a Stoccolma. con Paul 
Newman G 4 

I M P E R O (Tel . 290 851) 
Pugnl. pupe e pcplte, con E 
Costantinc G * 

I N D U N O (Tel . 582 495) 
II traditore del campo cinque. 
con P Newman DR e 

ITALIA (Tel 846 030) 
Monsieur Cognac, con T Curtis 

9 4 
JOLLY 

La fui™ degli Implacabill. con 
R. Todd A « 

JONIO (Tel. 880.203) 
II piiglonlern deU'lsola del dla* 
volo, con G. Madison 

(VM 14) A 4 

DR 4 4 STADIUM (TeL 393 280) 
Edgar Wallace « Scotland Yard 
eon J Langen G 4 

SULTANO (Via di Forte Bra-
vetta - Tel. 6 270 352) 
La bandiera sventola ancora 

A 4 
TIRRENO (Tel 573.091) 

Gum Point terra che scotta. con 
F Mc. Murray A 4 

TUSCOLO (Tel . 777.834) 
Oblettlvo ragazze. con Walter 
Chiari C 4 

U L I S S E (TeL 433.744) 
La donna degli altri e sempre 
piu hella. con W. Chiari C 4 

VENTUNO APRILE (Tele-
fono 8.644.577) 
Insieme a Parigi, con Audrey 
Hepburn • 4 

DOMANI, DOMENICA 14 GIUGNO, 

C H I U U R A 
Sorteggio di premi ai visitatori 

» V W V » W V A y W V W 

ZONE Dl PARCHEGGIO RISERVATE ALLA FIERA Dl ROMA 

* i 

•i i 
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Vittorioso 
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Pietrangeli 
.0. Tacchini 

PARI ITALIA E SVEZIA 

leri a Tor di Quinto il tecnico e stato presentato ai giocatori 

Mannocci e fiducioso 
La Laiio non smobilita 

P I E T R A N G E L I si e confermato in gran forma 

iulio torna 
la Proietti? 

> % * # 

Wf", 

Oggi si svolge il doppio che 
potrd risultare decisivo 

Nost ro servizio 

till 

commisslone appello e dlscipllna delta Federpugilato, accot-
kilo il rlcorso presentato da Rinaldi, ha dellberato la sclsslone 
1 contrattu che lcgava II pugile al procuratorc Aniaduzzi. Rl-
Icll c stato rcso llhcro da ognl Impegno contrattuale, ma dovra 
rsare ad Amaduzzl una penale dl quattro mllloni e mt«n. E* 
rilcvare che per II suo passagglo al gruppo sportlvo Super Mer-

|o Mobil), l'atizlate aveva perceplto la clfra dl cinque mlllnnl. 
scdiita delta CAD e stata lunga e laboriosa: inlzlata alle 17,30 

[riuiilone si 6 conclusa dopo le ore 20. I membri delta commis-
\ne hanno ascoltato I due intcressatl. Al termine delta seduta 
laltll c Amaduzzi, nonostante tutto, si sono strettl la man» 
jne vecchi amlcl, dando a vedere dl esserc entrambi soddistntti 
lie clcclslonl che sono state adottate. Prima dl lasclare II pa-
zo ilclle federazloni, l'e.\ camplone d'Europa del mcdlomas*lml 

ha voluto far conoscere lc proprte Intenzionl riguardo alia 
Hta del nuovo procurators Comunque, appare pressoche scon-
to che RInaldl tornera a I.ulgi Proietti. Nella foto: RINALUI. 

iro del Lazio 

Carloni torna 
al tornado 

[Campagnari primo sul tra
guardo di Leonessa 

Dal nostro inviato 
LEONESSA, 12. 

impagnari ha vinto oggi per 
tacco la Roma-Rieti-Leonea-
la tappa della « grande mon-
na »: Mannucci. che iert a'era 
lito con la maglia dl leader 
Btato spodestato da Fabrizio 
rloni. E" stato un risultato « 
>resa Mannucci Si pensava 

resistere all'attacco. per 
[sue qualita di scatatore. Non 
| e andata bone ed * giunto 
[traguardo con 14* dl ritardo 

parte importante nel crotlo 
Mannucci deve averla avuta 

Itacco intelligentemente por-
da Carloni. ben guidato da 

>tti Atiacco grazie al quale 
rioni si e irovato con un buon 
-itaggio ai piedl d*lla salita. 

corsa di oggi. oltre all'lm-
ES.I di Campagnari. e stata ca-
Itcrizzata dalla brillante prova 

Mass!. Meschini, Martlnaxzo 
Jinbon sulle dure rampe del 
itemv.nabile salita. Michelotto 
,'aschetto oggi hanno fatto una 
la corsa e di eld certamente 
terra conto Rlmedio per for-

kre la troupe da portare al 
ir de lAvenlr Anche Car 

Hi Fabrizio e Massi saranno 
probablltia sceltl per la cor 

franccse 
caldo continua a tormentare 

corsa At raduno in piazzj 
ripione. I'aitalto lega le bi 
flette. Sono rimastt in gara 55 
rndort 11 via alia stesta tappa. 

ia-Leones5a dl l i s chilometri 
^ne dato alle ore 11,30 sulla 

Nomentana (INCOM). 
'eH'attraversamento dl Mon-
itondo (chilometri 19) inlzia 
fuga dl Balasso. Capoferi. 

11. Talenti e Possentl. A Passo 
se (chilometri 33) i fuggttivt 

mo 45" di vantaggio sul grup-
nel quale rientrano Fabrizio 

rloni, Mannucci vUttme dl una 
Juta Carloni e Campagnarl 
>no presto dal gruppo per 

krare sul fuggitivl nei press! 
[Borgo Quinzio (chilometri 40) 

Acquaviva dl Nerola (chl-
sctn 43) 1 sette fuggitivl nan* 
un vantaggio di 1 10" su Me-

lini. Portl e Schlavonl: it grup 
e a 2"30". A San Giovanni 

itino (chilometri 7») la fuga 
>de Poll e Talenti; In testa 
Etano Fabrizio Carloni, Bat as 

glla c giallornssa >. II gruppo 
continua ad a ecu mu la re ritardo: 
al passaggio del posto di rifor-
nimento di Rieti, chilometri 80. 
e di 7': all'inizio della salita del 
Termlnillo e di T30" 

Sulle prime rampe del Ter
mlnillo rcagiseono Massi. Cam-
pigli. Passuello. Tambornini 
Martlnazzo. Rosselo. Vaschetto e 
Pesentl e s"incomincia la caccia 
ai fuggitivl. Mannucci e In dif-
flcolta. Nel gruppetto di testa in-
tanto si veriflc-ano 1 primi ce-
dimenti Balasso. Porti. Possenti 
Capoferi e Meschini non resi-
stono all'azione di Campagnari 
Schiavon e Fabrizio Carloni Sul 
traguardo della montagna al Ter 
minllto (metri 1675) Campagnari 
passa solo con 130" su Martl
nazzo (che ha rimontato tutti gli 
attri): quindi a 3*30" transitano 
Schiavon e Carloni Fabrizio. 4" 
Massi e Giribon. a 5' Meschini: 
Mannucci ha ceduto clamorosa -
mente e passa con un ritardo 
di 12\ 

Sul passo dl Sella di Leonessa 
(metri 1905). secondo traguardo 
della montagna, Campagnari e 
sempre in testa, (lo sara ormai 
flno aH'arrivo) A 1*4** arriva 
Martlnazzo: Massi e Giribon 

Da Sella di Leonessa la strada 
scende a preclplzio con un pau-
roso taboga lungo quattordici 
chilometri Massi che si e con
fermato il mlgllore scatatore di 
questa edizlone del « Giro del 

TORINO, 12 
Era cominciata male, mulis-

.simo. con Lundqvist che yiuo-
cava un tennis superiorc e ter-
nbile e che faceoa branilelli 
del nostro povcro Tacchini. 
Proprio cosl: sal campetto in-
fuocato, si assisteva a una sor-
tu fit edizione aayiornata della 
favola di - Pierino e tl lupo •, 
an:\, - Pierino e il druyo ». Un 
vero spuuracchio per chiunque 
quel Lu-iuV/iMst - cuttivo -, u»i 
po' scoordinato c folle, anche 
per iiiuocatori di Tacchini as-
sai put forli. Al punto che al 
nostro, di fronte a svantagyi de-
cisivi. passivi pesunti, e parso 
inconaruo persino quel tcnta-
tivo di una gara di loyoramvn-
to che era nelle nostre csigue 
sprranzc. 

Pot, grazie a Pietrangeli, un 
Pietrangeli - calmissimo e pa
drone, che dal fondo compo hu 
fatto forcing quando ha voluto 
ed ha risolutamente bruciuto 
Schmidt con folgoranti tin pas-
santi, quando qtiesti, con scar-
sa convinzione, si b uvventu-
rato a rete, grazie a Pietran
geli dicevamo, la giornatu si e 
tinta di colon me no foschi. II 
suo avi ersario, per lu veritu, 
era ncf.amcnte piu - u »»ti.siira 
d'uomc - di quel che non fosse 
quel d avolo di Lundqvist, anzi, 
un pc :o a corto di condizione 
dircn mo, perche in pruiicu 
Schmidt non aveva piu yiuo-
cuto incontri tmportatitt dull'ul
timo con Songster, lo scorso 
anno; e du sole tre scttimurie 
aveva ripreso la preparuzione. 
Ma la Delia prova di Pietran
geli e, d'aitroride, nettamentc 
sttffragata da altri risultatl di 
rilievo, come quelli recenti di 
Panyi. 

/I profilo del primo match 
delta giornata e presto traccia-
to. Un Lundguist che ha un ini-
zio folgorante, una scioltezza 
stupefaccnte, un ritnio fticon-
tembtle, che rallenta e di nuo
vo accelera il giuoco a piace-
re, che ha la dinamite nel ser
vizio, e lo modula e piazza an-
cora con padronanza assoluta 
e sottile geometna, che si av-
venta sbrigativamente all'av-
vcrsario ed ha in corpo una 
tal rabbia, una tal voglia di 
moTdere e di distmnoere che 
non pud non impressionare un 
giovanotto che alia tensione 
delta Davis, al suo chma, e 
ancora scarsamente avvezzo. 
Sicche Tacchini. quale potesse 
essere la sua linea tattica — 
supposto che se ne fosse pro-
pasta una, muyari di rallenta-
mento del ritmo — non ne com-
bina pin una. 11 suo palleggio 
manca di profondita, di rego-
larita, la palla e come svuota-
ta di peso, svaporata sotto il 
gran caldo, e lento e manca dt 
passanti e di deetsione per ten-
tare di sorprendere Vavversa-
rio almeno d'incontro, quando 
si butta a rete. 

E- il 6-3: 6-1; 6-3. Ed e ine-
iMtabile. Sono I'litilitarta e la 
gran turismo, da sei tnilioni. 
Tacchini e onesto e lo ammet-
te: ' E' un tennis diverso dal 
mio. Mi ha buttafo fnori pri
ma ancora di farmi entrare 
nella lotta -. A/a siamo oncsti 
anche noi: contro il giuoeatore 
odicrno cinque games misera-
bili racimold Gardini d u e anni 
or sono, su in Svezia: e male 
inrolse alio stesso Pietrangeli. 

Contro Schmidt. Pietrangeli 
ci ha poi. come si e accennato. 
notevolmente ripagato della 
amarezza precedente. Si e in-
collato al fondo e di 11. quasi 
senza parere — ma in realtd 
con bel controllo di palla. dut-
tilita. tempismo e lucent! efji-
caci passanti — ha sempre im-
posto I'iniciatira aHart;er*ano 
e saldamente tenuto le redini 
dell'incontro. E. andato snbito 
3-0. poi 5 a 1: ha at?nto qnindt 
qtialche aftimo di distrazione, 
di cut Schmidt ha approfittato 
per riportarsi 3 a 5, c 40 a 30, 

ma lo svedese ha poi banal-
mente sciupato la palla del 
4 a 5, e Nicola ha potuto ag-
giudicarsi lu fruzionc per 6-3. 

Nel secondo set i giuochi 
hanno st'gnito i risppttii'i scr
o t i fino al 4 pari. Poi Schmidt. 
che pure ha ripetutamente Ia-
sciuto pur t i re dalla corda del 
proprio arco anche stupendi 
colpi uincenti di servizio, si $ 
impaperato ha commesso un 
doppio fallo e Nicola git ha 
cosl strappato la battuta Al 
giuoco succensivo, dove di nuo-
vo Schmidt ha mancato la pal
la del 5 p a n (lo svedese si e 
lusciato sfuggire piu di un'oc-
casiorte, ed e appunto il segno 
dell'imperfetta condizione) Ni
cola ha di nuovo fatto propria 
la frazione per 6-4: quindi il 6-1 
per I'ttuliano nella terza. Ma 
era enidente come Schmidt 
urease ormai tirnto i remi in 
barca. 

Alberto Vignola 

Brumel 
in forma 

totocalcio 

Brt'sci.i-Napoli 
Catan/uro-Venezia 
Padova-S. Monza 
Palermo-Cosenza 
Parma-Lei'co 
Potenza-Prato 
Pro Patrla-Verona 
Triestlna-Alessandr. 
Udinese-Cagllari 
Varese-P'oggla 
Chaux de F.-Basllea 
I.ucerna-Servette 
Zurlgo-Blelle 

1 X 
1 
1 X 
1 
1 X 
1 X 2 

X 
X 
1 X 2 
X 2 
1 
2 
1 

totip 

I CORSA: 

11 CORSA: 

III CORSA: 

IV CORSA: 

V CORSA: 

VI CORSA: 

1 2 
2 1 
1 1 -
1 2 

' X X I 
1 2 X 
1 
2 
1 
X 
1 1 
z X 

. .fe*-j$^ <?$h^ i*p+&j$ 
\-

VALEKY BHUMEL (ne l la foto) . l 'uomo « piu alto del 
m o n d o » e in gran forma. A Riga, in un « m e e t i n g » 
d'atletica, Brumel ha tentato , pero senza successo, di 
migl iorare il suo record (m. 2,28). In compenso ha 
superato l'asticella posta a m. 2,23 ot tenendo la migl iore 
prestazione s tagionale ne l la special ita. 

Vincendo la seconda tappa in volata 

Mower nuovo leader 

del Giro della Svizzera 
Zilioli e Balmamion sono arrivati col gruppo del vincitore 

Dal nostro inviato 
TELEMONT. 12. 

A rileggere la tappa di ieri. 
mentre la cronaca della corsa di 
oggi sta incontrando le fasi del 
trasferimcnto da Cussmacht a Te-
lemont. ri si avvede che un qu.it-
eosa di comune esiste fra le due 
frazioni. Si tratta della - grande 
fuga -. deM'episodio etie. sla ieri. 
sla oggi. ha dato il volto alia gara 
L'evaslone dal primo turno. inu. 
tile ricordare tant'e vicino. aveva 
fatto st-hizzare via dal grosso una 
mczza dozzina di semifolli quando 
ancora rimanevano da percorrorc 
circa 150 km. il loro vantaggio si 
ingrossava a meta della corsa ma 
poi. nel tratto finale, il passo so-
<!tenuto degli autorevoli insegui-

Al Tourist Trouphy 

Vince Hail 
nelle 500 cc 

i i i 

DOUGLAS. 12 
Mike Hailu-ood. ' che pareva 

dovesse dare forfait perche 
LazJo> gioca la carta dell'az- convalescente da una tonsil-
zardo e riesce a premiere Mar- , i t e s i ^ presentato al via tinazzo ma non Campagnari 
troppo avantl. 

Domanl, settima tappa. dl 150 
chilometri. la Rietl Frascatl. con 
le sallte dl Vallco Contanello e 
dl Montecompatri. 

Eugonio Bomboni 

Ordine di arrivo 
1) campagnarl I t e m (Union* 

Sportive Botoer Caryeaetolo) kss. 
Ill , In 3 ore 5 5 W , alia media 
41 3*,»7; <) Maasl • 1'ir*; J) Gi
ribon: «) Martlnano; S) Meschi
ni a TW'i • ) FatUn • r4S"; 7) 
Michelotto; • ) Savignl; t ) Va
schetto s.t.; IQ) Schiavon m Tit"; 
II) Carloni s.t. 

Po*™,!. c.pofern. camp.. Classif jca generals * 
iri. piO Porti Meschini 1) Carloni: «) Meschini • r W ; 
1 ritardo del gruppo c sallto 1) Alhonoll a 2J7"; 4) Samlil a 
Mi": Carloni dl nuovo m a - 1 1 W ; 4) Glmondl a 4 1 V . 

delle 500 cc al Tourist Trophy 
vincendo la corsa. Hailwood 
era alia gulda di una MV-
Agusta a quattro cillndri. 

Hailwood ha vinto col tempo 
di 2 ore 14'33"8 alia media di 
Km. 162,463 stabilendo anche 
11 giro piu veloce alia media 
dl Km. 164,974 orarL 

Nelle piccolissime cilindrate 
delle 50 cc la vittoria e an-
data al camp:one del mondo 
Hugh Anderson, che in sella a 
una Suzuki giapponese ha domi-
nato la gara stabilendo anche il 
nuovo j record. 

Anderson, con la vittoria di 
oggi, si trova in testa alia claj-
siflca del camplonato del mondo 
per la classe delle 50 cc con 
30 puntL 

Doping: 
Tinchiesta 

quasi conclusa 
BOLOGNA. 12. 

Negll ambientl di palazzo di 
glustizia viene confermato che la 
inchiesta della magistratura sul 
t giallo > del « doping » si sposte-
ra quanto prima da Bologna a 
Firenze. L'lnoltro deH'ormai pon-
deroso Incarto proceasuale dalla 
procura della Repubblica bologne-
se a quella del capoluogo toscano 
e imrnlnente. 

A Firenze si dovra procedere tn-
fatti contro l'uomo che avrebbe 
propinato la «droga a al cinque 
calciatori rossobio. Si ha fondato 
motlvo di ritenere che I'autore 
materiale del «doping > avra 
presto un volto • che non e da 
escludere anche la promlma Wen-
tlficazione del mandantl della 
clamorosa (rode ordita ai danni 
della squadra bologn 

tori, aveva ridotto al lumicino 1 
risparmi dei fuggitivl (assottiglu-
ti a tre unita) rtie a Telemont 
tiuscivano a far loro la tappa poi 
«oli 6". Sui chilometri di fuga si 
e npetuto it colpo della lunga cli-
^taii7a. Sara bene pr»-cisare suhite 
rlie il gruppetto dei nove della 
bellii impresa comprende tutti o 
quasi 1 favoriti. il margine arran. 
tonato e di una ben different*' 
cot'sistenza. Non siamo pui col 
rontatempo — - ma bonsl con il 
romune orologio. giacclie il di-
st;ico> e mi<ural)lle col metro 
del minuti primi». Una tapp.i 
•luindi. e lo =i puo vedere butt.iii-
do gll occhi sulle cifre della cl.K-
siflca. pres«iH"he decisiv.t p«T mol-
ta gente. tanto piO che la «ma
glia d'oro* non e piO sulle spallc 
di un plnco pallino qua!<uasi. il 
leader * lo svizzero Rolf Maurer. 
vincitore della tappa odierna. f 
indubbiamente trn i favoriti an
che prima di que-=ta affermazio. 
ne. e che a rido^o di lui sor**-
rimasti nel dmppello altri due 
predestinaii alia lotta della gr.i-
duatoria Alludiamo. e ehiaro. a£li 
italiani Balmamion e Zilioli Alia 
tema dei favoriti sono ora incol-
latl altri sel uomlni: gll italiani 
Betiinelli e Barale. lo spagnulo 
Colmenarejo e gll sviz^eri Bingge-
li. De Rugna e Ilagmann. Imme-
dlatamente dopo un vuoto che 
*flora 1 dieci minuti Non * pro-
bahllmente un azzardo il sos'e-
nere che 11 Giro della Svizzera 
che domani affronta la cronotap-
pa. il grosso impegno e ormai un 
fatto nservato a nove uomini e 
^oprattutto ai tre che tra quest! 
nove hanno qualita per eccellere 
e eioe- Maurer. Zilioli e Balma
mion (suhito questi dovrebbe da 
oggi preoccuparsi di coprire le 
<pal!e alia maglia d'oro che gli 
e compagno di squadra). Ahbiamo 
par'.̂ ito all'iniiio della lunga fuga 
Ed eravamo a strctto contatto di 
verita. II passo dl Albls. 40 km. 
dopo il via e 190 dall'arrivo, ha 
provocato 1'azione decisiva. Cari-
co di vitalita e pleno di deslderio 
di dlmostrare tutta la sua poten-
ea, 1'ottimo Maurer ha voluto aU 
taccare sublto Zilioli e questi un 
po' sempre incerto nelle iniziail-
ve. tardava un attimo la risposta 
In vctta Maurer era cost solo e 
primo Ma vi erano a ridosso un 
po' tutti. Ilagmann (una sorpre-
sa) transitava a ridosso de) capo-
tlsta. Lo segulvano. neirordine 
Zilioli a IS". Balmamion a 25" 
Deubach e Barale a 32", Schmldl-
ger a 43" e sulla ruota di quest! 
Villger. Brand e altri. Lungo la 
discesa si sviluppava una fuga a 
tette. condotta ancora dall'incon-
tenibile Maurer cul dava man 
forte Hagmann. Sfavnlta Zilioli 
era prontlsslmn a buttntsl sulla 

1 ruota dei due svizzerl unltamente 

a Bettinelli e a Balmamion che 
seguiva passivo gli altri sviluppi 
del tentativo ro«u come era passi-
v« per altri motivi. lo svizzero La 
Rugna. Dal gruppo clie tentava 
•subito una so^tenuta reazione. 
u'scivano n«-l fr.ittempo lo spagno-
!o Colmi-n.irejo e il hr.iMssimo 
B.irale. 

II tandem, eon rego'ari scambi 
sui 200 metri. riu-iiva a man. 
tenere il distacro tra il gros<o 
del gruppo. ma perdeva \ i.i via 
terrt-no e i fuggitivi marei.ivano 
ail .-iiiilitura M-U'iiiitissim.1 

1^ eon1 a co-l fra7ionata In 
troneoni. jjiiiiigev.i a ralo^-o <lel-
la «<-<<>:iila .«rrampieata: il co'.le 
ill BohU-r. »>:8 metri ill dislivellu 
in<ento a f>5 ehi'a-metri da; tra
guardo La pattugii.i di _ testa. 
malgrado il «.-n*ibile ris\eg'u> '!<*-
gli inyeguitori. non m-'Iliia di un 
metro i: *uu vantjggi^. anzi nel
la secnnd.i parte della sa'.ita il 
distacco del gro*-o aumentava e 
ntornava «".tre i 4 m:nut;. In 
vetta tran.*itav..no Maurer. Bal
mamion. H.igmann. Zilioli. Bet-
tin.'l'.i. Di Rug...-, e Barale nel-
1'ordine, a -••> t=egiii>no Colme
narejo e Rmgg<!i. a 4'45" II 
gnir>pone La di'mr>ralizzazlone 
degh infeguiton. un.ta aila ma-
gniMea pr> \̂a dei nove in fuga. 
produce. neTiiltm-.a parte della 
gara. i' ero'.Io. II margine dei pri
mi aiimenta Jit ogni s\-o;ta di 
Mrada che conduce a Telemont. 
Da numlii ir-.fafi Maurer ha re-
golatn l corrpigni di fuga con 
una volata intelligent* e produt-
tiva. devono tr^scorrere oltre no
ve minuti e trenta secondi per 
vedere «puntare it tedesco Kem
per alle spalle del quale e Ban-
viera che regola in volata il grup-
pone dei quasi disperati Per loro. 
infatti. il Giro della Svizzcr^ e 
un capitolo con delle speranze di 
classinca ormai chiuse o quasi 

Gino Bcrnasconi 

Ordine d'arrivo \. 
I) Kolf Maurer (SvizTcra> In 

5.W4S"; t) Da Rugna (Svizze
ra) s.1.; 3) Colmenarejo (Spajua) 
s.t.; 4) Ringgell (S\lzzera) s.t.; 
5) nagsaaan (Svizzera) s.t.; 6) 
Zilioli (Italia) s.t.; 7) Barale Ger
man* (Italia) s.t.; B) Bettinelli 
(Italia) s.t.; S) Balmamion (Ita
lia) s.t.; 10) Kenyar <Germ«nla) 
In 5.13'IG"; 11) Barivera (Italia) 
la I 4 1 W . Segne II gmppo. 

Cloflsifka 
1) Maurer IM*"; 2) Itettinrt-

II a 24"; 1) a pari merit© Bal-
saasaton, Barale, Blnggslll Colme
narejo, Da Mngna, Bagsaaaa • Zi
lioli tnttl sea lo stosto tosapo dl 

Stasera Maraschi 
e Landoni giocano 
nelle file del Genoa 

Umberto Mannocci, il nuovo 
dltenatore delta La^io, e stato 
ufficialmente presentato ieri 
pomeriyyw alia .stampa e ai gio
catori lazlall sul rampo di Tor 
di Quinto. 

La rcriniotiin. se cosl si pud 
chiamare, e siafa aperta da una 
breve introduzione del prcsi-
liente comni. Miceli, cite ha ri-
uolto parole di saluto al nuovo 
allenatore a nome dt tutti i di-
nurnt i , dei giocatori e dei ti-
fosi laziali 

~La Lano - - h« pro.seomTo 
.•\Iicpli — non si fa arosse illu
sion! per il proximo eanipio-
nato, tutttvia non avrenio una 
squadra che dovra fatieare per 
r.manere in serie A. Vi promet-
to liivec'e una squadra che saia 
all'altez/.a (iolle sue tr.id:zion. 
e che ciisputera un cunpion Uo 
onoievole ». 

Miceli non ha parlato di pro-
grammi per tl futnro in fatto di 
ratforzamento della Mjiiurfra 
pprchc una decisione sulla Lazio 
VJ64-W65 si potrii averc sol-
tanto nella inornata di lunedl, 
quando si riunird il nuovo C D 

Infutti i miori co>i.sii;ltcri .si 
.sono tnipeunuti a versarc un 
certo numero di milioni che do-
u ran no appunto servire per im
posture la campagna actiuisti 

Intanto purliamo di iWumiocci 
il quale ha preso lu purola do
po .Miceli per dire: * Sono lietis-
simo di essere arrivato ad uno 
accordu con l d.ruenti della 
Lazio Kaio dei nuo inoi>lio per
che (jiie>ta lllu.itre sijuadia ra4-
^iuiua buom risultati ne! pro-.-
.iiino catupionato. II ni.o pio-
itraium i o basato su tre punti 
princ.pali: corrcttezza, disciph-
n.i, volontii. Net pross.mt yionn 
trattereino con il presidente e 
il conSiUho un piano per j}Li ln-
gaggi e le vendite degli attuali 
.jiocatori -. 

Di importante e'e stata soltun-
to Vaffermazione di Miceli che 
la campagna acquisti o forsc 
' vendite ' sara aperta soltanto 
Qtiando i grandi - s ena tor i - del
la Lazio si buranno decisi a 
mantenere yli tinpeuni e cioe 
rampiiumento del cupitaie so-
ciule. Dopo quvste dicftiurazioni 
abbiamo cercato di avere altre 
notizie da parte del presideme 
e dc//'aiicfiatore. Preso da pane 
Mannocci, gli abbiamo rivolto 
alcune domande: 'Come supra, 
I'allenutore Lorenzo quando 
venne alia Lazio richiese curia 
bianca in fatto di acquisti e 
di tattica di giuoco. Lo stesso 
Lorenzo ha ottenuto identica 
tibertd dailu Roma. Anche lei 
si e comportato in questi ter
mini? ". 

•< Non sono venuto a Roma — 
ha replicato Mannocci — per 
fare il " comodino a nessuno ". 
Ho posto anche io questa ri-
chiesta. Per quanto riguarda la 
squadra ho avuto pieni poteri 
e li faro valere. Eseiudo fin da 
ora qual.iiasi interferenza ». 

Come r ede la posizione di 
Nay? 

- Mi e stato asslcurato che Nay 
avra compiti particolart e cioe 
quelli di visionare i nostri av-
versari. di curare i giovani e 
di ricercare nuovi elementi per 
il vivaio laziale«. 

Corre rocc che potrebbero 
passarc alia Lazio alcuni gioca
tori attttalmente in forza al 
Messina. Cosa e'e di vero? 

- Indubbiamente cerchero di 
portare con me a Roma alcuni 
element;, due o tre, ma ancora 
non posso fare nonii. Vi posso 
dire soltanto che la Lazio avra 
una squadra ratforzata e dispu-
tera un buon canipionato an
che se per varie ragioni non e 
e^cluso che venga ceduto qual-
che giocatore ». 

II presidente Miceli intanto 
conirnenfaua in maniera molto 
distesa ii comportamento di Lo
renzo. 

- Ormai si pu6 considerare un 
fatto superato — lw detto Mi
celi — i iamo sempre ricono-
.>centi a Lorenzo per quello che 
ha fatto per la Lazio. Peceato 
che il suo passaggio alia Roma 
awemito quasi clandestinamen-
te. abbia cancellato una parte 
dei suoi meriti precedenti *. 

Abbiamo cercato poi di avere 
notizie sui probabili acquisti 
Di cerfo si sa che Catalano non 
r e r r a piu acquistato dalla Lazio. 
I'na notizia che non ha ocuto 
conferma ma nemmeno ci e 
stata smentita e quella rlpuflr-
dante tl probabiie atfjiilsto di 
Dotti e Benitez Sono questi i 
due giocatori quindi richiestl 
dalla Lazio al Messina e al 
Milan? Sembra anzi che siano 
gift da considerarxi biancar-
enrri. 11 frzino Dotti era stato 
dato nei aiorm scorsi come $i-
curo ccquislo della Roma. Lotta 
in famigha quindi anche in fatto 
di ingaggi— 

Sulla cessione d i Morrone 
ra r ie sono le voci oggi esistenti. 
Secondo noi I'ipotesi piu pro-
babiie e che la valorosa mez-
z'ala biancazzurra si trasfe-
rira al Milan, in cambio di Gal-
lardo e di Benitez. Ma come 
abbiamo pid detto si tratta an
cora di voci che non hanno 
avuto conferma, per cui con-
viene andarci piano. Solo nei 
prossimi piomi si potrd. cono
scere il vero volto della Lazio 
19&4-196S. 

Per concludere rlcordiamo 
che stasera Landoni t Maraschi 
aiocheranno nelle file del Genoa 
nell'amlchevole contro la Samp-
doria essendo statl prestati per 
Voccaslone dalla Lazio. Poi i due 
giocatori rientreranno a Roma 
per partire martedl iruieme alia 

\squadra per la tourne'e in URSS 
ed in Romania. .Alia tourne'e 
contrarlamente a quanto era 
stato affermato net giornl scorsi 
non prendfra parte Vallenatore 
Mannocci. 

^ 

Un enigniat ico at teggiamento del nuovo al lenatore del la 
Lazio MANNOCCI fntografato ieri al Tor di Quinto 
dopo la presentazione ai giocatori biancoazzurri. 

i 
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LOTTERIA 
Dl MONZA 
28 giugno Acquistate 
un appuntamento oggi stesso 
che vale u n b«9 , i e t t o ! 

150 M I M p r i m o p r e m j 0 

150 
MILIONI 
GESTI0NE ENAL0TT0 
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Franco Scottoni 
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r Manifattazione a Roma 
~1 Per il riassetto retributivo e la riforma dell'Azienda 

' Domani 
i si celebra il 20° 
! della CGIL 

Un discorso del compagno on. Novella 
Domattina ! t l terra al 

teatro Brancacclo di Ro-

U 

ma I'annunclata manlfe-
•tazlone nella rlcorrenza 
del 20° annlversarlo della 
rlcostltuzlone della C G I L . 
Parlera Ton . Agostlno 
Novella, segretarlo gene-
rale della Confederazlo-
He unitarla; presenziera 
j'on.le Fernando Santl, 
segretarlo generate ag-
glunto. 

Prenderanno parte al* 
la manlfestazlone, oltre 
a delegazionl operate e 
contadlne, rappresentan-
ze delle Federazlonl dl 
categorla, delle Camere 
del lavoro e del sindacati 
provincial), da tutte le 
province Itallane. 

La celebrazione del 20" 
della C G I L costltulsce 
una rlcorrenza slgnlflca-
tlva per tutto II mondo 
del lavoro polche pone In 
r l ialto I'importanza delle 
lotte e delle conquiste del 
lavoratori per lo svlluppo 
democratico del Paese. 
Astoclazloni, Entl e per
sonality hanno tnfattl in* 
vlato la 'loro adeslone. 

Cltlamo f ra gli altrl 
messaggi quello del se
gretarlo generale della 

F .8 .M . Loult - Salllant, 
che ha espresso ai com* 
pagni Novella, Santl ed 
a tutti I lavoratori Ita-
lianl I saluti plO fraternl 
e I voti plO slncerl. Sail* 
lant esalta II ruolo della 
C G I L , la sua vocazlone 
unitarla al servlzlo del'a 
classe operala, le sue 
glorlose tradizionl, e r l -
corda con commozlone U 
compagno Dl Vittorlo, 
che diresse la CGIL e fu 
presldente della F .S.M. 

Un te legramma e per- I 
venuto alia CGIL dal I 
Consigllo centrale del 
slndacati sovletlcl, che 
salutano il sindacato uni* 
tario del lavoratori Ita
lian! 'per la sua azione 
e per le lotte In dlfesa 
degll Interessl delle mas
se lavoratrlcl, per la loro 
unlta, II progresso soda-
le, la dlstensione inter-
nazionale e la pace nel 
mondo. II te legramma 
augura alia CGIL , In oc-
casione del ventennale, 
nuovl success! per I'unlta 
sindacale internazlonale 
e una sempre piQ stret-
ta collaborazione fra le 
organlzzaztonl del due 
Paesl. 

Hanno scioperato anche i ferrovieri 
aderenti alia CISL e UIL 

t 

Assemblee unitarie a Torino - Da Milano a Napoli nuove adesioni al SFI-CGIL - Iso-
lati i dirigenti del SMA - La stampa padronale inventa «tritolo e aggressioni» 
Un successo pieno, larga-

mente unitario, ha avuto il 
nuovo sciopero dei ferrovie
ri conclusosi ieri sera alle 
22. 

1 dati pervenuti da tutti i 
Compartimenti confermano 
Valta partecipazione alia 
giornata di lotta che ha re-
gistrato — come informa 
una nota della segreteria del 
SFI-CGIL — tin aumento 
del 5% della media dell'ulti-
ma giornata di lotta (5 mag-
gio), raggiungendo cost la 
percentuale nazionale del 
70%. Fra il personale deci-
sivo (di macchina e viag-
giante, operai della trazione 
e degli imvianti elettrici e di 
stazione) I'astensinne ha toc-
cato la percentuale dell'85 

per cento. 

Da ieri per 4 giorni all'Alitalia 

Scioperano le hostess: 
r i tardo i |et sono in 

Hostess e stewards dell'Ali-
talia hanno iniziato ieri uno 
sciopero di quattro giorni per 
ottenere un trattamento eco-
nomico e normativo adeguato 
a l loro lavoro e simile a quello 
dei loro colleghi delle compa-
gnje aeree straniere. II suc
cesso del primo giomo di lotta 
e stato totale malgrado alcuni 
gravi ricatti effettuati dai di
rigenti delTazienda dell'IRI e 
de l ricorso a personale racco-
gliticcio: numerosi aerei sono 
arrivati a Fiumicino con forti 
ritardi perche gli assistenti di 
volo si sono rifiutati di con-
tinuare la loro attivita non 
appena giunti agli scali di Pa
lermo, Milano etc.; le compa-
gnie straniere si sono acca-
parrate una ' gran parte • dei 
passeggeri che avevano gia de-
ciso di viaggiare sui jet del-
l'Alitalia e che hanno cambiato 
parere a causa dello sciopero. 

L e richieste dei lavoratori 
riguardano principalmente gli 
orari di volo e di servizio, le 
qualifiche, i l riconoscimento 
delle malattie professionali: ri-
vendicazioni analoghe a quelle 
di tante altre categorie. L'Ali-
talia rifiuta di stabilire un li-
mite all'orario di volo gior-
naliero costringendo hostess e 
stewards a volare anche per 
18-20 ore consecutive; le qua
lifiche praticamente non esi-
stono come non esistono l e pos
sibility di carriera malgrado 
i delicati e differenziati com-
piti che - hanno gli assistenti 
di volo in attivita sui jet. 
Per quanto riguarda l e ma
lattie professionali siamo fer-
mi al 1936 (viene riconosciuta 
soltanto l'otite quando il lavo-
ratore e sordo al cinquanta 
per cento) mentre le caratte-
ristiche dei nuovi tip! di aerei. 

la lunghezza dei voli, la irre-
gola'rita dei pasti provocano 
tutta una serie di malattie: si-
iiusiti, ulcere gastriche. inte-
recoliti. infezioni epatiche, de-
viazioni dalla spina dorsale. 

La partecipazione alio scio
pero di ieri e stata totale e 
l'Alitalia per assicurare un mi-
nimo di assistenza ai suoi pas
seggeri ha fatto viaggiare al
cuni impiegnti privi di qual-
siasi competenza. Hostess e 
stewards sono lavoratori alta-
mente specializzati che prima 
di volare hanno seguito corsi 
trimestrali, conoscono due-tre 
lingue. sono sottoposti a scru-
polose visite sanitarie da parte 
delTIstituto di medicina legale 
dell'Aeronautica, sono istruiti 
per aiutare i piloti in caso di 
emergenza: gli impiegati-cru-
miri, invece. sono stati immessi 
sui jet dopo tre ore di somma-
rie spiegazioni. Completamente 
f alii to il tentativo dell'Alitalia 
di far lavorare gli allievi tele-
fonando a casa di ognuno e 
minacciando il licenziamento. 

I lavoratori hanno voluto 
spiegare ai passeggeri l'irre-
sponsabilitft dei dirigenti del-
l'Alitalia diffondendo un • vo-
lantino ma all'Air Terminal 
di via Giolitti sono intervenuti 
alcuni questurini che hanno 
impedito l'eserclzio del diri'to 
sindacale. dicendo che i volan-
tini «seminavano il panico ••. 

Hostess e stewards sono tut-
tavia decisi a intensificare la 
lotta ricorrendo anche a siste-
mt clamorosi per attirare l'at-
tenzione dell'opinione pubbli-
ca. Ieri hanno formato tre pic-
chetti fissi (alio scalo nazionale. 
a quello intemazionale. e alia 
«presentazioni equipaggi -) e 
uno mobile incaricato di te
nure i collegamenti tra Fiu
micino e Roma. 

Giovedi 
I'Esecutivo 

CGIL 
II Comitato esecuttvo 

della CGIL e convocato 
per giovedi 18 alle ore 9, 
con 11 seguente ordine del 
glorno: « La polltlca sala-
rlale della CGIL nel mo
menta attuale e Inlzlative 
della CGIL In rapporto 
all'accordo su assegni fa-
miliari e pensionl». 

Da oggi 
panettieri 
in lotta 

Inlzia oggl e prosegue 
domani II nuovo sciopero, 
di 48 ore, del 45 mlla pa
nettieri Italian], chiamati 
alia lotta dalla FILZIAT-
CGIL per costringere i pa
droni a rlnnovare il con-
tratto. scaduto a 6 anni, 
ad appllcare il congegno-
della • scala mobile » ed 
a rlspettare le leggi che 
regolano la panificazione. 

I sollecltl del slndacati 
al ministero del Lavoro 
per una convocazione del
le parti non hanno avuto 
esito. In occasione dello 
sciopero (che non inci
dent drasticaimente sul
fa produzlone di pane) 
avranno Inogo manlfesta-
zioni regional! a Bologna, 
Genova, Flrenze. 

A Roma, Milano, Napoli, 
Torino, Firenze e Bologna 

la partecipazione alia lotta e 
stata altissima e analoga a 
quella riscontrata durante 
lo sciopero del 5 febbraio, 
programmato allora da tutti 
i sindacati. 

Moltissime sono le segna-
lazioni della partecipazione 
(decisa in assemblee, come 
a Torino) degli iscritti al 
SWF-UIL e al SAUFI-CISL, 
molti dei quali hanno versa-
to (vedi Napoli e Milano) la 
tessera della loro organizza-
zione o hanno sottoscritto 
in favore del sindacato uni
tario < la delega per la trat-
tenuta ruolo della quota sin
dacale *. A Catania, ad 
esempio, ha scioperato al 50 
per cento il personale del-
I'officina materiale mobile, 
aderente nella totalita alia 
CISL; hanno inoltre diserta-
to il lavoro i dirigenti Giu
seppe Marleta, segretario 
della UIL, e Nicola Cavalla-
ro, vice segretario della 
CISL. 

Centinaia di stazioni e no
di ierroviari sono stati bloc-
cati dalla possente azione 
dei ferrovieri; tra le altre 
quella di Milano-centrale, 
dalla quale non e partito mi 
solo treno durante le 26 ore 
di sciopero. 

Anche il limitato program-
ma di emergenza disposto 
dal ministero dei Trasporti 
e stato realizzato solo in 
parte e il numero dei convo-
gli che ha circolato e del 
tutto inferiore a quello del-
Vultimo sciopero. 

Ma, Velemento di fondo 
della riuscita dello sciopero 
e quello della rajforzata uni-
ta attorno alia coerente bat-
taglia guidata dal SFI-CGIL. 
Un'idea di qttesta elevata 
unitd e jornita dagli stessi 
dati dell' Amministrazione 
delle FS in base ai quali in 
tutto il Compartimento di 
Firenze — per citare un 
esempio — ha scioperato il 
74%; altrettanto significati
ve le ammissioni sugli au-
menti delle astensioni in 
tutti i raggruppamenti, in 
particolare: 10% in piii del 
personale di macchina, 8% 
di quello viaggiante, 6% del
le navi traghetto, ecc... 

II successo dei ferrovieri 
nella loro lotta assume par
ticolare valore tenendo pre-
sente la vasta azione intimi-
datrice (largo uso della po-
lizia e dei CC su tutti gli 
impianti, utilizzazione del 
personale dell'ANAS) e il 
paternalismo corruttore e-
sploso * in tutte le forme a 
Treviso, dove sono stati con-
segnati assegni della Banca 
del Lavoro di L. 3480 ai *cru-
miri* del 5 maggio, molti dei 
quali, questa volta, hanno 
intascato la somma e hanno 
preso parte alia lotta. Altro 

caso: la promessa fatta ai 
dirigenti dello SMA di elar-
girc un aumento di indenni-
ia al personale di macchina, 
purche avessero ritirato la 
adesione alio sciopero, cosa 
che e" avvpjiuta, ma che ha 
fmito per isolare i dirigenti 
del sindacato smacchiolino. 

Diamo ora la parola alle 
cifre. 

T O S C A N A - I dati del-
VAmministrazione sono que-
sti: 74% in generale; perso
nale di macchina 88%, viag
giante 78%. Sono cifre elo-
quenti. 
, LOMBARDIA - Milano: 
stazione centrale bloccata. 

Nelle altre stazioni: persona
le di macchina 98%, viag
giante 95%; Piacenza: me
dia generale 65%. 

PIEMONTE - Torino: au
mento del 10-15% rispetto 
alio sciopero del cinqtie mag
gio. Porta Nuova bloccata. 
Personale viaggiante: 80-85 
per cento, di macchina 80%. 
Chivasso, Bussoleno, le sta
zioni di Dora e Porta Susa 
sono state presenziate dai 
soli dirigenti. Alessandria: 
media 92% con punta del 
98% fra il personale di mac
china. Acqui 80%, Tortona 

75%, Mortara 85%, Casale 
88%, Cuneo: personale di 
macchina 90%, viaggiante 
98%. 

SICILIA - Palermo: per
sonale di macchina 90%, 
viaggiante 80%. Analoghe 
percentuali a Messina, Sira-
cusa, Trapani. A Catania le 
stazioni di Acquicella e Bi-
cocca bloccate. Alia Centra
le solo 9 persone in servizio; 
deposito locomotive 99%, 
personale viaggiante 100%. 

V E N E T O : Verona: perso
nale viaggiante 85%, di mac
china 75%, manovra e scam-
bi 90%, appalti 60%. Trevi
so: dirigenti movimento, ma-
novre e scambi 100%. Per
sonale viaggiante quasi al 
completo. Operai trazione 
99%. Mestre, Padova, Vicen-
za percentuali largamente 
superiori a quelle del 5 mag
gio. Venezia: punte anche 
del 97-98%. 

CALABRIA - Reggio: per
sonale viaggiante 97%, di 
macchina 92%, di linea 90%, 
deposito locomotive 73%. 
Cosenza: personale viag
giante 100%, di macchina 
100%, stazione 90%. Cost a 
Paola, a Villa S. Giovanni 
(media generale 95%). 

A Roma, Foggia, Terni, 
Bolzano, a Orte, a Parma, 
a Trieste la partecipazione 
e stata molto piu elevata ri
spetto a quella dell'ultima 
astensione dal lavoro delle 
FS. • • ' - -

Questa rinnovata unita di 
azione alia base e un aperto 
invito dei lavoratori — af-
ferma la nota del SFI-CGIL 
— alle altre organizzazioni 

ad abbandonare la posizione 
di supina acquiescenza a po-
sizioni contrarie agli interes-
si dei ferrovieri e dell'Azien-
da FS. II SFI-CGIL — pro-
segue la nota — ricerca e 
sollecita tutte le intese uni
tarie per indurre il governo 
a una sollecita e onorevole 
definizione della vertenza. 

La nota informa, poi, che 
la segreteria nazionale del 
SFI tornerd a riunirsi lune-
dt < per prendere in esame 
la situazione e decidere sul-
le prossime fasi di lotta che 
fossero necessarie ove non 
si registrasse alcun fatto 
nuovo >. 

Una indegna manovra al-
larmistica e stata scatenata 
teri sera da alcuni fogh pa-
dronali parlando di « v i o -
lenze di scioperanti >. Un pe-
tardo (e non < una carica 
di tritolo >) esploso ieri 
sulla linea Novara-Luino, 
senza provocare alcun dan-
no. Potrebbe trattarsi di un 
petardo di segnalazione in 
dotazione ai casellanti per i 
casi di nebbia. Gli stessi 
giornali parlano poi di < ag-
gressione a ferrovieri non 
scioperanti nella stazione di 
Milano >. II sindacato fer
rovieri del capoluogo lom-
bardo ha respinto energica-
mente queste provocatorie 
invenzioni. 

Per i premi 

Rotte 
le trattative 

dei poligrafici 
Le organizzazioni dei lavora

tori poligrafici aderenti alia 
CGIL, CISL. UIL hanno co-
municato che le trattative per 
il rinnovo del contralto nazio
nale di lavoro per i dipendenti 
delle a/iende editrici e stampa-
trici di giornali quotidiani e 
agenzie di stampa iniziate il 
25 maggio. sono state rotte. 

Le discussioni si sono svolte 
in due periodi. di cui l'ulti-
mo terminato nella tarda sera 
del giorno 12 giugno. NeU'esa-
me generale delle richieste. la 
parte imprenditoriale ha assun-
to un atteggiamento negativo. 
In particolare, 1'offerta di au
mento salariale e stipendiale 
del 2 per cento ha reso impos
s ib le ogni ulteriore prosegui-
mento della trattativa. Pertanto 
le organizzazioni dei lavorato
ri hanno preso la piena liberta 
d'azione. Le segreterie dei sin
dacati si riuniranno per con-
cordare le modalita dell'azione 
sindacale da svolgere. 

Si estende 
la battaglia dei 

nteJurgici 
Martedi inizia la lotta dei conservieri 

L'offensiva unitaria dei 
metal lurgici per conquistare 
e contrattare azienda per 
azienda i premi di produzio-
ne previsti dal contratto 
(con decorrenza 1 gennaio 
'64) e in pieno sv i luppo nel
le az iende pubbliche e pri
vate. Tre scioperi sono stati 
indetti dai sindacati di cate-
goria per la prossima setti-
mana, nel gruppo Italsider, 
ed altri tre in date da deci
dere nel gruppo Dalmine; in 
entrambi i complessi IRI so
no stati sospesi gli straordi-
nari. Nel la navalmeccanica 
Fincantieri sono gia in atto 
scioperi di 4 ore set t imana-
li, o l tre al blocco del le ore 
straordinarie. Ne l l e aziende 
meta lmeccaniche dell'ENI, si 
sciopera martedi. 

Scioperi aziendali o citta-
dini ne l le aziende a parteci
pazione statale (che tendono 
a e ludere il contratto « for-

Per la legge e i contratti subito 

I mezzadri toscani 

manifestano il 16-17 
Dalla nostra redazione 

FIRENZE, 12 
Un forte movimento si sta 

sviluppando in tutta la regione 
in vista delle due giornate di 
lotta proclamate dal Comitato 
regionale della Federmezzadri 
per il 16 e il 17 giugno prossi-
mi. Assemblee e manifestazioni 
sono previste in tutti i comuni 
della provincia e nelle fabbri-
che piu importanti. Particolare 
rilievo r assumera il convegno 
provinciale che si svolgera do-
menica mattina alia Camera del 
Lavoro di Firenze e che riunira 
tutti gli attivisti dei braccian-
ti, dei mezzadri e delle aziende 
miste per un dibattito che ten-
de ad elaborare una linea uni
taria di azione di queste cate
gorie a livello aziendale. Altro 
avvenimento di rilievo e dato 
dalla conferenza agraria di zo 
na chiantigiana, convocata per 
domenica daH'amministrazione 
comunale di San Casciano, la 

prima d'una serie di conferenze 
le quali — partendo dai risul-
tati di un'inchiesta della Fe
dermezzadri — stabilira l'azione 
da portare avanti per dare una 
soluzione agli annosi problemi 
deiragricoltura. 

Per il 16 di giugno a Siena 
e previsto uno sciopero gene
rale con una manifestazione 
unitaria di operai e contadini. 
mentre per il 15, in Val d'Ar-
bia e indetta una manifestazio
ne di zona alia quale partecipe-
ranno mezzadri e coltivatori di-
retti. A Livorno la manifesta
zione avra luogo il giorno 16 
con il concentramento dei lavo
ratori a Cecina. Con le due 
qiornate di lotta del 16 e del 
17, i mezzadri toscani inten-
dono decidere le forme di lotta 
da attuare per la trebbiatura 
In questo senso e gia stato sta-
bilito che tutti i mezzadri si 
recheranno in quei giorni dai 
concedenti per comunicare la 

decisione di applicare immedia-
tamente quanto e stato stabilito 
dal Senato. In particolare, per 
quanto riguarda il riparto al 
58%, la ripartizione delle spe-
se. la disponibilita del prodot-
to, la partecipazione alia dire-
zione delTazienda e la parifica-
zione del lavoro femminile. In 
caso di atteggiamento negati
vo da parte del concedente, i 
lavoratori applicheranno que
ste decisioni di propria inizia-
tiva e non svolgeranno nessuna 
operazione gratuita sulla parte 
del prodotto dopo la divisione 
sui fondo. I mezzadri intendo-
no inoltre contrattaccare sulle 
altre questioni (quale quella 
del bestiame) non regolate dalla 
legge. Questa azione — simulta-
nea in tutte le province tosca-
ne — ha lo scopo di esercitare 
una pressione perche la legse 
venga misliorata e approvat? 
rapidamente. 

r. c. 

fett izzando > i premi su scala 
genera le invece di negoziarl i 
caso per caso) sono avvenut i 
e proseguono a Milano, N a 
poli e La Spezia . U n o sc io 
pero unitario e s tato procla-
mato per venerdi pross imo 
alia R1V mentre a Torino s o 
no stati conquistat i 21 accor-
di aziendali . La lotta d m o l 
to sent i ta , c o m e dimostraro-
no gia gli scioperi dei meta l 
lurgici milanesi e il pr imo 
nel gruppo Italsider. 

Padronato e IRI sono al l i -
neati con la l inea del blocco 
o conten imento salariale e 
rif iutano una base sostanzio-
sa ed una dinamica retnune-
rativa per i premi di produ-
zione. L e teor ie capital is t iche 
del l e g a m e fra s a l a d e p r o -
dutt ivi ta dovrebbero i n s o m -
ma ven ire appl icate so l tanto 
su scala generale , dove fre -
nerebbero l ' incremento retr i 
but ivo , e non su scala az i en
dale , d o v e il salario a rendi -
m e n t o colpirebbe le punte in 
profitto. 

CEMENTO — Altri sc io
peri contrattual i sono stat i 
annunciat i dai s indacati per i 
45 mi la dei manufatt i in c e -
m e n t o : u n o di 24 ore la sett i -
mana pross ima; u n o di t re 
giorni a part ire dal 22; u n o 
di d u e g iorni a cominciare 
dal 2 lugl io . 

C O N S E R V E — Martedi, i n -
fine, inizia con u n o sc iopero 
di 24 ore la lotta contrattua-
le dei 70 mi la addett i al l ' in-
dustria de l le conserve vege ta -
li ed i t t iche, i qual i percepi -
scono da 600 a 1000 lire gior-
nal iere in m e n o degl i altri 
lavoratori a l imentarist i . 

V imposta 
di famiglia 
a Milano 

II gettito dell'imposta di fa
miglia per il 1964 a Milano « 
di 18 miliardi 633 milioni 
380.338 lire cioe 2.520 815.098 
in piu rispetto al '63. Tale get
tito inoltre supera di L. 3 mi
liardi 633.380.338 quello previ
sto dal piano quadriecnale del 
comune. Queste le variazioni 
delle classi di reddito piu im
portanti: contribuenti iscritti 
con imponibile compreso fra 20 
e 30 milioni da 500 (1963) a 584: 
imponibile compreso fra 30 e 40 
milioni da 212 a 304: 
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Anche in Egitto, come in tanti altri lontani Paesi. si e 
affermata e viene richiesta I'Acqua Minerale S. Pellegrino 
per I'ottimo gusto, per le sue qualita curative e per la 
fiducia che la S. Pellegrino si e meritatamente conquistata 
nel Mondo per I'alta qualita e genuinita dei suoi prodotti. 
La perfetta e modernissima aftrezzatura di imbottiglia-
mento da la massima garanzia di igiene e purezza. 
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« II buon funzionamento del fegato e dei reni. che assicura 
I'eliminazione delle tossine prodotte dall'organismo, con-
tribuisce a mantenere giovani ed in buona salute ». , 

k _ 

L'Acqua Minerale S. Pellegrino, ottima a tavola, stimola 
fegato e reni nella loro funzione disintossicante. 
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lelle tesi hanno largo posto i problemi 
iconomici e in particolare I'aumento del-

produzione previsto in oltre il 45 per 
cento fra i! 1965 e il 1970 

il nottro corrispondente 
V A R S A V I A , 12. 

iLunedl 15 iniziera a Varsa-
a i suoi lavori il IV con-
esso de l Parti to operaio 
lificato polacco. La sua p i e -
irazione, da circa tre mesi , 
[stata al centro del l 'atten-
m e del la grande m a g g i o -
lza del l 'opinione pubbl ica 
1̂ paese , e si puo dire che 
sa abbia coperto tutto lo 

>azio del la vita nazionale 
ne l campo polit ico, sia in 

lell i ecopomico , s indacale 
cul turale . A partire dal 

\ese scorso, epoca in cui il 
>mitato centra le rese pub-

ii che l e Tes i , flno a quest i 
t imi giorni , attorno a quel 
)cumento si e sv i luppato 

vas to e part ico lareggiato 
Ibattito c h e ha vis to impe-
lati non so lo gli organismi 

partito a tutti i l ive l l i , ma 
iche i principal i ist i tuti 
»lla vita nazionale . 
i II congressp a v v i e n e a c l n -
le anni di distanza dal p r e -
tdente e cade ne l v e n t e s i m o 
miversar io del la fondazio-

de l la Repubbl ica popola-
Sara i in bi lancio qu indi 

l e l la significativa svo l ta del-
fottobre '56 (solo in parte 
Jtto ne l terzo Congresso e 
)rse a troppo breve scaden-

Ia ) , uno sguardo al c a m m i n o 
lercorso nei venti anni di 
emocraz ia popolare e s o -

>rattutto — cio che risulta 
i r eminentemente da l l e Tesi 
longressual i e dal dibatt i to 
l i quest i mes i — l 'e labora-
Hone de l le direttrici general i 
l i sv i luppo economico per 
Eli anni 1966-1970. 

Per cio che concerne il bi
lancio del passato c'e ne l le 
Tesi un indice che s intet izza 
ton es trema e loquenza que l 
:he ha significato per il pae-
fce il c a m m i n o sce l to ne l '45. 
>e p r e n d i a m o c o m e indice 
fcento, la produzione pro-
capite dei quattro paesi euro-
jei industr ia lmente piu svi-

Juppati, v a l e a dire la Fran-
;ia, l ' lnghi l terra, la R e p u b -
il ica federate tedesca e Tl ta-

| ia , la produzione pro-capite 
l e l l a Po lonia e oggi pari al 
50%. Pr ima del la guerra non 
;ra c h e il 18. Un indice che 
Ha a d imostrare la dif lerenza 
li r i t m 0 e le proporzioni di 
Kviluppo tra i due ventenn i 
l i e s i s tenza de l la Polonia 
come Stato indipendente . Un 

id ice d'altro canto c h e ac-
luista un ne t to sapore poli

t ico, s e si t i ene conto d i e il 
10% de l la popolaz ione del la 
"*olonia popolare ha di poco 
superato i 30 anni e n o n ha 
luindi una esper ienza diretta 
l e i passato . 

N o n d i m e n o , il c l ima domi-
lante , c o m e d i c e v a m o , che si 
i vra ne l congresso c h e sta 
jer aprirsi , e l 'e laborazione 
l e l l e direttr ic i principal i del-
'economia naz ionale nel 
lu inquennio '66-70. Le Tesi 
>revedono un a u m e n t o della 
>roduzione industriale del 
l5-47So in confronto al l i v e l -
lo c h e verra raggiunto nel 
1965. L 'aumento de l la produ
z i o n e agricola dovra essere 
d e l 14-15%, que l lo de l red-
d i t o naz ionale del 30% e il 
fondo di consumi individual i 
d e l 25%. Le possibi l i ta d'in-
v e s t i m e n t o per ques to quin-
q u e n n i o si ca lco lano in 830-
840 mil iardi di zloti e in q u e 
st i margin i ( e s ta to ques to 
u n o degl i argoment i c h e piu 
h a n n o i m p e g n a t o la d i scus 
s i o n e p r e c o n g r e s s u a l e ) , o c 
corre cercare la poss ibi l i ta di 
rea l izzaz ione degl ' indici g ia 
c i tat i , cosi c o m e la so luz ione 
di tutta u n a serie di proble
m i particolari , d inanzi ai 
qual i si trova oggi Teconomia 

| polacca. 

Sembra c h e il piu acuto di 
quest i problemi s ia l 'ondata 
demografica che si affaccera 
sul mercato" del " lavoro in 
quest i c inque anni , v a l e a 
d ire la s i s temaz ione de l l e 
classi na te attorno al 1950, 

: quando il numero de l l e na-
! sc i te in Polonia si aggtrava 
attorno al 30%. Occorrera 
trovare posti di lavoro per 

| oltre un mi l ione e m e z z o di 
persone, s e m p r e che il l i ve l lo 
di occupazione n e l l e cam-
pa gne resti s tazionario. Poli-
tici, economist i , - organismi 
operai' si sono quindi occu-
pati prec ipuamente del come 
uti l izzare queste possibi l i ta 
d ' invest imento , de l c o m e at 
t iv izzare al mass imo l e masse 
lavoratrici attorno ai prob le 
mi del l 'economia, del come 
armonizzare le e s igenze con 
t ingenti , i bisogni del l 'oggi , 
con una prospett iva piu ge 
nera le di sv i luppo. 

Sono stati inoltre mess i in 
l u c e numeros i altri problemi 
c h # l 'economia polacca dovra 

ait'rontare in questo perio-
do. Tra essi que l lo di el iml-
nare l ' importazione di ce-
reali che, si aiferma, c i e a un 
fardello mol to pesante per lo 
Stato, la necess i ta di aumen- | 
ta i e l 'esportazione del le mac-
chine e degli a l t i i prodotti 
industrial!, il superamento 
di determinate sproporzioni 
che es istono nel l 'economia, 
fra l'altro tra la produzione 
industriale e quel la agricola. 

La discuss ione e stata a m -
pia e il congresso cer tamente 
ne trarra i frutti. I 1630 uo -
mini e donne, delegat i a rap-
presentare il mi l ione e mez
zo di iscritti al partito o p e 
raio, avranno il compi to di 
r iassumere i risultati di que
sto dibatt ito. D'altra parte. 
se le tesi del CC e la discus
s ione precongressuale si sono 
concentrate attorno a proble
mi e m i n e n t e m e n t e economi
c s non v'e dubbio che al con-
gresso il dibatt i to sara allar-
gato a una cerchia mol to piu 
vasta dei problemi polit ici ed 
economici d' interesse naz io 
nale e internazionale . 

Franco Fabiani 

1 
Document! \ 

segreti USA I 
I su De Gaulle ' 

Preparoto da un largo dibattito a tutti i livelli 

I I V Congresso del POUP 
lunedi 

a Varsavia 

Dopo le dichiarazioni di Waldeck Rochet 

Dialogo aperto sulMEC 
tra il PCF e la SFIO 

PROSPETTIVE DELLA R.A.U. DI NASSER 

Socialismo e democrazia: 
un problem per I'Egitto 

I ((nasseriani di sinistra » chiedono che le 
questiorti politiche siano dibattute pubbli-
camente e largamente in parlamento, nel-
FUnione, sulla stampa, nei libri e che **. 

decisioni non siano prese solo dall'alto 

WASHINGTON. 12. 
« Ma perche De Gaulle non 

va a fare la guerra? » chie- I 
se un giorno Roosevelt al | 
primo ministro britannico 
Winston Churchill. II presi- I 
dente americano espresse • 

I anche il parere che De • 
Gaulle avrebbe fatto bene I 
ad andare « in una oasi o 

I i n qualche altro posto». 
- N o n e che lo apprezzi mol
to di piu di voi», afferm6 

I i n un'altra occasione Chur- I 
chill, parlando con Roosevelt. ' 

I « Ma preferirei saperlo in un 
comitato piuttosto che in 
giro, come una combinazio-

I n e di Giovanna d'Arco e 
Clemenceau ». II ministro de
gli esteri, Eden, ebbe a di-

I re una volta sulla stessa 
I questione: •» De Gaulle mi ha 

I causato piu difncolta che 
tutti gli altri alleati messi 
insieme >». 

L'esasperazione dei diri-
genti americani ed inglesi I 

I
per l'atteggiamento di De , 
Gaulle emerge con eviden- I 
za da alcuni documenti se- ' 

I g r e t i pubblicati oggi dal Di- i 
partimento di Stato, che ri- | 
salgono al 11)43 A quel tem
po, De Gaulle si trovava a I 
Londra, alia testa del - Co- I 
mitato nazionale» francese, i 
mentre la maggior parte del I 
territorio europeo era con- • 
trollato dalle forze naziste. I 
Egli destderava trasferirsi ' 

I nel Nord Africa, dove nel I 
dicembre precedente erano | 
sbarcate le forze del gene-

I r a l e Eisenhower. Ma le au- I 
torita americane erano gia I 

I i n trattative col generale Gi- • 
raud. fuggito da un cam- I 
po di prigionieri in Germa-

I n i a e passato nell'Africa del I 
nord con un sommergibile, | 
e desideravano evitare una 

I lo t ta tra i due capi fran- I 
cesi. I 

I
Dai documenti diplomaticl • 

americani. De Gaulle appa- I 
re come un uomo che aspi-

I r a v a sin da allora ad avere I 
la direzione politica dei fran- I 
cesi. con l'appoggio del go-

I v e r n o inglese. II governo I 
americano. invece. desidera- I 
va riservare al comandante . 

I in capo alleato — e cioe al- I 
l'americano Eisenhower — il ' 

I controllo di «tutte le que-
stioni. civili e militari -. 

In un cablogramma invia-
to a Churchill il l3 gennaio 
1943. Roosevelt dichiarava: 
- Non dobbiamo permettere 
che nessuno dei nostri ami-
ci francesi dimentichi cid 
neppure per un momento. Al 
tempo stesso. noi non voglia-
mo che nessuno di loro pen-
si che stiamo per riconosce-
re qualcuno di loro o qual-

I
che comitato o gruppo co
me rappresentante del go
verno o del popolo francesi. 

I l l popolo francese regolera 
le proprie faccende dopo che 
evremo vinto la guerra... Io 
non so se Eisenhower pud 
tenere a posto Giraud men
tre un altro francese si oc-
cupa degli affari civili, ma 
cercher6 di saperlo. Ma per
che De Gaulle non va in 
guerra ? Gil ci vorrebbe pa-
recehio tempo per raggiun-
gere un'oasi o qualche altro 
posto ». 

I - De Gaulle — diceva Roo- • 
sevelt in un memorandum I 
a Churchill del maggio 1943 
— e certamente un tipo one-
sto. Ma ha il complesso mes-
sianico. Inoltre, egll ha 1'idea 
che il popolo francese sia 
quasi tutto dletro di lui. Co-
sa di cut dubito... Non so 
cosa fare di De Gaulle. For 

Dal nottro inviato 
• PARIGI , 12. 

II dibattito tra PCF e 
SFIO rimbulza ancora turn 
volta sul terreno del Mer
cato comune e de l le prospet-
tive dell'unitu europeu. La 
risposta -positivu data, due 
ywrni or sono, da W a l d e c k 
Rochet alia dornanda del P o -
p u l a i r e — « t comunisti ap-
pogyerebbero gli sforzi di 
un governo che portasse 
avanti la costruzione della 
Europa? > — soilecttct oggi 
du parte di Claude Fuzier, m 
un nuovo editoriale, ultre 
precisazioni e considerazioni. 
« Wnldeck Rochet, scrive Fu
zier, attraverso le dichiara
zioni di martedi davanti ai 
giornalisti parlamcntari, ha 
confermato che la questione 
ineritava di essere postu. In-
dicundo da una parte che i 
comunisti non potevano non 
tenere conto dell' esistenza 
del MEC e del sostegno che 
ad esso porta il nostro par
tito, considerando d ' ultra 
parte che < una collaborazio-
ne positii?a > e p o s s i b l e nel 
seno stesso del MEC, e au-
gurando q u i n d i specificamen-
te una democratizzazione del
le istituzioni europee, il se-
gretario generale del PCF la-
scia supporre che I'ostacolo 
non e soltanto sortnontabile 
per ragioni di po l i t i ca inter
na, ma lo e ugualmente per 
delle ragioni. d i jondo, che 
toccano la realtd dell'Euro-
pa occidentale ». 

Questa realta e, secondo 
Fuzier, notevolmente modifi-
cata < perche Vevoluzione 
verso la distensione interna
zionale pud permettere di da
re alia costruzione europea 
un andamento che / u spesso 
distorto dalle necess i ta della 
guerra jredda >. « 11 consol i -
damento della pace da alia 
Europa, continua Fuzier, la 
fortunu di essere jinalmente 
questa casa pacifica che noi 
ci auguriamo e, tenuto conto 
della potenza del movimento 
operaio nell'insieme dell'oc-
cidenre ewropeo, la possibi
lita di aprire la prospettiva 
di una Europa socialista *. 

Per Fuzier, come egli spie-
ga in altra parte del suo edi
toriale, fin dall'epoca della 
CED, la priorita. accordata a t 
problemi militari non corri-
spondeva ai voti dei sociali-
sti, « e nasceva da obblighi 
di cui a quell'epoca si rico-
nosceva un carattere vitale *. 
Ma VEuropa del tempo della 
distensione, non piu schiac-
ciata dal peso degli impegni 
mi l i t a r i , non piu divisa in 
due campi avversi, la cui li-
nea di demarcazione passava 
allora nel seno stesso del 
movimento operaio (almeno 
in Francia), apre prospettive 
rinnovate, a tutte le forze so-
cialiste e democratiche del-
I'Occidente. 

II tema del < dibattito sul-
VEuropa > sembra dunque 
maturo e il modo stesso co
me i soc ia l i s t ! francesi pon-
gono il problema, rifacendosi 
alia carica innovatrice d i 
tutto il movimento operaio 
europeo, lascia pensare che 
la SFIO intenda porsi, in tal 
senso, all'avanguardia delle 
altre forze della sinistra non 
comunista europea nell'apri-
re un dialogo positivo. 

De Gaulle ha oggi conti-
nuato il suo giro propagan
dists in Piccardia, attra-
versando il dipartimento del-
I'Aisne, parlando a La Fere 
e a San Quintino. La sua 
campagna elettorale e prati-
camente aperta, e tutti i fe-
mi che distinguono i discor-
si preelettorali, sono stati 
presenti nelVeloquio forbito 
del generale che si indirizza 
alle folle con stile tacitiano, 
esaltando i successi ottenutt 
dalla Francia in questi anni, 
il suo ruolo nel mondo, la 
sua vocazione di pace, e la 
sua iniziativa mondiale per 
spegnere i focolai di guerra 
che permangono nel sud-est 
asiatico. Potenza della quin-
ta Repubbl ica , indipendema 
dal protettorato USA, pacet[ 

progresso, questi sono gli 
s logans permanent ! dei di-
scorsi del generale. Tutta-
via. propria a San Quintino 
dove De Gaulle esponeva i 
suoi magni loquent ! proposit i 
neocapitalisti, gli operai del
le officine Bull sono enlra-
ti in sciopero. Dopo un comu 
zio tenuto questa mattina 
nelld fabbrica essi si river-
savano nelle strade e distri-
buivano alia folia una peti-
zione in cui si denunciava 
c la coHnsioTie dei monopoli 
capitalisti e d e l gouerno che 
sacrificano e - umiliano le 
condizioni di v i ta degl i ope
rai >. La folia dei lavoratori 
ceniva perd dispcrsa dai po-
liziotti e dalle potent i forte 
del, servizio d ordine che 
creano attorno a De Gaul le 
una insuperabile barriera. 

Washington 

Minacce di Ball 
a greci e ciprioti 

Lettera di Johnson a De Gaulle sui 
contrasti per il sud-est asiatico 

W A S H I N G T O N . 12. 
II sottosegretario di Stato 

americano, George Ball, e ri-
entrato oggi a Washington 
dalla sua miss ione in Grecia 
e in Turchia ed ha affermato 
che la tens ione tra i due pae
si per Cipro e « ancora molto 
viva >. ma che spera in un 
accordo finale. 

Ball ha aggiunto che- •* sa-
rebbe utile > la sospensione 
dei mov iment i del la flotta 
turca al largo dellMsola, ma 
ha attribuito a Makarios e 
al governo cipriota « la mag-
giore responsabil ita > dei re-
centi avven iment i , ed ha la-
sciato intendere di aver sol-
lecitato • dal governo grecc 
una press ione sui ciprioti. 

Secondo indiscrezioni . Ball 
avrebbe esercitato sul pr imo 
ministro greco. Papandreu, 
una pressione particolarmen-
te pesante, g iungendo fino ad 
informarlo che « gli Stati U-
niti non interverrebbero per 
evitare uno sbarco turco a 
Cipro ». Le stesse fonti defi-
niscono « non improbabi le » 
un viaggio di Papandreu a 
Washington. 

Del l 'opportunita di un viag
gio di Papandreu e di Ino-
nu a Washington Ball ha par-
lato con il pres idente John
son quando questi lo ha rice-
vuto alia Casa Bianca per 
ascoltare il suo rapporto sul 
v iaggio in Europa. 

Durante il col loquio con 

.Johnson, Ball ha ampiamen-
te riferito del la miss ione 
compiuta a Parigi , ammetten-
do che i contrasti USA-Fran-
eia sono sensibil i , special-
mente per quanto riguarda 
i problemi del l 'Asia sud-
orientale: Parigi e Washing
ton perseguono < fini comu-
n i » ma h a n n o d ivergenze 
« su i mez/.i per g iungere a 
tali fini ». 

Voci diffusesi a Washington 
in serata e attr ibuite a fonti 
governat ive amer icane affer-
m a n o che in segu i to al rap
porto di Bal l . J o h n s o n avreb
be deciso di inv iare a De 
Gaulle < un caldo messag-
gio » che — con il pretesto 
di ringraziare De Gaul le per 
Taccoglienza riservata a Ball 
— intenderebbe precisare ul-
ter iormente i punt i di vista 
americani sulla s i tuazione 
nel Sud-Est asiatico. 

India 

Disperse da aerei 
le ceneri di Nehru 

NUOVA DELHI, 12 
Oltre venti aerei dell'avia-

z.oiie niiiiiare Indiana hanno di-
sperso parte delle ceneri del 
defunto primo ministro Nehru. 
sopra i campi e i monti del-
l'lndia. 

Dal nostro inviato 
IL CAIRO, g iugno 

Quando, alia fine di mag
gio, subi to dopo la partenza 
di Krusciov, il governo egi-
ziano presento al parlamen
to il testo dell'accordo con 
I'Irak in vista d i una coo-
perazione sempre piu stret-
ta fra i due paesi, qualcu
no mi parlo dell'esistenza di 
forti perplessita fra i depu-
tati politicamente piu ac-
corti e autonomi. II ragiona-
meiito di costoro era il se-
guetite: <t Aref e un pcrso-
naggio che non ha le nostrc 
stesse idee sull'unitu araba. 
Non i' un socialista. Inoltre, 
non e solido. II potere. in 
Irak, e nelle mani di grup-
pi di ufficiali sc ioyin is f i , in 
lotta fra loro. Da un mo-
mentn aU'altro, il governo di 
Bagdad potrebbe riprenderc 
le persecuzioni su larga sen-
la contro i comunisti e i 
progressisti, e le operaziom 
belllche contro i kurdi. 
Ben Bella e Nasser si sono 
tanto adoperati per compor-
re il lungo tragico d i ss id io 
fra U governo irakeno e I 
kurdi. Ed ecco che noi r i -
s c h i n m o , senza contare lo 
smacco politico, di trovarcl 
addirittura coinvolti diret-
tumente in una pericolosa, 
avventura reazionaria, dati 
gli stretti rapporti di colla-
borazione rnilitare previsti 
dall'accordo... J>. 

Si dice che alcuni depn-
tati decisero di prenderc 
la parola per criticare il 
patto, per proporre emen-
damenti, per chiederne la 
modifica del documento nel 
senso di renderlo meno im-
pegnativo, piu elastico, pi i i 
p r u d e n f e . Ma, dopo una not-
te insonne di ripensamenti 
e di dubbi , ?ion ne fecero 
nulla, € per non mettere il 
governo in imbarazzo *. 11 
dibattito fu molto formale, 
non si levarono voci criti-
che, e Vaccordo fu approva-
to nel suo testo originale. 

E' difficile dire chi aves-
se ragione, se i deputati dis-
senzienti. o il governo. Bi-
sognerebbe conoscere me-
glio la situazione interna 
irakena, e tener conto di 

Colpo di scena tra i repubblicani 

Scranton in lizza 
contro Goldwater 

a II partito e in pericolo... Mi battero per offrire una scelfa », 
dichiara il governatore della Pennsylvania 

se vi piacerebbe fame 11 go- . 
I V e r n * t 0 r e derMadafaScar - J | M a r i a A . M l C C i o C C h l 

Mattarella 
incontra 

il premier 
polacco 

Dal nostro corrispondente 
VARSAVIA, 12. 

Il ministro del Commercio 
estero italiano, on. Bernardo 
Mattarella. da due giorni in Po
lonia a capo della missione eotn-
merciale che partecipa alia Fie-
ra internazionale di Poznan, ha 
avuto oggi un lungo e cordiale 
colloquio con il primo ministro 
polacco Josef Cyrankiewicz. Cy-
rankiewicz e Mattarella, assistiti 
rispettivamente dal ministro 
del Commercio estero polacco 
Tronpczinski e dall'ambasciato-
re d'ltalia a Varsavia Enrico 
Aillaud. hanno esamlnato la si
tuazione dei rapporti economi
ci e commercial! tra i due pae
si, concordando sul - continuo 
miglioramento - delle relazioni 
bilateral!. 

Esse, si osserva nel comuni-
cato emanato questa sera in pro-
posito. - s o n o facilitate dai con-
tatti tra i rispettivi esponenti 
politici e governativi -. II primo 
ministro Cyrankievicz ha anche 
sottolineato Timportante parte-
cipazione italiana alia Fiera in
ternazionale di Poznan. 

Nel pomeriggio. Ton. Matta
rella e stato ricevuto anche dal 
ministro degli Esteri Raparkj. 
In un colloquio durato oltre 
un'ora, i due ministri hanno 
svolto un ampio esame della po
litica economics europea e mon
diale, esamlnando, in questo 
quadro. i rapporti economici e 
commerciall tra Kltalla e la Po
lonia. I due ministri hanno ri-
levato il buon andamento del-
1'interscambio e si sono trovati 
d'accordo sulla -possibility di 
un ulteriore ampliamento dei 
traffic! nel due sens! *. • • - • 

f.f. 

B A L T I M O R A , 12. 
Wi l l iam W. Scranton , go

vernatore de l la P e n n s y l v a 
nia, porra la sua candidatu-
ra contro Go ldwater . alia 
C o n v e n z i o n e repubbl icana di 
S a n Francisco. L'annuncio. 
c h e rappresenta un colpo di 
s cena dopo l e v i c e n d e dei 
giorni scorsi — fa l l imento 
dei tentat iv i di dar v i ta ad 
un < fronle anti-Gold\vater>. 
emergere di una candidatu-
ra R o m n e y c o m e m e z z o di 
press ione per indurre il s e -
natore dell"Arizona a modi -
ficare la sua piattaforma — 
e s tato dato da l lo s tesso 
Scranton a Ba l t imora , d o v e 
i repubbl icani del Maryland 
si sono riunit i per e l eggere 
i loro de legat i al ia Conven
zione, 

< II part i to repubbl icano 
— ha det to Scranton — e in 
pericolo.. . N o n dobbiamo 
permet tere c h e una mino-
ranza esc lus iv i s ta domini la 
nostra piat taforma e sce lga 
i nostri candidat i . S o n o ve -
nuto qui per offrire al par
t i to una sce l ta . Resp ingo 
l'eco c h e il part i to ha rlnora 
rimandato. . . Veep de l la paura 
e de l la reazione. . . l 'eco del-
Tincapacita c h e riporta in-
d ie tro il nos tro paese in una 
posiz ione di inferiorita nel 
m o n d o degl i uomini l iberi >. 

Scranton ha prosegui to af-
fermando c h e i repubblicani 
non possono < vo l tare l e spal-
l e ad un seco lo di storia » e 
devono" af fermare il loro 
« spir i to autent i co >, c h e con-
s i s te < nel l 'operare c o n egua-
i e i m p e g n o per sa lvaguarda-
re il paese dal la radice sec-
car del - v u o t o l iberalIsmo • e 

reazione ». II governatore ha 
a m m e s s o che c si e at teso 
troppo a lungo per lanciare 
un appe l lo alia coscienza, al
ia saggezza e alia vo lonta del 
partito >, m a ha avver t i to 
che si battera a fondo per 
v incere . 

« A n d i a m o a S a n Franci
sco — ha det to — per tene
re una C o n v e n z i o n e e non 
per un' incoronazione . Non 
andremo laggiii a t enere lo 
strascico. . . V e n g o qui per 
annunciare c h e sono un can-
didato al ia pres idenza degl i 
Stat i Unit i . S ia b e n chiaro: 
non entro in questa crociata 
per il pr iv i leg io di capeggia-
re una minoranza mortif ica-
ta. Mi occorre l 'aiuto di tutti 
coloro che credono ne l la cau
sa repubbl icana >. 

Wi l l iam Scranton, nato 
quarantase i anni fa a Madi
son, ne l Connect icut , provie-
n e da una vecchiss ima fami-
gl ia che ha edi f icato una no-
t evo l e fortuna neH'industria 
mineraria e s iderurgica del
la P e n n s y l v a n i a e c h e ha da
to uomini importanti al par
t ito repubbl icano. La urea to 
in l e g g e a Yale , e s ta to al to 
funzionario del D ipart imen
to di S t a t o sot to D u l l e s , pri
m a di e s s e r e e l e t t o gover
natore , ne l n o v e m b r e del 
'61. Cons iderato un « n e o -
conservatore >t in pol i t ica e-
s tera pone l 'accento su l raf-
forzamento de l la ' potenza 
at lantica piuttosto c h e sul la 
ricerca del la d i s tens ione; . in 
pol i t ica - interna; e favore-
v o l e alia l e g g e sui diritti ci
v i l i , in tegrate con un «pro-

. g r a m m a d'urto> per i negri 
| n e l * c a m p o ' ' de i r i s t ruz ione , 

dal la morte l enta de l la c ieca 'de lVedi l i z ia e deir irnpiego. 

t n i a s e r i e di fattori: ' per 
esempio, dell'influenza del
l'accordo (positiva, cioe' ri-
voluzionaria, si spera) sul
la Siria, sulla Giordania, sul 
Kuiveit, e cost via. E' chia
ro, comunque, che I'assem-
blea nazionale egiziana, con 
la rinuncia dei dissenzienti 
u mettere sul tappeto le 
loro criticlie, ha perduto 
una buona occasione; quel
la di offrire al paese un 
esempio di franco dibat
tito democratico. E' chiaro\ 
soprattutto che, a par
te Vepisodio citato, peraltro 
assai significativo ed esem-
plare, resta aperto il pro
blema della sede — anzi 
delle sedi — ?'?i cui far svol-
gere in Egitto la discussione 
sui temi politici, in cui ma-
nifestare opinioni diverse, 
dissensi. critiche. 

Non ci si fraintenda. Noti 
diriamo queste cose d a l l ' e -
s t e r n o , non stiamo tentundo 
di applicare all'Egitto sche-
mi istituzionali europei, co
me spesso fanno alcuni os-
scrvatori < radicali ». Ci col-
locliiamo dal punto di vista 
degli stessi rivoluzionari 
egiziani, i piu lungimiranti 
dei quali nutrono queste 
stesse preoccupaziom, e ce 
le hanno esternate. Stiamo 
percio cercando di fare un 
discorso d a H ' i n t e r n o della 
realta egiziana, partendo 
dalle necessita reali della 
rivoluzione. 

I propagandisti del regi
me, i nasseriani « di stret-
ta osservanza > (che non so
no necessariamente i miglio-
ri) dicono che il periodo 
transitorio della dittatura e 
finito con I'elezione del par 
lamento, con Vabrogazione 
della legge marziale e con 
la libcrazione de i prigionie
ri politici. Aggiungono che 
la creazione dell'Unione so
cialista araba « dimostra che 
Nasser vuole governare at
traverso una grande orga-
nizzazione rivoluzionaria di 
massa, suU'esempio di Cuba 
e dell'Algeria >. 

Quando ' si tocca Vargo-
mento della democrazia, am-
moniscono < a stare atten-
ti >. L e masse egiziane — 
d i c o n o — sono ancora im
mature. Se si da il via ad un 
dibattito politico incontrol-
lato, sfrenato, i vecchi poli-
ticanti borghesi, che erano 
molto abili nel manipolare 
Vopinione pubblica, dareb-
bero del filo da torcere alia 
rivoluzione, e forse potreb-
bero ingannare larghi stra
ti di lavoratori con la loro 
facile demagogia, e provoca-
re smarrimento, confusionc, 
crisi pericolose per la sta-
bilita del regime; s tabif ifd 
che tutti riconoscono neces-
saria, indispensabile in vi
sta della costruziorie sociali
sta e della lotta contro i 
nemici esterni, 

I c nasseriani critici >, d i 
sinistra (che sono poi i piii 
ardenti sostemtori della ri
voluzione e i piu disinteres-
sati ammiratori di Nasser) 
non la pensono esattamente 
cosi. Certo, essi non si na-
scondono le , particolarita 
storiche della rivoluzione 
egiziana. L'Egitto non si e 
formato attraverso una lot
ta armata popolare, conta-
dina, • lunga e sanguinosa, 
contro lo straniero, come la 
nuova Algeria. Certe diffe-
renze fra i due paesi sono 
percio del tutto naturali. 
• Per esempio, I'evidente 
dislivello fra la maturita 
delle masse dell'uno e del-
I'altro paese, che pure sono 
i piu avanzati del mondo 
arabo. In Egitto la rivolu
zione e stata fatta dall'alto 

'(ex* nasseriani critici » lo 
' sanno benissimo, essendo 

fra coloro che hanno rove-
sciato Faruk con i mitra in 
pugno). E' quindi anche na-
turale, comprensibile — es-

• si dicono — che Nasser con-
tinui molto spesso a prende-
re le decisioni da solo, dopo 
essersi consultato con pochi 
intimi. I < nasseriani criti-\ 
ci * trovano < naturali > p e r -

•sinO certi metodi di direzio
ne che, ai nostri occhi, ap-, 
paiono perlomeno sconcer-l 
tanti: uomini rimossi da al-\ 
ti post! di responsabilita per 
aver rnaneggiato in modo 

• irregolare il pubblico dana-
. ro, condannati — poniamo 
—• a diec i anni d i lavori 
forzati, l iberufi dopo due 

^anni, e ' quindi reintegrati 
nello stesso posto, o in un 
posto altreltanto importan-
te. Metodi che si spiegano 

, anche con le or ig in! mil ifori 
• di Nasser, e quindi con la 
vecchia ab i tudine degli ar-
resti, con cui si punisce un 
ufficiale turbolento ma tn-
telligente e valoroso, senza 
che cid significhi Vimpossi-
bilita, per il puni to , di fu
ture promozioni, fino ai 
massimi gradi della gerar-

.chia. •-*>•"• 
•• • * Egiziani fin nel profondo 

del cuore e della mente, t 
c nasseriani critici > Tion si 
scanda l izza i io affatto davan
ti a quel tanto di arbitrario, 
di capriccioso, e perfino di 
dispotico che qua e la si av-
verte nella direzione politi-
tica del loro paese, magari 
in aspetti marginali, perso-
nali, dell'azione d» Nasser, 
che non intaccuno — essi 
dicono — la sostanza rivo-
voluzionaria del regime. E' 
I'Egitto del passato — spie
g a n o — che si fa sentire. 
Quello che li preoccupa, e 
la prospettiva. 

Essi sentono — tion sulla 
base di letture « hberah >, 
ma riflettendo sulla realta 
del loro paese e sulle piu 
drammatiche esperienze del 
movimento rivoluzionario 
internazionale — s e n t o n o 
che il regime non pud con-
tinuure a reggersi a lungo 
quasi soltanto sul prestigio 
personale di Nasser, sulla 
sua popolarita, e sulla spe-
ranza che le sue decisioni 
continuino ad essere sem
pre, piu o meno, corrispon-
denti al corso della storia 
e percio giuste almeno nella 
sostanza. 

Si rendono conto — i so
stemtori critici di Nasser — 
che Wnione socialista non 
pud limitarsi a conferenze, 
a corsi di istruzione politi
ca, ad a f t iu i td dirette, anco
ra una volta, dall'alto. La 
base — dicono — d e u e co-
minciare ad acquistare tina 
sua autonomia, deve poter 
discutere le direttive, cri-
ticarle, se necessario corrcg-
gerle. L'Untone deve avere 
insomma una sua vita poli
tica democratica autentica, 
senza la quale restera una 
organizzazione burocratica 
buona solo per portare fol
ia ai comizi. Percio si r a b -
bi i inno, o sorridono con iro 
nia, quando sentono parlare 
(tutti ne parlano, al Cairo) 
dell'organizzazione < segre-
ta * e di quella « super-se-
greta », formate di quadri 
fidatissimi e t u l t r a , c h e do-
vrebbero dirigere la vita po
litica egiziana, sempre sotto 
la guida personale di Nas
ser, con metodi stranamen-
te clandestini, lavorando al-
I'interno e all'esterno del
l'Unione, come partiti nel 
partito. 

Sono idee vecchie — di
cono — che vanno proprio 
nel senso opposto a quello 
giusto, che e — precisano 
— il dibattito aperto, la di
scussione franca, libera, 
spregiudicata, il confronto 
delle idee, nell'Unione, nel 
parlamento, nei sindacati, 
sui giornali, attraverso i li
bri. Certo, non ci deve esse
re posto, in Egitto, per i 
controrivoluzionan, per gli 
agenti dell' imperialismo, 
per i portavoce delle classi 
sconfttte. Ne chiediamo — 
aggiungono — Vorganizza-
zione di gruppi, correnti o 

, fraztoni in seno all'Unione 
o all'assemblea nazionale. 

. Ma un modo per organizza-
• re la vita democratica, il 

confronto delle i d e e e la 
manifestazione dei dissensi, 
ci dev'essere c bisogna tro-
varlo. 

Ho forse tradolto in un 
. linguaggio troppo < italia
no > le parole dei miei in-
terlocutori, naturalmente di-

' verse, • perche fortemente 
. < egiziane >, anche se dette 

in francese o in inglese. Ma 
credo onestamente di aver 
colto la sostanza di quello 
che e forse il pnncipale pro
blema politico • dell'Egitto 
(perche da esso tutti gli al
tri dipendono) mentre co-
mincia la seconda meta del 
1964. 

Arminio Savioli 

RIMINI - PENSIONE VILLA 
STELLINA - Via Galvanl 26 -
vicino mare - camere acqua 
corrente - balconi - ampio giar-
dino - cucina genuina - auto-
parco - Giugno-sett. 1500 - Lu-
glio 1800 - Agosto 1900 - tutto 
compreso. 

A. SPOTORNO - Via Marem-
ma - Pensione *• Villa Verde >• 
offre a tutti U soggiorno idea-

le. dotato di ogni conforts. 
Prozzi modici. 

RIMINI - PENSIONE RO
BERTA - Pietro da Rimini, 7 -
Telefono 28932 - vicino mare 
- zona tranquilla - pensioncinn 
familiare - trattamento ottimo 
- prezzi modici - • Interpella
ted - Gestione propria. 

RIMINI - PENSIONE MORINI 
Sul mare - propria - tranquil-
la - giardino - autoparco - Per 
informazioni telefonare o scri-
vere direttamente alia Pensio
ne 2GB70. 
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AVVISI ECONOMICI 
2) CAPITAL1-8QCIETA' L. 50 

HMKU Hiazza VanviteUt 10. 
Napolt telefouo 240 620. Sov-
veuzionl fiduciarle ad implegati. 
Scouto eCettl ipotecarl. Auto-
ioweuzionl . Polizzint e mutul 
potecari. 

I F l.N. Piazza Munlclplo 84, 
Napoli. telefouo 313 441, prestitl 
(iduciari ad impiegatt- Autosov-
venzioul. Scontt erlettl ipota-
cart. Polizzint e mutul Ipote
carl, 

<) ASTF. rONt'OKSl I, 50 

ASTA - VIA DUE MACELLI 
5G - ECCEZIONAM OCCA
SIONS Moblll • Tappetl - Ser-
vUl - Lumpudarl, eocetera. VI-
S1TATECI!!! 

I I A U I O MOTO I ' l t 'U 1. 50 

ALtA KO.MEO VENTURI LA 
CUMMISSIONAKIA piu antic* 
ill Horn a • Consegne Immedia
te. Cambl vantagKlosl. Facill-
taztool • Via Blssolatl n. 24 
LAMBRETTA - Produzione 1964 
alle nuove eccezionall condl-
z oni pugamento. 6.304 con tanti 
.saldo 30 rate. 
MOTOFUKGON1 Lambretta -
49 185 comantt saldo 30 rate. 
PINCI-ETRUUIA S/B - 770.198. 
IMNC1 CAMBIA la vostra moto 
con auto nuova. massime faci-
litazioni. Consegua immediata. 
Etruria 9/B - 770.198. 

5) VAKU L. 50 

WAOO egizianu (ansa mondiale 
premiato medagha d'oro. re-
iponsi sbalorditivi Metapsichi-
ca razionale al servizio di ogni 
vostro desiderio. Consiglia. o-
rienta amori, affari, sofferenze 
Pignasecca 63 Nnpoll. 

7) OCCASIONl 50 

OHO acquiato lire clnquecento 
grammo- Vendo bracclall, col-
lane e c c , occasione. 550. Fac-
cio cambl. SCHIAVONE - Sede 
unlca MONTEBELLO. 88 (te-
.pfono 4K0 370) 

II) I.F.'/.IOM COM.KOI L.. 50 

STKNOOATTIEOORAFIA. Ste-
uografia. Oattilografia 1000 
mensili Via Sangennaro al Vo-
mero. 29 - NapoLl. 

12) MATKIMON1AM L. 50 

AUSTRAMANI. Italoaustralia-
ni. Americani. Inglesi. Porto-
ghesi. Spagnoli. Francesi, Sviz-
zeri, Germanici. Olandesi, Da-
nesi. Norvegesi. Esquimesi. ve -
nendo in Italia, sposerebbero 
sollecitamente Italiane. - Rac-
comandasi scrivere su cartolina 
postale (o illustrata) al - C l u b 
Eureka». Casella 5013. Roma. 

17) COMPKA-VENDITA L. 50 
IMMOBIM 

AFFARONE Centocelle 500.000 
vano esentasse dilazione quln-
quennale. 497 838. 

26) OFFF.KTE IMPIEGO 
LAVORO L, SO 

ISTITCTO Nazionale Insegna-
mento Sindacale. Via S. Basilio 
69 (piazza Barberini) comuolca 
imminente inizio Corso pratlco 
- Paghe e contributi • . Durata 
un mese. Tariffs Lire 10.000. 
sti disponibili 20. Tel 471.791 

AVVISI SANITARI 

ENDOCRINE 
•tudlo medico per la cura Aelto 
'caol«> dlafunzionl • datooleoa 
WesmaH dl origlne nervoaa. pat-
-cbica. endocrina (neurastenia, 
;deflclenxe ed anomalle seasuall). 
>Visite prematrlnjonUiL Don. r. 
MONACO Roma. Via Vtalnal*. 
38 (fitaaione Termini) - Scala •»-
jilstra • piano second* Int. C 
Orarto a-12. ie-j$ e per apptmta-
men to eacluao 11 sabato pomerlf-
gio c 1 festlvl. ruorl orarlo. o«l 

?abato nomerlMlo • nel gtoraf 
estivl al rlceve solo per ap 

.tamento. Tel 471 110 (Aot. ' 
1W1* M M ottokM 

Turbo-prop. 
ILYUSHIN-18 

Turbo-prop. 
VISCOUNT 

ROMA - VARSAVIA - MOSCA 
E RITORNO 

. VELOCITY - COMODITA' - SICUREZZA 
, LOT - LINEE AEREE POLACCHE 

PIAZZA BARBERINI, 5 - ROMA - TEL 483.448 

L'ALITALIA (Llnee Aeree Italiane) e I'agente generale per 
I ' lUlla delle L INEE A E R E E POLACCHE - LOT >. I blglietti 
dl viaggio per voll della LOT eono in vendita preeeo le 

-. Agemla dtll'Alitalia e tutte la aganzle di viaMto 
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rassegna 
internazionale 

w 
II frattato 
di Mosca 

H trattalo vcntennalc di 
•micizia e di eo opera si one 
firmato ieri a Mosca tra la 
Union* soviclica e la Reptib-
blica democratica ledesca e al 
tempo stesso tin epempio di 
grande abilita diplomatics e 
im gesto di conciliazione nci 
confront! delle potenze occi
dental! e in particolarc dcgl! 
Stati Uniti, di'lla Gran Breta-
gna e dclla Francia, flnnata-
aie, assicme all'Urss, dcgli 
accordi di Potsdam. L'abilila 
diplomatica consiste ni*llo aver 
rafTorzato grandementc la p<>-
•iziorie internazionale dclla 
Repubblica democratica tedc-
aca scnza fornire il minimn 
pretet>to a complicazioni in-
ternazinnali. II ge.Mo di con-
ciliazione consiste nel fatto 
che pur avcndo il traltato 
molte caralterislirlie di tin 
vero e proprio traltato di pa-
•e non mette tuttuvia in que
stione gli interessi delle tre 
potenze occidentali a Derlino 
ovest. Sarcbbe tuttavia errato 
ritenere che il documento fir
mato ieri significhi una rimiii-
cia definitiva alia firma di 
tin traltato di pace. Si tratt-i, 
in realta, di qualcosa die so-
stituiscc temporaueamente tin 
tale traltato raflorzando al 
tempo stesso la posizione in
ternazionale delta Kcpubbliea 
democratica ledesca. 

Non e difficile immaginare 
le ragt'oni diplomaticbe e po-
•itiche che hanno snggerilo la 
•oluzione adottata ieri a Mo-
sea. La questione delta firma 
di un traltato di pace con le 
due Germanic era stata posla 
in termini di urgen/a dalla 
Uniotie soviclica alia fine del 
novembre del 1958. Ne scgui 
la conferenza di Ginevra dei 
ministri dcgli Esteri del la 
primavera-estate deU'anno suc
cessive e, quindi, 1'iiicontro 
di Camp David. Tali inconlri 
non portarono ad alcuna mo-
difica delle posizioni occiden
tali sulla questione di Derli
no ma servirono ad aprire la 
fttrada ad accordi di coesisten-
•a in altri aetlort. Data da 

qnell'epoca, anzi, il successo 
concrcto della polilica di coe-
sistenza prospettata dall'Unio-
ne soviclica e accellala, sia 
pure con i limit! a tulli noli, 
dagli Stati Uniti e dalle altre 
potenze occidental!. Nel frat-
tempo, pero, anche sul terre-
no particolarc dclla questione 
ledesca e avvenuto qualcosa 
di grande imporlanza, e cine 
1'accetlazione, da parte delle 
potenze occidentali, della 
fronliera tra la IIDT e Berli-
no o\'cst, che implica una ac-
cctlazione di fatto della real
ta dclla esistenza di due Stali 
tedeschi. In quelle t-ondtaioni, 
insisterc per una radieale re-
visione a breve scadenza dei 
a diritti » occidentali a Berli-
no ove»t avrebbe significaio 
continuarc a ' eollevare una 
questione die la controparte 
non era disposta a risolvere. 
Di qui la ricchione di firmare 
il traltato vcnlennale di ami-
cizia e <li eoopcrazione. In 
base a questo traltato, i rap-
porli economic!, politioi, mi
litari tra la Repubblica demo
cratica ledesca e la Unione 
soviclica sono regolati dalle 
norme che regolano i rappor-
ti tra due Stali sovran!. La 
durata vcntennalc del traltato, 
d'allra parte, garanlisce non 
solo la csNlcnza della Ke-
pubblica democratica ledesca 
ma il suo sviluppo in quanto 
Stato sovrann. II the signifi-
ca, in pratica, che nessiina po-
tenza potra recare atlentalo 
alia sovranila della Repubbli
ca democratica tedesca sen/a 
nrtare autoinalicamente con-
tro gli impegni assunti dalla 
Unione soviclica. 

A Bonn la uotizia non sara 
certo accolla con soddisfa/io-
ne, tanl'e vero ehe Erhard si 
e subito preoccupato di oltc-
nere da Johnson I'impegno a 
una « ferma rUpnsta ». II ine-
no che si po»a dire, infatti, e 
che con la firma del traltato di 
amieizia e di cooperazione 
crolla, per almeno vent'anni, 
ogni speranza di giungere alia 
ritinificazione della Gcrmania 
sulla base della piaitafonna re-
vanscista tultora sostcnula dai 
govcrnanti dclla Repubblica 
federale. 

a. j . 

Dilaga la violenza nelle Asturie 

Squadre falangiste 
torturano e uccidono 

Organizzate segretamente sull'esempio dell'OAS dal gover-
natore Mateu de Ros? - Tre persone assassinate e una selvag-
giamente bastonafa perche rivelasse i nomi dei « comunisti» 

[Washington 

Erhard rice vu to 
ieri da Johnson 

Argomento discusso: il frattato firmato 
a Mosca fra URSS e RDT 

WASHINGTON. 12 
II Cancelliere tedesco occi-

[dentale e il presidente John-
leon hanno avuto oggi due col-
lloqui (uno al pomeriggio e il 
[secondo nella tarda serata) che 
Igono stati entrambi dominati 
(dalla notizia dell'accordo rag-

riunto a Mosca fra la Germa-
[nia democratica e l'URSS per 

in trattato ventennale di ami-
fcizia, collaborazione e assi-
itenza. 

Al termine dei colloqui fra 
Srhard e Johnson e stato pub-

Iblicato un comunicato ufficiale 
;he riecheggia quanto gia ave-
/a detto il Dipartimento di sta
to sul Trattato firmato a Mo
sca. e cioe che «nessuna ini-

[xiativa unilaterale dell'URSS 
au6 modificare gli obblighi e 

le responsabilita dell'Unione 
sovietica stessa rispetto alia 
Jermania e a Berlino*. Dice 

__ documento che -qualunque 
toccasione deve essere sfruttata 

il fine della riunificazione del-
[la Germania-; il comunicato 

fferma poi che gli USA han-
io * rinnovato l'impegno di 
adempiere ai propri doveri 

,_»r Berlino» e infine che i due 
leaders occidentali considerano 

111 governo sovietico - il solo 
Iresponsabile per le questioni 
[che concernono la Germania e 
IBerlino ». 

Contemporaneamente 1 agen-
IZia AP notava in serata che 
Iuna " risposta » • occidentale al 
[trattato di Mosca e quella di 
friaffermare - i l punto di vista 
Itedesco-americano secondo cui 
I detto trattato non modifica in 
lalcun modo i diritti e i pro-
ipositi occidentali >• nei riguardi 
[della RDT. 

In realta proprio nsi docu-
[menti di Mosca e detto espli-
[citamente che il trattato fra 
URSS e RDT non infirma i 

i diritti • i doverj deriVanti da 
(obblighi e accordi internazio-
nali, oompresi quelli di Pots-

j dam: la nuova intesa fra URSS 
e RDT. insomma. non tocca 

[lo status quo esistente in Eu-
ropa ma porta un contnbuto 

1 alia distensione e crea condi-
Tioni favorevoli per una futura 
eliminazione dei focolai peri 
colosi in Europa. 

Nei loro colloqui — come n-
gulta anche dal comunicato — 
Johnson e Erhard hanno an
che discusso della questione 
cipriota della NATO e della 
situazione nel Sud Est asiatico. 
Erhard ha assicurato che Bonn 
fornira -piii aiuti» al Viet 
Nam del Sud. 

Due giorni fa le tre potenze 
occidentali erano state infor-
mate da Krusciov, con mes-
saggi aj capi di governo. del-
rimminente flrma delle nuove 

insieme con le Potenze occi
dentali per Berlino e la Ger
mania-. Londra. in particolare, 
ha precisato che il Primo mi-
nistro Douglas-Home ha fatto 
pervenire oggi stesso al Crem-
lino la risposta del governo 
britannico, che ripete, appunto, 
il concetto sopra espresso. 

Stamane al suo arrivo a 
Washington, il cancelliere Er
hard — che aveva in prece-
denza sostato a Ottawa, Boston 
e infine a New York per un 
colloquio con il segretano ge
nerate dell'ONU U Thant — 
aveva rifiutato di fare dichia-
razioni sulle notizie giunte da 
Mosca: «Devo vedere i testi 
di questo trattato. aveva detto, 
prima di fare qualsiasi dichia-
razione -. II giorno prima a 
New York, in un discorso. ave
va tuttavia espresso ancora una 
volta, con brutale franchezza. 
i principi di Bonn nei riguardi 
delle relazioni con rEst. prin
cipi sostanzialmente immutati 
dal tempo di Adenauer e che 
Si possono riassumere: distru-
zione della RDT e sua annes-
sione alia Repubblica di Bonn. 
Per Erhard -solo quando il 
popolo tedesco potra di nuovo 
vivere sotto il proprio libero 
governo (di Bonn) la possibility 
di una stretta e pscifica colla
borazione con le nazioni del-
rEuropa orientale si delineera 
all'orizzonte ». 

Bruxelles 

Raccomandata 
I'associazione 
dell'Austria 

nel MEC 
BRUXELLES, 12 

Si apprende oggi che la Com 
missione della Comunita econo 
mica europea ha raccomandato 
ai governi dei - se i» l'accogli-
mento della domanda di assoc-.a-
zione al MEC presentata dalla 
Austria Questo paese dovrebbe 
essere associato - in forma or 
ganica e durevole-. 

Tale raccomandazione non tie-
ne conto in sostanza del docu
mento presentato recentemente 
dal governo italiano, nel quale 
si chiedeva una deflnizione dello 
statuto di • associato* al MEC. 
sollevando eccezioni nei con-

intese'fVa'uRSS^e^RDfrE"] front, di paesi inabili a impe-
portavoce delle tre capital! 
dando stamane notizia delle 
comunicazioni del "Premier" 
sovietico. avevano gia all*u-
nisono dichiarato che il trat
tato firmato oggi da Krusciov 
e da Ulbricht -non pub inal -
cun caso riguardare gli obbli
ghi fiuridicl e le responsabi
lita d » l'URSS si e assunta, 

^narsi politieamente a flanco 
dei - sei -: I'Austria come e 
noto gode di uno statuto inter
nazionale che ne garantisce la 
neutrality e pertanto rientre-
rebbe nella eccezione. II go
verno italiano tuttavia ha fatto 
sapere che non intendeva op-
porsi aH'acccttnzlone della do
manda austdaca. 

Due lettere giunte ieri dal
la Spagna, jirmate c Opposi-
cion Sindical >, precisano ?iei 
minimi dettagli i gravi epi-
sodi di repressions che ab-
biamo gia denunciato in una 
corrispondenza da Madrid, e 
ne correggono alcune inesat-
tezze. Dalle lettere emerge 
qualcosa di nuovo e di gra
ve: la creazione, in seno al-
I'ala destra del movimento 
falangista, di gruppi armati 
estremistici, con il compito di 
svolgere attivita. terroristiche 
< private > contro gli antifa-
scisti, gli scioperanti, i * co-
munisti >. Alia violenza eser-
citata contro le opposizioni 
spagnole dalle autoritd ujfi-
ciali del regime, si uggiunge 
cost la violenza di questi 
squadristi che — sull'esevipio 
dell'OAS jrancese — condan-
nano a morte ed uccidono 
senza ricorrere ai tribunali. 

Nelle Asturie, due sciope
ranti sono stati assassinati 
da sconosciuti. Entrambi so
no stati colpiti con violenza 
al cranio, probabilmente con 
sbarre di jerro (impossibile 
stabilire la verita: le autoritd 
hanno parlato di < morte na-
turale >). Una terza persona, 
considerata « in buone rela
zioni con i minatori >, cioe 
con gli scioperanti, e stata uc-
cisa a revolverate. Una quar
to e stata rapita, brutalmen-
te bastonata in una localitu 
solitarta, minacciata di mor
te affinche rivelasse « chi so 
no gli altri comunisti *, e in-
fine abbandonata nuda in a-
perta campagna. L'esistenza 
di squadre d'azione "ultra" 
in Spagna — in particolare 
nelle Asturie — risulta evi-
dente dall'esame dei fatti. 

II primo assassinio e avve
nuto il 28 marzo, mentre la 
fabbrica < Moreda y Cijon > 
stava nella sua seconda setti-
mana di sciopero. Lo sciope-
rante Jose Manuel Laviada 
Friera, di 50 anni, fu aggre 
dito nell'androne di una ca 
sa dove abitava come pen-
sionante, in via Fernando Vil-
lamil 5, a Gijon. Le padrone 
di casa sentirono dire < Me 
han dato de muerte > (< Mi 
hanno ammazzato >), e subi
to entro in coma. II primo 
aprile, spiro. Due giorni pri
ma dell'aggressione, Vucciso 
aveva dichiarato in pubbltco, 
durante un incontro fra scio
peranti e rappresentanti del 
padronato, che la sua opi-
nione era « di enntinuare lo 
sciopero fino al limite mas-
simo >. La polizia non per-
mise che si svolgessero fu-
nerali pubbltci. 

II 20 maggio, dopo tre set-
timane di sciopero generate 
dei minatori asturiani e par-
ziale dei siderurgici, otto uo-
mini irruppero, pistole alia 
mano, in un bar del villag-
gio di Ciano Santa Ana (Val-
le de Langreo), di proprieta 
di un ex minatore, persegui-
tato dal regime. Dopo aver co-
stretto i clienti, tutti mina
tori, a mettersi spalle al mu-
ro con le mani in alto, gli 
aggressori devastarono il lo
cale, rompendo bottiglie, 
specchi e vetrine. 

Nelle prime ore del matti-
no del 27 maggio, fu trovato 
morto, nell'androne di casa 
sua (via H, N. 1, La Camo-
cha, Gijon) il minatore Je
sus Gonzales, di 29 anni. A-
veva il cranio fracassato. An
che in questo caso, autorita 
e stampa locale hanno parla
to di € morte naturale >. L'uc-
ciso era uno dei minatori de 
< La Camocha *, in sciopero 
dal 4 maggio, i quali, puniti 
dall'impresa con una sospen-
sione fino al 25, avevano con-
tinuato lo sciopero, in segno 
di protesta, decidendo di por 
tarlo avanti fino alia fine del 
mese. L'ucciso era noto per 
la sua combattivita. Duran
te scioperi precedent!, era 
stato fra gli ultimi a tornare 
al lavoro. 

AW alba del 30 maggio, Ci-
rilo Garcia Fernandez, di 29 
anni, amico di molti minato
ri e abitante a El Entrego, 
fu ferito a morte — a Ovie-
do — da tin colpo di pistola 
alVinguine. Questa volta, uno 
degli aggressori, Andres Gar
cia Martinez, di 43 anni, fu 
preso in flagrante, e la poli
zia fu costretta a svolgere 
indagini, arrestando altre due 
persone che avevano preso 
parte alVattentato. Si scopri 
che i tre squadristi avevano 
anche partecipato allc deva-
stazione del bar di Ciano 
Santa Ana. La stampa loca
le parlo brevemente del fat
to, poi tacque, come sempre. 
E sull'cpisodto e caduta la 
cortina del silenzio. 

Lo stesso giorno, e sempre 
all'alba, alcuni tndtvidui, che 
si dichiaravano poliztotti, ra-
pirono un certo Celso, di cir
ca 50 anni, abitante a La Ca
mocha, ex minatore e per-
seguitato come antifascista, 
col pretcsto di portarlo al 
commissariato. Lo trasporta-
rono invece a Villa bona, a 
circa 18 chilometri da Gijdn, 
dove minacciarono di uccider-
lo « si no decia quienes eran 
los.otros comunistas* (*$e 

non rivelava chi erano gli 
altri comunisti >). L'uomo ri-
spose che non sapeva nulla, 
poiche — disse — si teneva 
lontano dalla politico. Allo-
ra lo fecero spogliare, lo ba-
stonarono brutalmente e 
quindi lo abbandonaro nudo, 
col solo « slip > addosso. L'ex 
minatore marcid tutta la not-
te fino a Gijon, raggiunse la 
casa di una parente, e qui 
cadde svenuto. 

Denunciando questi fatti 
atroci, <Opposicion Sindical* 
indica nel governatore delle 
Asturie, Mateu de Ros, < spe-
cialista in problemi del la
voro *, il probabile ispira-
tore delle squadre armate. 
Uomini del De Ros hanno dif-
fuso manifestini senza firma, 
contenenti minacce di « azio-
ne diretta * contro gli sciope
ranti, pochi giorni prima del 
primo assassinio. Scopo degli 
atti di violenza — dicono le 
lettere giunteci dalla Spagna 
— «* quello di terrorizzare i 
lavoratori, per indurli a non 
sciopernre, oppure per co-
stringerli a reazioni violente. 
In questo caso, entrerebbero 
in azicne le « forze dell'ordi-
ne *, per repressioni * legali * 
su vasta scala. Un fatto e cer
to: polizia e guardia civile 
collaborano segretamente con 
gli squadristi, li proteggono, 
insabbiano sistematicamente 
le indagini sui loro delitti. 

Gravi accuse 
al cardinale 

Mclntyre 
LOS ANGELES. 12. 

Un sacerdote ha accusato il 
cardinale James Francis Mcln
tyre di grave difetto nelle sue 
funzioni e ha dichiarato di aver 
scritto al Papa per chiedere 
l'allontanainento del cardinale 
stesso. II sacerdote — rev. Wil
liam II. Dubay — ha accusa
to il cardinale di non aver pre
so pubblicamente posiziono 
sulla questione razziale. - II 
cardinale Mclntyre puo contt-
nuare a dire che non vi e al-
cun problema razziale nella sua 
archidiocesi». ha detto il sa
cerdote. - Ma e una dichiarazio-
ne incredibile. E nessuno che 
abbia contatti, che legga, che 
sappia quello che succede po-
trebbe farlo con volto inipas-
sibile ». 

Padre Dubay la cui parroc-
chia di Compton, in California, 
e prevalentemente negra, ha 
distribuito una dichiarazione 
scritta alia stampa nella quale 
si ranmiarica di avere accusa
to il suo vescovo in pubblico; 
ma ha affermato che lettere, 
petizioni, chiamate telefoniche 
e persino dimostrazioni pub-
bliche presso la residenza e 
I'uflicio del prelato non aveva
no avuto effetto. Mclntyre ha 
continuato ha ignorare che in 
California esiste il razzismo. 

CONTINUAZIONI DALLA PRIMA PAGINA 
Moro 

ca che oggi enuncia, deve 
chiedere un dibattito e un 
voto proprio sulle dichiara-
zioni. di Moro e ' non sulla 
mozione relativa al < caso > 
Colombo. 

Ingrao ha chiesto a nome 
del gruppo dei PCI che il 
dibattito sulle dichiarazioni 
di Moro con l'esplicita ri-
chiesta della flducia, venis-
se flssato in un giorno pre-
ciso della prossima settima-
na; diversamente i comunisti 
avrebbero posto la flducia al 
termine della discussione sul 
hilancio semestrale dello Sta
to che sta per iniziate alia 
Camera. In ogni caso il PCI 
annunciava a questo punto 
la decisione di ritirare la sua 
mozione per bloccare la ma-
novra del governo e per 
chiedere non solo davanti al 
Parlamento, ma davanti a 
tutto il Paese, una reale ve-
rifica dell'attuale politica go. 
vernativa cosi come risulta 
dalle gravissime dichiara
zioni di Moro. 

Sulle richieste di Ingrao 
si e aperto un dibattito pro
c e d u r a l e politico assai vi
vace. Moro stesso e interve-
nuto negando di avere detto 
cose che c sostanzialmente * 
si discostano dalla linea del 
governo; ha ammesso peral-
tro di avere fatto delle 
« precisazioni marginali » per 
quanto riguarda alcune arti-
colazioni della linea gover-
nativa. Moro si e rifiutato 
di accettare che il dibattito 
sulla mozione comunista ve-
nisse ampliato (nelle prossi-
me settimane) in un dibatti
to di fiducia sulle sue dichia
razioni. Ha chiesto che il di
battito sulla mozione comu
nista e le interrogazioni e in
t e r p e l l a t e presentate si con-
cludesse in ogni caso in gior-
nata. I gruppi di maggioran-
za si sono tutti schierati uno 
dietro l'altro a fianco di Mo
ro; i gruppi di opposizione 
hanno insistito — con parti
colare forza il compagno 
Lu7zatto del PSIUP — con
tro il grave tentativo del go
verno di scavalcare con un 
vergognoso trucco il necessa-
rio e ampio dibattito che si 

Clamorosa ritrattazione di Suvanna Fuma 

I voli USA sul Laos 
non saranno sospesi 
II primo ministro 

dopo un colloquio 

con I'ambasciatore 

americano ha dato 

il suo consenso 

Budapest 

VIENTIANE, 12 
Una clamorosa ritrattazio

ne della dichiarazione fatta 
l'altro ieri — secondo la qua
le aveva disposto o sollecita-
to la cessazione dei voli di 
aerei militari USA sulle re-
gioni occupate dal Pathet 
Lao — e stata pronuncriata 
oggi da Suvanna Fuma, pri
mo ministro di un governo 
di coalizione che non e piu 
tale. Egli ha detto oggi di non 
avere obiezioni alia ripresa 
dei voli sia degli aerei da ri-
cognirone, sia dei caccia di 
scorta « fra uno o due gior 
ni >, e ha precisato di aver 
conferito ieri, di ritorno da 
Luang Prabang, con Tamba-
sciatore americano Unger, al 
quale ha sostenuto di aver 
chiesto egli stesso che i voli 
venissero ripresi. 

Come e noto i voli non 
erano mat stati sospesi poi
che proprio ieri, cioe dopo 
che Suvanna Fuma ne ave
va chiesto la cessazione, gli 
aerei USA bombardavano il 
Quartier Generate del Pathet 
Lao. Tutto indica che in real
ta il tentativo di Suvanna 
Fuma di far valere la pro
pria autorita e stato stron 
cato da Unger e dai c consi-
glieri militari > americani, 
nonche da Washington, tan-
to da costringere il primo 
ministro alia penosa ritrat
tazione che abbiamo riferito. 

Questa vicenda prova tut
tavia in modo inconfutabile 
che la formula usata dagli 
americani — secondo la qua
le essi fornirebbero < assi-
stenza> al legittimo governo 
del Laos in seguito a richie
ste di quest'ultimo — e fal
sa, e che gli americani in 
realta combattono nel Laos, 
come del resto nel Viet Nam. 
soltanto la loro guerra, per 
i loro fini strategici. che non 
hanno nulla a vedere con gli 
interessi o i sentimenti delle 
popolazioni spogliate o mas-
sacxate. 

In particolare, il rifiuto di 
far cessare i voli * connesso 
con una vasta operazione bel-
lica nella Piana delle Giare 
dove sono stati fatti affluire 
rinforzi. 

La Radio del Pathet Lao 
ha nuovamente accusato oggi 
gli Stati Uniti di avere spar-
so con aerei « sostanze chimi-
che> che hanno causato la 
morte di 16 uomini e di vari 
capi di bestiame. 

/ sindacati e 

gli straordinari 
L'episodio delh'sola Margherita e un 

editoriale del Nepzava 

Dal nostro comspondente 
BUDAPEST, 12. 

Le 200 operaie della fabbrica 
di acqua minerale dell'isola 
Margherita di Budapest han
no letto esterrefatte quanto ha 
pubbheato in questi giorni sul
la loro situazione la stampa 
occidentale riprendendo, e for-
zando, un articolo apparso su 
c Nepzava », l'organo dei sin
dacati centrah ungheresi. 

II 29 maggio questo giornale, 
che tira sulle 250 mila copie 
quotidiane, denunciava l'abu-
so di ore straordinane richie
ste alle maestranze dalla dire 
zione della fabbrica, e annun-
ciava che le operaie avevano 
protestato e sospeso le presta-
zioni eccedenti le regolamen 
tari otto ore giornaliere. 

Da qui, a parlare di lotta 
in senso generalizzato contro 
una giomata lavorativa di 12 
ore, e di un vero e proprio 
braccio di ferro fra le mae
stranze e la direzione della 
fabbrica budapestina, per la 
stampa occidentale, compresi 
numerosi giomali italiani che 
hanno riprcso la notizia. si e 
trattato per cosi dire di una 
conseguenza loglca. E' sfug-
gito intanto agli estensori del
ta notizia un particolare jm-
portantissimo: che e stato l'or
gano dei sindacati a denun-
ciare quanto aweniva nella 
azienda. 

Ma come, nella realta, si so
no svolti i fatti che hanno su-
scitato tanto interesse all'este-
ro? In Ungheria la legge del 
lavoro prevede che lo straor-
dinario puo essere richiesto 
dalle direzioni aziendali soltan
to eccezionalmente, ed esso de
ve avere, per la sua effettua-
zione, il pieno consenso del 
Comitato sindacale di fabbrica. 
Le ore straordinane comunque 
non possono superare mensil-
mente il numero di 8. 

La direzione della fabbrica 
dell'isola Margherita ai primi 
del maggio scorso faceva pre-
sente al Comitato dell'impresa 
di essere costretta a chiedere 
alle maestranze, pre /alente-
mente femminili. ore straordi
nane in eccesso su quanto pre-
visto dalla legge, sia per far 
fronte alia maggior richiesta 
di acqua minerale e bibite de-
rivante dall'approssimarsi del-
Testate, sia per la mancanza 
di manodopera. (Quest'ultimo 
6 oggi uno del piu gravi pro
blemi dell'economia unghere-
se; non esiste branca d'indu-

stria che non abbisogni di au-
mentare il numero dei lavora
tori addetti. Si calcola che nci 
settori primari manchino al-
tualmente oltre 100 mila unita 
lavorative). II Comitato sinda 
cale della fabbrica rifiutava 
il proprio assenso alia richie 
sta della direzione ma quest'ul-
tima riusciva a far passare il 
prowedimento. 

Le operaie in un primo tem
po lo accettavano ma poi, co
me abbiamo detto, reagivano 
e facevano intervenire i sin
dacati centrali. Questi richia-
mavano la direzione della fab
brica all'osservanza della leg
ge — e le prestazioni straordi
nane venivano immediatamen-
te abrogate — e nel contempo 
criticavano pubblicamente il 
Comitato sindacale dell'azien-
da per non aver r.aputo op-
porsi con energia al!e viola-
ioni delle norme e per non 

aver richlamato tempestiva-
mente su esse 1'attenzione del
le istanze superiori. 

Questi sono stati i fatti. Dob-
biamo aggiungere che non e 
la prima volta che il « Nep
zava » ne denuncia di analoghi. 
La funzione del sindacato in 
un paese socialista non si esau-
risce, come vorrebbero 1 teo-
rici socialdemocratici e di de
stra dei paesi occidentali, nel-
l'appoggio incondizionato al go
verno e nell'assistenza dei la
voratori. Al contrario essa e 
quanto mai essenziale quale 
componente anche di critica 
costruttiva e nel contempo 
spregiudicata delle forze ^ che 
fanno progredire la societa so
cialista. 

Lo dimostra un esemplo, 
emerso da un editoriale ap
parso nei giorni scorsi sul 
• Nepzava »: in esso il diret-
tore del giornale raccontava 
della telefonata fattagli da un 
viceministro alio scopo di bloc-
care un articolo di critica sul 
metodi produttivi di una fab
brica dipendente dal suo di-
castero. «Tentativi destinati 
all'insuccesso » 6 il titolo del-
I'editoriale. e II giorno dopo 
infatti il « Nepzava » pubblica-
va l'articolo indesiderato. Lo 
editoriale ha ricevuto 1'Indo 
mani della sua comparsa le 
congratulazioni dei dirigenti 
del Partito socialista operaio 
ungherese, e ancora oggi al 
« Nepzava > arrivano elogl da 
parte del suoi numerosissimi 
lettorl. 

deve aprire sui suoi nuovi 
intendimenti governativi. 

Riprendendo a sua volta la 
parola, il compagno Ingrao 
ha denunciato due gravi 
scorrettezze fatte da Moro e 
che sono la prova della co-
stante incapacity • di questo 
governo di accettare un de-
.nocratico costume parlamen-
tare e di rispettare i diritti 
delle opposizioni: in primo 
luogo Moro ha posto la fldu
cia al termine del dibattito 
mentre il dibattito dovrti 
aprirsi proprio a questo pun
to; in secondo luogo ha in-
dicato, sempre al termine 
del dibattito, punti e linee 
di azione del tutto nuove ri
spetto alia linea a suo tem
po enunciata dalla coalizione 
di maggioranza. Moro ha poi 
affermato di avere solo spe-
cificato marginalmente alcu
ni provvedimenti trattando 
come minutaglie questioni 
gravissime e fondamentali 
quale l'impostazione di rap-
porti del tutto nuovi fra sin
dacati e governo, il rispar-
mio contrattuale, il blocco sa-
lariale ormai apertarnente ri-
chiesti. 

In conclusione Bucciarelli 
Ducci ha preso atto del ritiro 
d e l l a mozione comunista, 
dando la parola agli interpel-
lanti e interroganti per le re 
pliche. I comunisti hanno 
coerentemente rinunciato al
ia replica, precisando che 
una replica avrebbe dovuto 
oramai investire tutta la 
nuova politica governativa e 
non sarebbe potuta venire 
che al termine di un dibattito 
di queU'ampiezza. 

Gli aspetti nuovi della po
litica di governo che Moro 
ha enunciato e che qualiflca-
no in senso involutivo tutta 
la politica del centro-sinistra, 
riguardano: l'accettazione del 
risparmio contrattuale n e 1 
quadro della instaurazione di 
rapporti del tutto nuovi fra 
governo e sindacati, e con la 
esplicita indicazione dell'ob-
biettivo che la misura si pre-
figge, cioe il blocco dell'au-
tonomia rivendicativa sala-
riale e dei salari stessi; l'al-
lentamento della stretta cre-
ditizia, alio scopo di facili-
tare anche dalPalto (oltre 
che dal basso, con il blocco 
salariale), la ricostituzione di 
scorte di capitale dei gruppi 
privilegiati da destinare al-
l'autofinanziamento; il rinvio 
delle riforme ai «tempi lun-
ghi > e a tempi comunque 
* successivi alia stabilizzazio-
ne economica e politica >; la 
promessa ai proprietari di 
aree dell'adozione di una se-
rie di « opportune misure > 
a tutela della proprieta, nel 
quadro di una efficace legge 
transitoria che prepari la ri-
forma urbanistica; provvedi
menti per collegare l'edilizia 
convenzionata alia formazio-
ne del risparmio popolare 
(forse un prestito?); misure 
per consentire investimenti 
immobiliari da parte degli 
enti previdenziali ed assicu-
rativi; misure per incremen-
tare le esportazioni. 

Analizzando gli aumenti 
salariali degli anni passati, 
Moro ha detto che il nuovo 
impulso ha avuto la sua cau 
sa € nella obiettiva realta di 
mercato e nell'azione riven
dicativa dei sindacati; ne e 
derivato un abbassamento 
del livello dei profitti al di 
sotto dei limiti del prece-
dente decennio ». 

A questo punto da sinistra 
si sono avute vivacissime 
proteste ed interruzioni: la 
tesi di Moro e esattamente 
quella infatti che da anni 
enunciano gli industriali e le 
destre. Non per caso Moro, 
proseguendo questa parte del 
suo discorso, mentre ha dato 
garanzie a Malagodi che la 
c attuale politica non si pro
pone in alcun modo di esse
re una alternativa al siste-
ma >, ha posto esplicitamente 
la sua richiesta ai sindacati. 
< In concreto il governo chie-
de ai sindacati, mentre e in 
corso un delicato processo di 
aggiustamento economico, di 
non pregiudicare la mano-
vra, aggravando le tensioni 
inflazionistiche >. 

Dopo un vago accenno ad 
una necessaria politica fisca-
le, cui il governo «si appli-
chera con profondo spirito 
di giustizia >, Moro ha detto: 
« Intendiamo esaminare con 
le organizzazioni sindacali 
gli strumenti idonei ad ac-
crescere il risparmio prove-
niente dai redditi di lavoro. 
In questo modo le quote di 
incremento salariale che non 
possono, senza pregiudizio 
per la stabilita del sistema, 
essere destinate al consumo, 
rimangono, anche se indispo-
nibili immediatamente, in 
proprieta dei singoli che le 
hanno guadagnate. La parte-
cipazione dei sindacati al 
processo decisionale della po
litica economica in generate 
e della politica congiuntura-
le in particolare, che abbia
mo di fatto realizzato in que-
ste settimane e che trova 
la sua sede appropriata nei 
nuovi organi della program-
mazione, permettera di valu-
tare in maniera obiettiva lo 
ammontare delle quote di in
cremento dei salari, da non 
destinare al consumo imme-
diato, e che i sindacati po-
tranno integrare per le di
verse finalita esposte >. 

Si tratta, come si vede, di 
un preciso condizionamento 
di tutta la dinamica salaria 
le. Moro ha quindi annun-
ciato la necessita < di una 
evoluzione della nostra poli
tica congiunturale >: si trat-
terebbe di passare da una 
prima fase che ha fatto so-
prattutto ricorso ai mezzi 
monetari tradizionali, ad una 
fase congiunturale piu impe-

tre che nell' allentamento 
delle restrizioni . creditizie, 
nella compressione organiz-
zata dei salari. Per quanto 
riguarda le riforme, le parole 
di Moro sono state assai gra
vi: « La eliminazione di que-
ste strozzature (i nodi strut-
turali - n.d.r.) richiede pero 
un'accorta e lunga opera di 
programmazione che utilizzi 
un' ampia gamma di stru
menti e che si articoli in una 
serie di - "tempi" lungo un 
a r c o di anni abbastanza 
lungo >. 

Moro ha aggiunto che pro
prio per questo motivo non 
ha senso chiedere — come, 
per altro, sembravano chie
dere finora anche i socialisti 
— di «affrontare gli squili-
bri di fondo e di non operare 
sul flusso di spese >. Nel re
sto del discorso, il Presiden
te del Consiglio, ha ripetuto 
la difesa di Colombo e della 
sua € lealta >, e quanto aveva 
detto al Senato, sunteggian-
do anche, come gia aveva 
fatto nell ' altra assemblea, 
quanto nella lettera sarebbe 
contenuto. 

La Camera tornera a riu-
nirsi lunedi alle 17. 

PSI 
che la questione dei riflessi 
che la cosa avrebbe potuto 
avere sul Congresso democri-
stiano, e ha concluso con il 
suo «aut aut»: o ritirare 
I'emendamento o crist. Dinan-
zi a questo ricatto Nenni e 
Brodolini, contro il parere di 
Codignola, hanno chinato la 
testa. 

E* cominciata subito dopo la 
riunione deMa direzione so
cialista. La discussione prima 
del voto e stata vivace. Nenni, 
all'inizio, ha afTermato che il 
PSI nianterra desta la sua bat-
taglia di principio e ha espo-
sto i termini del compromes-
so: i socialisti ritirano l'emen-
damento e si asterranno anche 
alia Camera dal voto sul capi-
tolo particolare in contesta-
zione. Da parte sua il governo 
fara una dichiarazione nella 
quale si aflerma che essendo 
il capitolo 68 del Bilancio del
la P.I. (quello contestato) ri-
spondente a < necessita con
tingent! >, tutta la materia 
« verra riesaminata sulla base 
degli accordi programmatici 
di governo e delle esigenze 
della scuola in occasione della 
preparazione del nuovo bilan
cio ». Nenni si e contentato di 
questa dichiarazione, con la 
quale si promelte vagamente 
un rinvio della discussione 
sulla scuola e, nei fatti, si 
ottiene la approvazione del fi-
nanziamento alia scuola con-
fessionale. (Una nota uu*iciosa 
socialista ha confermato sue 
cessivamente che il PSI ha ot 
tenuto anche la generica pro
messa della presentazione del 
disegno di legge sulla scuola 
materna statale). 

Alia dichiarazione di Nenni, 
hanno dato manforte Tolloy e 
Ferri. Attacchi critici vivaci 
sono stati espressi da Santi, 
Codignola, Balzamo e Verzel-
li. Codignola ha detto che il 
bilancio viola gli accordi di 
governo e che le responsabi
lita di una crisi non sarebbe-
ro state del PSI, ma della DC. 
Egli ha sostenuto che gia l"ac-
cordo di governo e debole sul 
tenia della scuola e che con 
questo bilancio viene ulterior-
mente peggiorato. 11 sistema 
del ricatto democristiano, egli 
ha affermato, gia avanzato in 
altre occasioni, non puo di-
ventare una regola di corn-
portamento per il PSI, che 
deve respingerlo. 

Prima del voto finale, che 
come si e visto e stato di mi
sura, Nenni ha esortato la di
rezione a votare in modo da 
non aprire la crisi di governo. 
Egli ha afTermato che, in caso 
contrario, si sarebbe ritirato 
disciplinatamente ma < dando 
appuntamento di qui a tre 
mesi al partito ». Con 1'accen-
no a questo < appuntamento » 
(un congresso straordinario 
per una nuova rottura, eviden-
temente) Nenni ha concluso, 
aggiungendo il proprio ricat
to a quello di Rumor, da lui 
portato e difeso nella direzio
ne del proprio partito. 

Dopo la decisione della Di

rezione del PSI, alia Camera, 
nel corso della riunione della 
Commissione dei 75 per i bi-
lanci, i socialisti annunciava-
no il ritiro deU'emendamento 
Codignola. II compagno Pic-
ciotto e Passoni del PSIUP 
facevano perd proprio I'emen
damento. Messo in votazione, 
dopo una lunga discussione, 
I'emendamento veniva respin-
to con i soli voti della DC e 
del PISDI. I socialisti si sono 
astenuti. L'emcndamento sara 
riproposto in aula dal gruppo 
comunista. 

DICHIARAZIONE DI NATTA 
Sulla questione della scuola e 
stil comportamento della de
stra del PSI, il compagno Nat-
ta, della segreteria del PCI, 
ha rilasciato ieri sera la se-
guente dichiarazione: « "Que
sto non si pu6 chiedere al 
PSI", aveva scritto sull'Avan-
li! il compagno Codignola, di 
fronte al colpo di mano del 
ministro Gui. Purtroppo il mi
nistro Gui sapeva che, nono-
stante l'oppostzione di Codi
gnola e la protesta degli uomi
ni di scuola socialisti, anche 
nel rccente convegno sulla 
scuola, questo si poteva chie
dere e ottenere dalla delega-
zione del PSI al governo e 
dalla direzione socialista. Cosi, 
invece del minacciato ritiro 
del sottosegretario socialista 
alia P.I. si e avuto il ritiro 
deU'emendamento socialista 
contro l'abusivo flnanziamen-
to alia scuola privata. Non vo-
glio negare l'azione condot-
ta da alcuni compagni sociali
sti ma la conclusione a cui si 
e giunti sottolinea la gravlta 
di una situazione in cui il 
ministro della P.I. pu6 per* 
mettersi, e non solo per la 
scuola privata, di agire — 
come del resto Ton. Colombo 
— con la piu sprezzante indif-
ferenza nei confronti degli al-
leati della DC. Ma non si trat
ta solo di una questione di me. 
todo. La prevaricazione, per 
quanto riguarda la scuola pri« 
vata, si accompagna a un in-
dirizzo che ha teso a svuotare 
l'impegno di un programma 
di rinnovamento e di sviluppo 
della scuola. Cio e tanto piu 
grave nel momento in cui il 
Presidente del Consiglio an-
nuncia il passaggio di fatto 
della politica economica del 
governo sulla linea Carli-
Colombo. II cedimento del 
PSI, tuttavia, non conclude la 
vicenda della scuola privata. 
I comunisti riprenderanno nel
la prossima settimana la bat* 
taglia nel Parlamento con la 
consapevolezza che, nello stes
so partito socialista, il grave 
episodio di oggi finira per sti-
molare una riflessione e una 
ripresa di lotta nel Paese per 
una riforma democratica della 
scuola ». 

Trattato 
rirebbe certo il progresso del 
genere umano. 

Krusciov ha" aggiunto tutta
via un accento nuovo nella 
polemica sviluppando un te
nia cui gia aveva accennato 
una parte della stampa sovie
tica. Egli ha in sostanza invi-
tato i cinesi a normalizzare al
meno i rapporti interstatall 
con gli altri paesi socialisti. II 
Primo ministro sovietico ha 
riconosciuto che le relazioni 
fra i paesi socialisti si sono 
rivelate. alia prova dei fatti, 
piii complicate di quanto li 
pensava: non ha nascosto che 
vi era stata la tendenza a cre
dere che esse dovessero auto-
maticamente mettersi per il 
meglio, mentre poi la realta, 
molto piu contraddittoria, ha 
fatto saltare questo schema l-
deologico. I rapporti fra gll 
Stati nascono perd da una len-
ta costruzione che non va pot 
abbandonata alia leggera. Sul 
piano ideologico oggi non vi 
e possibilita di compromesso 
con i cinesi — ha sostanzial
mente affermato Krusciov — 
perche sono in gioco questioni 
- da cui dipendono le sorti 
della rivoluzione e del sociall-
smo". Ma nonostante la pr#-
senza di divergenze cosi pro-
fonde, resta possibile una col
laborazione economica, diplo
matica, militare, tecnica, cul-
turale. Krusciov ha quindi 
chiesto ai cinesi di non chiu-
dere le ultime porte che posso
no ancora consentire di ren-
dere piii normali i rapporti fra 
i governi. 

I'editoriale 
vuol fare, esso ha il dovere di dirlo chiaramente ai 
membri del partito, ai suoi elettori, alle masse che 
lo seguono. 

Per quanto ci riguarda, non si conti su nostra 
complicity piii o meno tacite, su nostri tortuosi pat-
teggiamenti, su nostre « segrete » propensioni al com-
promesso. Per quanto riguarda la CGIL essa, come 
sempre, prendera le sue decisioni nella sua piena 
autonomia. Solo ci si consenta di dire a Moro che 
egli s'inganna quando interpreta l'accordo realiz
zato sulle pensioni e sugli assegni familiari come 
il felice inizio dell'era della «politica dei redditi». 

A f D»w»#rlR n a t a e politicamente deflni-
• **• r«"OOI I ta, che appunto consiste ol-
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Per la stampa, per rafforzare il parti to 

A BARI CONFERENZA 
Dl ORGANIZZAZIQNE 

Superato il 100 per 
cento degli iscritti 
La relazione sara 
svolta da Reichlin 

BARI, 12. 
Domenica 14 giugno, 

alle ore 9,30, si terra nel 
teatro Piccinni la confe-
lenza provinciale di orga-
nizzazione del PCI. -

E' questa una tappa im-
portante per il rafforza-
mento del part i to nella 
provincia di Bari e trova 
tu t t i ' i comunisti impe-
gnati in una serie di ini-
ziative politiche e propa-
gandistiche. 

Buoni risultati si stanno 
ottenendo anche per la 
campagna della stampa 
comunista, che viene por-
tata avanti congiuntamen-
te al lavoro di raflorza-
mento ulteriore del parti
to dopo il superamento 
del 100 per cento degli 
iscritti dell 'anno scorso. 

La conferenza sara pre-
sieduta dal compagno Al
fredo Reichlin, membro 
della direzione e segreta-
rio regionale del partito. 

Convegni comunisti 
in Calabria e Sicilia 

REGGIO CALABRIA, 12 
I giovani della FGCI 

della zona jonica della 
provincia di Reggio Cala
bria terranno, domenica a 
Brancaleone, un convegno 
sulla rinoscita di questa 
terra, per l 'avvenire della 
gioventu meridionale, per 
una reale svolta a sinistra 
e per una piu forte FGCI. 

II convegno, segnera, f ra 
le al tre cose, una tappa 
decisiva per quanto ri-
guarda il raggiungimento 
del tesseramento. 
' I temi del convegno 

(emigrazione, caro vita 
congiuntura economira, 
blocco dei salari, tregu? 
sindacale, pensioni e asse-
gni familiari, prospettive 
di lavoro e di studio per 
i giovani, ecc.) sono, in 
questi giorni, oggetto di 
dibatti to fra i giovani co
munisti e gli altri giovani. 

AGRIGENTO, 12. 
Domenica, alle ore 9,30, 

al Supercinema di Fava-
ra, avra luogo un pubblico 
convegno indetto dalla 
Federazione comunista di 
Agrigento sul tema: « Per 
salvare i minatori dalla 
disoccupazione e dalla mi-
seria; per garantire pro-
gresso economico e socia
le alia provincia e alia 
Sicilia >. Relatore sara il 
segretario della Federa
zione del PCI, compagno 
Giuseppe Messina. Con-
cludcra i lavori il compa
gno on. Pio l a Torre. 
segretario icgionale del 

pPiTu \.u. 

Ai lavori parteciperan-
no dirigenti di partito, di 
organizzazioni di massa, 
sindaci, deputati , consi-
glieri comunali e provin-
ciali. 

Manifestazioni partigiane 
a Pescara L'Aquila Terni 

Manifestazioni partigiane, per il Ven-
tennale della Resistenza', si terranno 
domani in diverse cittd. 

A Pescara, il Ventennale della Li-
berazione della cittd, sara celebrato 
con una manifestazione al cinema tea
tro Massimo nella quale, alle ore 11 
circa, parleranno il sindaco di Pesca
ra, aw. Vincenzo Mariani, Von. Raf-
faele Di Primio e I'on. Arrigo Boldri-
ni, medaglia d'oro al valore della Re
sistenza. 

Prima della manifestazione nel tea
tro Massimo, le forze partigiune e an-
tifasciste si raduneranno alle ore 9 
in piazza Salotto dando vita ad un 
corteo che attraversera le principali 
vie cittadine per giungere al Palazzo 
Civico ove saranno deposte corone di 
alloro alle lapidi dei Caduti. 

All'Aquila, la ricorrenza dell'entra-
ta in cittd dei partigiani della glo-
riosa € Banda di Vincenzo >, che il 13 
giugno 1944 segno • la fine dell'occu-
pazione nazi-fascista, sard celebrata 
con una manifestazione unitaria indet-
ta per le ore 11 di domenica al cine

ma Imperiale. Alia manifestazione 
hanno aderito PSI, PSDI, PSIUP, i ra-
dicali, il PCI. Oratore ufficiale il com
pagno sen. Paolo Bufalini. 

Nel corso della cerimonia rievocu-
tiva saranno ricordati nove marttrl 
aquilani fucilati a Filetto, i massacru-
ti di Onna, le vittime di Pietransieri 
e tutti gli altri Cuduti per la libertd. 

Uggi 13 giugno 1964 la cittd di Terni 
celebra solenncmcnte il ventesimo 
annivcrsario della liberazione dall'in-
vasione nazista c dall'opprcssione fu-

, scista. 
Il Consiglio comunalc si riumscc tu 

scduta straordinaria prcsenti i sindaci 
della regione umbra c le massime 
autoritd per ricordare il 13 giugno '44. 

Alle ore 17 a Palazzo municipale il 
sindaco dopo avere ricordato quel 
significativo e storico gionio conse-
gncrd delle medaglic di riconoscenzu . 
a coloro che si distinsero nella lotta 
di resistenza c nella gucrra di libera,- • 
zione. Alle ore 18 un corteo di citta-' 
dini muovcrd da piazza del Popolo 
verso il monumento ai caduti. 

Un riuscito convegno 

contadinidel Vibonese 
'. - v- . ' . -

' . - • ' . ' ^ ' " 

' "J * , 

per nuovi contratti 
ihiesta dall'Alleanza 

Contadini della Marsica 

Una conferenza 
per I'agricoltura 

AVEZZANO, 12 
fSiamo lietl di pubblicare la 
Itera che il presidente della 
leanza del contadini della 
irsica ha inviato all'on. Fer-
ri-Aggradi, Ministro della 
ricoltura. In essa viene de-

inciata energicamente la re-
jnsabilita che la dc ed i suoi 

^verni porta no della grave cri-
i cui si dibatte l'agncoltura 
arsicana. 
• Oonorevole Ministro, 
Ella — ci risulta — conosce 

[Fucino piu per le immaymi 
di esso Le hancc tracemto 

lirigenti dell'Ente di Riforma 
per la reale situazione in 

|i sono drammaticamente evi-
iti i segni di una crisi nel 
idro della quale sono inevi-
Mi, anche, delle esplosioni 

ki contadini della zona il cui 
)uono, talvolta e arrivato an

al suo orecchio. 
Jui, nel Fucino. per diretta 

sponsabilita della politica go-
lativa. una serie di proble-
non hanno mai trovato so-

ione sul piano della colla-
razione (sempre richiesta) 

la Direzione dell'Ente Fu-
lo e i contadini interes^ati 
kmite le loro organizzazioni: 
| i problcmi. invece, si sono 

lpre posti in termini di agi-
tione. di scontro, di lotta. 
^i riserviamo di farle avcre 

piu ampia e precisa docu-
fcntazione intorno a questo 
stro assunto. ma in via del 
Jto prcliminare Le vogliamo 
ire solo qualche caso 
Scco qui: — Si trattava di 

jtborare un piano generate di 
liflca e c'e voluta Vagitazione 

arrivare a cio. ma ora che 
Piano c'e (pcrlomeno cost 

(assicura) non si fa nulla, da 
li, per realizzarlo: — si 

jrttava di fare gli implant! di 
igazione e e'e voluta la lot-
per vedere gli impianti al-

»no per un certo numero di 
ma attualmcntc i con-

inl sono costretti a spende-

re sommc enormi perche quegli 
impianti non sono in funzione; 
— e'e voluta la lotta <e che 
lotta!) per evitare il danno>o 
ridimensionamento delle csten-
sioni da coltivarc a bietola e 
per imporre un nuovo zucche-
rificio nel Fucino, ma e acca-
duto che alia bieticoltura non 
viene dato ncssun aiuto e che 
lo zuccherificio di Celano e ti-
nito nolle niani di un privato 

— C*e voluta poi la lotta per 
arrivare al riscatto delle azio-
ni private dello zucchenncio di 
Celano, ma a tutt'oggi TEntc 
Fucino non e in grado di di
re come e andaUi concreta-
rnentc avanti 1'operazione di 
riscatto per garantire a questa 
industria una gestioue demo-
cratica e una funzione .mti-
monopolistica: — c*e volut.-. Li 
lotta per dare una soluzior.t' 
adecuata alia grave ens: delle 
piitate. 

Tralascsamo altre considera-
zioni e ci fermiamo solo a quel
le di cui sopra per richiamare. 
onorevole ministro. la Sua at-
tenzione sulla assoluta neces-
sita: 1) di convocare una Con
ferenza Agraria del Fucino che 
metta a fuoco tutti i probie-
mi della zona in rapporto alia 
cconomia della rcgior.e e del 
paese; 2> di pagare immediat.i-
mente ai contadini tutte le pa-
tate ritirate dall'Ente Fucino e 
cio anche in considcr.izione del 
fntto che, proprio in questo 
momento. l'azienda contadina 
ha bisogno di disponibilita fl-
nanziane per tenere dietro a 
tutti gli investimenti di cam
pagna che qui. purtroppo sono 
ancorn notevoli. Certi di ave
re dalla S.V. 111.ma. Onorevole 
Ministro. tutta la conslderazio-
ne che questi brevi richiami si-
curamente Le suggeriranno, 
Rradisca i saluti piu distinti -. 
Firmato: Romolo Liberate pre-
sidente dell'AUeanza contadini 
della Marsica. 

Dal nostro corrispondente 
CATANZARO. 12. 

Un interessante convegno sui 
problemi agrari ha avuto luogo 
a Vibo Valentia nei locali del 
cinema Moderno. alia presen-
za di centinaia di contadini 
giunti da tutti i comuni della 
zona. II convegno, indetto dal 
Comitato di zona del PCI del 
Vibonese, mirava soprattutto a 
fare il punto dell'attuale situa
zione nelle campagne ralabresi 
e porre la prospcttiva di lotta 
per risolvere l'aericoltura re
gionale. 

Alia presidenza del conve
gno. tra gli altri, erano i com-
nagni on. Miceli, Paolo Ci-
nanni, segretario della Fede
razione, Francesco Meliti, re-
sponsabile di zona del PCI, 
Barbieri. segretario della Ca
mera del Lavoro. il prof. Ca-
vallaro del Comitato cittadlno 
di Vibo e Vincenzo Campitelli 
segretario della sezione centro 
di Vibo La relazione introdut-
tiva. alia quale hanno fatto 
seguito numerosi interventi. e 
stata tenuta dal compagno 
prof. Cavallaro. mentre le con
clusion! sono state tratte dal 
compagno on. Gennaro Micelt, 
vice presidente del gruppo co
munista alia Camera. 

Cio che b uscito con chia-
rezza e che alia posizione con-
servatrice del governo. che 
vuole pcrpetuare le attuali con-
di7ioni di di=scsto economico 
c di decadimento soc'.ale delle 
campagne. si contrappone la 
nosizione dei comunisti. che 
hanno presentato una proposta 
in Parlamento sin dal 31 gen-
naio»1964, in virtu della quale 
tutte le terre del Mezzogiomo. 
<;oggette a contratto. p?«sanc 
immediatamento in enflteusi 
agli attuali coltlvatori ccn ca-
noni n̂ >n suneriori alia meta 
di ouelii stahiliti d^ll" <*om-
missioni nrovinciali deirafTUto. 
con il diritto del cr.ltivatore 
di diventare subito mono oro-
nrietario a mezzo della affran 
cazione. 

In particolare e stata chtestn 
una nuova lepee che di«ciphni 
tutti i contratti esisterti; che 
ai coloni insediati sul nudo 
terreno siano aumentati del 5 
per cento del prodotto le at
tuali quote di riparto e sia 
nbolita la concessione spoarata 
del suolo dal soorasuolo Per 
i coloni insediati sui terreni 
arborati" siano aumentate le 
ouote attuali di rioarto non 
Infrriore al 20 o al 10 per centc 
della parte padronale. 

Antonio Gigliotti 

Terni: braccio di ferro 

fra DC e alleati 

Corsaalle 
i 

poltrone 
Dal nostro corrispondente 

TERNI, 12. 
« La Camera di commercio 
di Terni e da due mesi sen-
za presidente; si preannun-
ciano cambi della guardia al-
l 'lstituto autonomo delle ca
se popolari ed alia Cassa di 
Risparmio. Tutto questo si e 
determinato per una riacce-
sa, sfrenata corsa alle poltro
ne, per le spartizioni dei po-
sti di sottogoverno da parte 
dei partit i di centro-sinistra. 

Sicche, organismi vitsli 
languiscono, costretti alia 
normale amministrazione, 
privi addiri t tura di dirigenti 
effettivi. 

Assurdo, insostenibile il 
caso della Camera di com
mercio. Dal 7 di aprile, il 
comm. Antonio Garnero, ha 
rassegnato le dimissioni, ma 
il ministro preposto alia no-
mina del nuovo presidente 
neppure si e pronunciato sul-
l'accettazione o meno delle 
dimissioni di Garnero. 

Eppure, il ministero co
nosce una interrogazione 
comunista con la quale si 
chiedeva di revocare il man-
dato di Presidente della ca
mera di commercio al nota-
bile d.c. Garnero a seguito 
di quanto era emerso nello 
scandalo Mastrella, tenendo 
conto che nei suoi confronti 
la sentenza del tribunale si 
esprimeva duramente. 

Ora che il congres"so d.c. 
di Terni, nel quale e'e stata 
una affermazione fanfania-
na ha imposto al Garnero le 
dimissioni il governo non ri-
sponde. 

In questo vuoto si sono in-
serite.vle lotte" di corrente, 
prima tra DC e PSI dato 
che quest 'ultimo partito ne 
richiedeva la presidenza va-
namente; poi, allMnterno del
la DC. Oggi si fanno due no-
mi, quello dell 'attuale presi
dente della cassa di Rispar
mio, il fanfaniano dott. Mal-
vetani e quella del ' cOnsi-
gliere provinciale, il doroteo 
dott. Alcini. 

C'e una specie di braccio 
di ferro tra la DC di Terni 
che sostiene il fanfaniano ed 
indubbiamente piu valente 
tecnicq di aspetti economici, 
e la direzione nazionale d .c , 
che soitiefre il* dolrtteo. Con-
clusiohe, la Ca'ifl^ra di com
mercio e senza • dirigente. 
Questo fatto scandaloso ha 
comunque mosso gli appetiti 
di alcuni personaggi 

La candidature di Malve-
tani alia Camera di commer
cio ripropone al tempo stes-
so quella a presidente della 
Camera di Commercio, posto 
che do'vrebbe essere acquisi-
to dall 'attuale vice presiden
te, il socialdemocratico avvo-
cato Sbaraglini. II PSI pun-
ta ormai sull 'IACP. In que
sto Ente la situazione e ab-
bastanza fluida e, t an to .d i -
scussa: il presidente e i l ' d r . 
Ido Carnevali, segretario pro
vinciale della DC e vice pre
sidente e ex segretario pro
vinciale del PSDI Sergio Al-
basini. II primo dovrebbe 
rassegnare l e dimissioni 
< coerentemente > col suo di-
scorso rivolto al congresso 
d.c. in cui ha affermato che 
i dirigenti e membri delFese-
cutivo del parti to non pote-
vano rivestire incarichi pub-
blici. 

Albasini se ne dovra anda-
re subito, dopo la condanna 
per la bisca clandestina. 

La candidatura del PSI sa-
rebbe quella dell'ex segreta
rio del PSI Galigani. Ai re-
pubblicani non sappiamo in

vece cosa tocchera; forse la 
presidenza dell 'Ente del tu-
rismo, dato che il democri 
stiano prof. Rinaldi non a 
spira a starci ancora, tenen
do conto che il ministro Co
rona non consente nulla. 

I comunisti non rivendica 
no candidature, ma soltanto 
una cosa: •a funzionalita di 
tutti questi organismi e sen
za illusione chiedono un piz-
zico di democraticita nella 
elezione di coloro che do-
vranno dirigere organismi 
tanto importanti. 

Alberto Provantini 

II 20° cmniversario dell'eccidio di Niccioleta 

Le raffiche 

dei nazisti 
trucidarono 

La medaglia d'oro Norma PratelH Pasenti 

83 minatori maremmani 
Reggio Calabria 

Fontana - boom 
alPasciutto 

L'inutile «opera del regime» voluta dai dc b costata sei milioni ma 
finora e servita solamente come spartitraffico — Sara demolita? 

La fontana « monumenta le» in un pannello satirico esposto lo scorso anno alia festa 
dell'« Unita » e realizzato dal compagno prof. Enzo Caridi 

REGGIO CALABRIA, 12. 
La fontana « monumenta

le ». voluta ' nei tempi del 
« miracolo economico > dal-
ramministrazione comunale 
dc del tempo e costata alia 
Cassa per il Mezzogiorno ol-
tre 6 milioni di lire, t ra alcu
ni mesi sara, forse. abbat tuta 
a cura deU'attiiale ammini
strazione democristiana. 

L'unico ostacolo sembra 
sia una certa divisione tra 
la maggioranza dc : c'e chi 
vuole subito e chi, invece, 
dopo la data delle elezioni 
per il r innovo del Consiglio 
comunale. Comprendiamo 
benissimo la diflicolta della 
scelta ma-., qualsiasi data si 
stabilisca, c a tutt i chiarn 
che l'opera del « reg ime > 
non meri ta altra fine per il 
modo come e stata concepita. 
piu ancora per il luogo dove 
e stata collocata. 

Gli enormi getti d'acquu 
che avrebbero dovtito incro-
ciarsi nella vaschetta supe-
riore e ricadere. a cascatelle, 
in quella inferiore non sono 
mai potuti entrare in funzio
ne perche l'acqua, spinta dal 
vento mutevole ma sempre 
presente nella zona, andava 
ovunque meno che nella va-
sca e sottoponeva quanti si 
recavano o provenivano dalla 
stazione lido ad una repen-
tina pioggia. 

L'impossibilita di giungere 
a qualsiasi modifica ha reso 
inutile e ridicola l 'opera sin 
dal suo completamento per 
cui e stata utilizzata sola
mente come colonnina spar
titraffico. 

Un po' troppo cara: ne 
conveniamo. Ed e giusto che 
in tempi di * sfavorevole > 
congiuntura si faccia, in tutta 
fretta scomparire il simbolo 

Carpino (Foggia) . 

Condannato 
il sindaco 

democristiano 
FOGGIA,' 12. 

II sindaco democristiano di 
Carpino, piccolo centro del 
Gargano. Antonio Corleone. 
e stato condannato a quat t ro 
mesi di reclusione. essendo 
stato riconosciuto colpevolc 
del reato di abuso di potere. 

Giorni or sono. in un no
stro servizio. ci oceupammo 
della corruzione esistente 
neH'amministrazione comu
nale di Carpino. Il sindaco. 
coadiuvato dal segretario po
litico del suo parti to. dottor 
Esposito. presidente dell 'Eca 
e giudice conciliatore. aveva 
messo in atto una politica di 
piena discriminazione. di fa
voritism i 

Per i bandi di un concorsn 
a guardia campestre, egli e-
stato finalmente colto con le 
mani nel sacco e rinviato a 
giudizio e ora condannato A 
tanto si e giunti per lo sde-
gno popolare ed anche per
che la cosa era stata portata 
in Parlamento con una in-
terpellanza del compagno 
Conte. La giunta democri
stiana deve ora sentire il do-
vere politico e morale di 
dimettersi . 

Condannata infatti e tutta 
la DC. II dott. Esposito che 
ha sentito la sensibilita di 
dimettersi da segretario della 
sezione e da presidente del
l'Eca, non pud rimanere alia 

Nel Grossetano 

Impianto di 
per prodotti 

raccolta 
agricoli 

La necessita di costruirlo § stata unanime-
mente riconosciuta nel corso di un convegno 

svoltosi ieri nel capoluogo 

Dal nostro corrispondente SSSSSTtSS»Wi1»SSSialJI,l 
del Comune d GROSSETO. 12 

Questa nmttina si e svolto al
ia sala - Eden - Tannuncialo 
convegno sullo svUuppo delle 
colture speciahzzate in agn-
coltura. promosso dall'Arnmin:-
strazione provinciale e I'Am-
ministrazione comunale. in col-
laborazione con l'lspcttorato 
provinciale deH*agricoltura. 

Vi hanno partccipato. oltre 
agli enti promotoru rappresen-
tanti e dirigenti dell'Ente Ma-
rcmnu del Consorzio bonifica, 
deU'Ordine agronomo. della 
Camera di commercio. della 
Coltivatori dirctti. del Consor
zio ortofrutticolo di Follonica, 
della Lega provinciale delle 
cooperative, dei partiti pohticl, 
sindocati di categoria aderenti 
alia Cgil. il compagno Emo Bo-
nifazi segretario dell'Alleanza 
dei contadini e il prof. Pelle
grini dell'Ufflcio interregiona-
le per il commercio con l'este-
ro di Pisa. 

E" stato da tutti unanimamen-
te riconosciuta la necessita di 
arrivare. quanto prima, alia co-
struzione di un impianto di rac
colta e di conservazione del pro
dotti ortofrutticoli, per 11 cui 
progetto generate • sono state 

carica di giudice conciliatore.stanziate -notevoli somme di 

provinciale e 
Grosseto. 

Per raggiungere questo obiet-
tivo e necessana naturalmen-
te una fattiva collaborazione 
e partecipazione degli enti lo
cali. dei pui importanti enti 
economici della provincia (Con 
sorzio agrario. cooperative, En
te Maremma, Camera di com
mercio ecc> oltre, naturalmen-
te. dello Stato. 

Positive ci sembrj quindl. 
che tutti i convenuti abbiano 
mostrato una unita di intenti 
che se aiutata e sviluppata. por-
tera certamente alia realizza-
zione di questa importante 
opera. 

Per domenica mattina. Intan-
to. e annunciato un convegno 
comunale - per lo sviluppo e la 
valorizzazione della economia 
agricola - indetto daH'Ammini-
strazlone comunale di Grosseto 
che si riall.iccia al problem* 
della partecipazione degli enti 
locali alio sviluppo economico 
e sociale deU'agricoltura e che 
dimostra con quanto volonta e 
serieta le due amministrazioni 
democratiche intendono proce-
dcre in questo Importante set-
tore economico 

g.f. 

di troppo allegre amministra
zioni. 

Un architetto, in vena dl 
nuove trovate, avrebbe pro-
posto al luogo del « t reppie-
di > una sfera. Ma, visto che 
ci siamo. non sarebbe, forse, 
meglio colmare di terra la 
vasca ed allargare, cosi, la 
sede stradale adeguandola al 
sempre crescente traffico au -
tomobilistico? 

Poggibonsi: 
sciopero di 
metallurgici 

SIENA, 12. ^ 
Gli operai metalmeccanici 

di Poggibonsi in questi ulti-
mi giorni hanno nuovamente 
scioperato ed hanno manife-
stato per le vie del paese 
intensificando la loro azione 
nei confronti delle aziende 
che si ostinano a negare la 
t rat tat iva sindacale sui pre-
mi di produzione e sul loro 
collegamento al rendimento 
di lavoro. 

Mentre nei prossimi giorni 
continuera l'intensa azione 
sindacale all ' interno delle 
aziende con ripetute interru-
zioni del lavoro. le segreterie 
provincial! della Cgil e della 
Cisl hanno sottolineato il va
lore generale della lotta de ; 
metallurgici poggibonsesi dal 
punto di vista della contrat-
tazione articolata e quindi la 
necessita di al largare la gran-
de azione di solidarieta e dl 
lotta gia in corso a Poggi
bonsi a tutta la Valdelsa. 

A tale proposito e stato 
pubblicato un manifesto in 
cui si denuncia la volonta 
degli industrial! ' di far pa
gare le spese della congiun
tura sfavorevole ai lavora-
tori e di annullare i diritti 
conquistati con dure lotte 
dalla clasje operaia. e si fa 
appello alia solidarieta di 
tutti i Iavoratori interessati 
a respingere la linea padro
nale. ad a fife rm a re il potere 
dei sindacati all ' interno delle 
aziende, ad uno sviluppo eco
nomico e sociale che garan-
tisca la piena occupazione e 
un alto tenore di vita. 

L'appello si chiude invi-
tando a sostenere economi-
camente gli operai di Poggi-
bonzi che hanno perduto nu-
merose giornate lavorative. 
sottoscrivendo con un contri-
buto in denaro da versarsi 
sul conto corrente del Monte 
dei Paschi di Siena n. 10613. 

Domani la strage sara rievocata a Castelnuovo 
Val di Cecina nel corso di una solenne manife
stazione organizzata dalla Resistenza toscana 

Nostro servizio 
MASSA MARITT.. 12. 

Yenti anni sono passati 
dall'efferato eccidio nazi-
fascista di Niccioleta dove 
persero la vita 83 minatori, 
ma nessuno ha dimenticuto 
quelle tcrribili giornate: 
tutti ricordano, con racca-
pricciantc sgomento, la fc-
rocia della belva nazista. 
abbattutasi con inaudita 
violenza nella nostra pro
vincia proprio nello stesso 
giorno in cui Grosseto ve-
niva liberata dai partigiani. 

Mentre, infatti, il crcpi-
tio delle mitragliatrici ri-
suonava funesto in una 
gola della Val di Cecina 
trucidando 77 minatori, i 
cittadini grossctani csulta-
vuno festosi in ogni via, in 
ogni quartiere della cittd 
liberata. 

Era Valba del 14 giugno 
1944, I'alba di un nuovo 
giorno. piii bello c piu ra-
dioso, che gli eroic'i mina
tori avevano, con il loro 
coraggio e la loro fermez-
za, anticiputo a mai non 
vidcro. 

Tutto si svolsc con ag-
ghiacciantc freddczza ed 
cstrcma rapiditd. II 9 giu
gno i partigiani avevano 
libcrato Niccioleta, senza 
una vittima c senza aver 
sparato un colpo. 

Spie all'opera 
/ minatori, d'intesa con 

il comando partigiano del
la zona, iniziarono dei tur-
ni per la difesa degli im
pianti minerari, perche si 
aveva notizia che, nella 
loro ritirata, i tedeschi cer-
cavano di far saltare tutti 
gli impianti industriali che 
trovavano sul loro cam-
mino. 

Fu cost che spie fascistc 
riuscirono ad impadronirsi 
dell'clenco di tutti i mina
tori impiegati in questi tur-
ni o lo consegnarono ad un 
comando SS che aveva 
sede a Pian di Mucini, a 
pochi chilometri da Niccio-
letu. Non un minuto fu 
fatto trascorrere e la mat
tina del 13 giugno SS te
deschi e fascisti italiani, 
comandati dal ten. Scholl, 
raggiunsero il tranquillo 
villaggio minerario, strin-
gendolo d'assedio. Nelle 
colline sovrastanti il pae
se erano stati piazzati mi-
traglierc e mortal, mentre 
gli abitanti venivano but-
tati giii dal letto al suon 
degli spari delle mitra
gliatrici. • 

Ogni casa fu perquisita 
da cima a fondo c gli uomi-
m renncro - spinti nella 
piazza centrale del villag
gio. Radunati tutti di fron-
tc alio spaccio aziendale 
furono divisi in gruppi. da 
una parte i minatori com-
presi negli elenchi, dall'al-
tra gli anziani. 

Ettore Sargentini con i 
figli Aldo c Alizzardo, Bru
no Barabissi, Rinaldo Baf-
fctti c Antonio Ghigi indi-
cati in un altro elenco ven-
nero scparati da tutti c 
spinti dentro lo spaccio. 
lvi furono interrogati, mi-
nacciati c - torturati: ma 
non una parola usci dalle 
loro bocche. Ebbe cosi ini-
zio il massacro: spinti uno 
per uno dietro una piazza 
poco vicina alio spaccio 
rennero falcidiati da mi
tragliatrici naziste. 

.Tutti gli altri furono dap-
prima rinchiusi in un rifu-
gio antiaereo cd all'imbru-
nire. • caricati su ' alcuni 
autocarri. vennero traspor-
tati a Castelnuovo ed ivi 
rinchiusi in un teatro. 

Dopo ore di drammatica 
attesa, vissute nella com-
plcta ignoranza della fine 
che li attendeva (avevano 
loro detto che li avrebbero 
inviati in campi di lavoro 
c di concentramento in 
Germania), fu dato il per-
messo ad un capo fascista 
(uno dei corresponsabili 
della strage) di liberarne 
alcuni di suo gradimento; 
alle 19 il gruppo destinato 
alia carneficina fu fatto 
uscire dal teatro ed avvia' 
to in una trlncea prcsso 
la centrale di Castelnuovo. 
Due mitragliatrici, piazza-
tc su due punti dominanli 
della conca, crepitarono al-
I'impazzata, ' lasciando sul 
campo 77 vittime, cadute 

senza un grido di lamento, 
ne una imprecazionc. 

Tra quelli rimasti, 21 
giovani furono deportati in 
Germania ed altri, i piu 
anziani, lasciati in libcrtd. 

Si corn pi cosi una delle 
piii grossc stragi della lotta 
antifascista che colpi, qui, 
il nucleo piu grosso della 
classe operaia maremma-
?!«: i minatori. Quella clas
se operaia che e stata ani-
matricc e nerbo insostitui-
bile della lotta partigiana 
c della resistenza italiana. 
Da allora s'intensifico la 
lotta dei partigiani e di-
venne senza quartiere per 
snidare ed abbattcre la 
bestia nazista c libcrarc 
tutta la Maremma. 

Di questa lotta rimane 
fulgido esempio, accanto 
alle 4 medaglic d'argento 
alia memoria cd alle 3 a 
viventi. la medaglia d'oro 
al V.M. Norma Parenti 
Prutclli. * Giovanc sposa e 
madrc, fra le stragi c le 
persecuzioni, mentre sul 
litorale maremmano infie-
riva la rabbin tedesca e 
fascista, non accordo ripo-
so al suo corpo ne piego 
la sua volonta di soccorri-
tricc, di animatricc> di com-
battcnte e di martirc. 

«Diede alle vittime la 
sepoltura vietata, provvide 
ospitalitd ai fuggiaschi, ti-
bertd e salvezza ai prigio-
nieri, munizioni e riueri ai 
partigiani, e nei giorni del 
terrore, quando la paura 
chiudeva tutte le porte e 
faceva deserte le strode, 
con I'esempio di una intre-
pida pietd dono coraggio ai 
timorosi e accrebbe auda-
cia ai forti. Nella notte del 
22 giugno, tratta fuori dal
la sua casa, martoriata 
dalla fcroce bestialitd dei 
suoi carnefici, spiro subli-
???e offerta alia Patria, 
I'anima generosa ». 

Norma Parenti e una 
delle 16 medaglic d'oro 
concesse alle donne d'lta-
lia ed una delle due con
cesse in Toscana. 

Questi fatti saranno ri
cordati con solcnnitd il 14 
giugno da una manifesta
zione della Resistenza to
scana che avrd luogo a Ca
stelnuovo Val di Cecina 
con un pellegrinaggio ed 
una messa al cippo posto 
sul luogo della strage dei 
77 minatori e lo scopri-
mento di una lapide ricor-
do nella sede municipale 
con un discorso commemo-
rativo dell'on. Mauro To-
gnoni. La manifestazione 
proseguird a Massa Marit-
tima dove delegazioni e«te-
re, autoritd e dei membri 
del Consiglio regionale to-
scano della Resistenza sa~ 
ranno ricevuti nel palazzo 
municipale. 

Scudo alia miniera 
Dopo il concentramento 

. dei partecipanti c la com-
< posizione di un corteo per 
. rendere omaggio alle torn-
. be dei partigiani caduti ed 
alia lapide posta a ricordo 
degli 83 minatori a A'tccto-

• leta. verrd scoperto un mo
numento ai caduti del ba~ 

• cino minerario sul • colie 
• del « poggio » che sovrasta 

Massa Marittima. L'opera 
ie dello scultore Nando 
. Dunchi di Carrara ed e 
composta da tre grandi fi
gure di minatori che • con 
il loro petto fanno scudo 
all'ingresso della miniera. 

-1 discorsi commemorati-
vi saranno tenuti dall'av-
vocato Alfredo Merlini, me
daglia di bronzo al V.M., 
gia del Comando della di
visione <Arezzo»; dal se-
natore Rcmo Scappini, gia 
presidente del C.L.N, del
la Liguria; dal dott. Enzo 
Enriques Aonoleffr, vice 
sindaco di Firenze e pre
sidente del Consiglio regio
nale toscano della Resi
stenza. 

Nell' occasione si terrd 
una riunione pubblica del 
Consiglio della Resistenza, 
con un discorso informati-
vo «sulla Resistenza in 
provincia di Grosseto cd 
il contributo dato dai Ia
voratori delle zone minc-
rarie della Maremma » che • 
sard tenuto dall'avv. Fran
cesco Chioccon. 

Giovanni Finetti 


