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II rapporto di Libngo al Comitato centraleJiapertosi ieri 
'->» • • . i • 

• • • ' , ' - • ' '• • . ' . ' . . 

viadi 
nuova 

crisi politica 

Un grave lutto per il Partito 
l'antifascismo, il movimentb della pace 

Siamo pronti a discutere e a far avan-
zare le prospettive di un incontro con 
i cattolici per costruire una societa 
nuova - Risposta a Saragat, a Nenni 
e a Lombardi sul problema dell'unita 
del movimento socialista - Le propo-
ste dei comunisti agli elettori per la 
prossima consultazione elettorale 

morto Velio 
II vice-presidente del gruppo senatoriale comunista e segretario 

generate del Movimento della pace si e spento ieri sera a Roma 

per una grave malattia 

II Comitato centrale e la 
Commissione centrale dl 
controllo del PCI hanno' 
iniziato Ieri pomertggio i 
lavorl della loro sessione, 
che . proseguiranno -nelle 
giornato, di oggi e di do-
manL . . . 
- La seduta di ieri e stata 

interamente occupata dal-
la lettura del rapporto del 
segretario generate com
pagno Luigl Longo sul 
primo punto all'o.d.g.: <Le 
elezioni amministrative e 
la lotta dei coraunisti per 
una nuova maggioranza 
democratica >. Ne . diamo 
qui di seguito 11 testo: , 

1 
La nostra riunione del 

}C.C. e della C.C.C. si apre 
[quando, nonostante i ten-
itativi delle ultime ore di 
j< chiarire > la ^situazione, 
[essa permane piu che mai 
(equivoca e confusa. La da-
Ita delle elezioni ammini-
(strative e stata ormai ir-
[revocabilmente fissata per 
111 22 del prossimo novem-
Ibre. E* stato questo un 

50.000 

elettorali 
oll'Unitd 

Prosegue con slancio 
la campagna per la rac 
colU del 5t.H0 ab-
bonamenti elettorali al-
l'Unita. Qaelli perve-
•nti ieri sono: Frosino-
ne 15; Roma 6; Caserta 
47; Crotone 33; Perugia 
83; Firenxe 267; Foggia 
12; Milano 33; Modena 
136; Ravenna 4t; Reg-
gi« Emilia 277; Padova 
44; Udine 7; Alessan
dria 17; BielU 11; Ver-
ceHi 2f; Genova 165; 
Ferrara 9; Bologna 133. 

Gli abbonamenti elet
torali sono ' la forma di 
propaganda piu continua 
ed efficace. Destinati ai 
lavoratori che oon leg-
gono VUnlta o la leggono 
soltanto la domenica. alle 
localita dove l'Unita non 
arriva o arriva in nume-
ro limitato di copie. ai lo-
cali pubblici, gli abbona
menti elettorali ci per-
mettono di awicinare de
cine. e decine di migliaia 
di cittadinl, di conquista-
re nuovi lettori al giorna-
le. nuovi voti al Partito. 

< Sottoscrivete e fate 
sottoscrivere gli abbo
namenti elettorali. , 

PIUr LlHTORl DELL'UNI-
T A \ PIU' VOTI A l PCI 

PIU' ABBONAMENTI 
ELETTORALI, PIU' VOTI 
ALPCl 

grande successo democra-
tico dell'azione -politica 
svolta dal nostro partito. I 
compagni sanno che-non e 
stato facile strapparlo. Mol-
te force • premevano per 
rinviare questa scadenza 
costituzionale. Molti - espe-
dienti sono stati escogitati 
per tentare, ih un modo o 
nell'aUro, di non farle. Ma 
non hanno avuto successo. 
Sotto la pressione ' delle 
masse e l'azione parlamen-
tare dei nostri deputati, il 
governo e stato costretto a 
convocare i comizi eletto-
ralL Ha sentito che sareb-
be stato peggio per lui, 
sfuggire al . dibattito, di 
fronte al corpo elettorale, 
delle grosse question! > di 
politica interna e di poli
tica internazionale che 
stanno oggi di fronte alia 
opinione pubblica italiana. 
Ma la decisione presa. se 
ha posto un punto fermo 

'alia questione delle elezio
ni, non ha perd portato ne 
chiarezza, ne stabilita. alia 

' situazione politica genera
le. Questa e caratterizzata 
da profondi contrasti • che 
dividono la democrazia cri-
stiana,. e questa dai suoi 
alleati governativi. 

La d.c. e uscita dal suo 
congresso dell'EUR formal-
mente unita, ma, • sostan-
zialmente divisa come non 
mai. Dopo - settimane di 
trattative e di mercanteg-
giamenti tra le varie cor-
renti, essa e riuscita a con-
cludere formalmente il suo 
congresso, • dandosi per6 
una direzione di minoran-
za. Su tre questioni: Segre
tario del Partito, Direzio
ne, impegno programmatic 
co, che, pur rappresentan-
do momenti diversi, devo-
no costituire perd una 
espressione unitaria degli 
orientamenti di un partito, 
il Consiglio nazionale del
la d.c. si e espresso con tre 
maggioranze diversamen-
te qualificate. La prova piu 
eloquente. questa, che la 
d.c, dopo il suo congresso 
nazionale, non ha una linea 
politica, non ha una mag
gioranza definita, non ha 
una direzione che sia chia-
ra ' espressione della sua 
volonta. O meglio. ha una 
linea politica di involuzio* 
ne e di conservazione so-
ciale che non osa esprimer-
si in precise prese di posi-
zione e di responsabilita. 
Lo si e visto nella votazio 
ne al Senato sul decreto 
per 1'IGE, che costituiva il 
cardine di tutta la politica 
anticongiunturale del cen-
tro-sinistra, e che e stato 
bocciato per l'assenza e il 
voto contrario di parla-
mentari democristiani. Lo 
si e visto nel rifiuto di 
trarre le conseguenze po-
litiche di quella bocciatu-
ra. dando le dimissioni del 
governo. Saragat per qual-
che giorno ha minacciato 
di mandare tutto all'aria 
se. dalla formazione della 
direzione democristiana, 
non apparivano garanzie 

che questa sarebbe rimasta 
fedele alia politica di cen-
tro-sinistra. Quelle garanzie 
non sono venute, e Sara-

(Scgue a pagina 5) 

Moro al Parlamento solo la prossima settimana 

1/ governo rinvia la 

Alle interrogaztoni del PCI e del PSIUP se ne i aggiunta ieri tma del FSI 
Le proposte del partiti tdaipU SHlfa procedure per accertare I'impedi-

: : mento — Un dlscorso di Saragat: niente crisi. 

II governo rlspondera entro 
la prossima settimana, proba-
bilmente mercoledl o giovedi, 
alle interrogazioni presentate 
sul problema della Presidenza 
della Repubblica. Lo ha di-
cbiarato ieri sera al termine 
della seduta a Montecitorio, il 
ministro Scaglia. 
. Le interrogazioni > intanto 

— dopo quella presentata dal 
PCI e quella presentata dal 
PSIUP — sono diventate tre 
con la presentazione, ieri, di 
un documento del PSL L'in-
terrogazione chiede di cono-
scere «1'opinione e gli inten-
dimenti del governo in ordine 

alia situazione esistente alia 
Presidenza della Repubblica e 
all'applicazione dell'articolo 86 
della Costituzione». II primo 
firmatario e il capo-gruppo 
Ferri, il secondo e Ballardihi 
della sinistra. Prima di pren-
dere questa decisione, i socia
list! si erano consultati ieri 
mattina — in sede di < comita
to di coordinamento • — con 
gli altri capi-gruppo della mag
gioranza. Ferri aveva detto che 
il PSI riteneva opportuno che 
una voce della maggioranza si 
facesse sentire in aula in sede 
di replica alia risposta che il 
governo dara sulla questione 

Senato 

Un Mediterraneo 
- ^ * * -: . - . - . : > - " - * » • • - * .* 

senza H 
chiede il PCI 

Iniziato il dibattito sulla ratifica del trattato di 
Mosca": Ampio intervento del compagno Gialiano 
Pajetta • SotteliReata da Gomez D'Ayala la gravrti 

del veto sella legge per H6E 

II Senato ha iniziato ieri la 
discussione del disegno di legge. 
gia approvato dalla Camera, per 
la ratifica del trattato di Mosca 
(5 agosto 1963). che vieta gli 
esperimenli nucleari nell'atmo-
sfera. nello spazio cosiaico e ne-
gli spazi subacquei. 

Annunciando il voto favore-
vole del gruppo comunista. ha 
svolto un ampio intervento sui 
temi piu attuali della politica 
e s t e r a . i l compagno Giuliano 
PAJETTA. - N o i comunisti ita-
liani — egli ha detto — annet-
tiamo un grande. sostanziale va-
lore positivo al trattato di Mo
sca (come dimostra, fra 1'altro. 

ELEZIONI 

Le liste 

del PCI 

a Roma 

e nel Lazio 

A pag. 4 :o:J" 

la polemica con 1 compagni ci-
nesi che stiamo conducendo con 
franchezza e con chiarezza). Ma 
il trattato e stato flrmato piu di 
un anno fa. Dobbiamo chiedercL 
percid: da allora. il nostro go
verno si e mosso nello spirito 
di questo accordo? Purtroppo. 
non e in questa direzione che 
esso ha. finora. operato -. 

Pajetta. a questo punto. ha ri-
cordato Tatteggiamento assun-
to dal governo italiano nell'ago-
sto scorso. in occastone della 
grave crisi del golfo del Ton-
rhino. Questa infelice solida-
rieta con i gravissimi e irre-
sponsabili atti cOmpiuti - dai 
gruppi piu aggressivi dell'im-
perialismo americano (peraltro 
autorevolmente contestati an-

che negli USA) aiutano dawero 
la causa della distensione e 
della pace? Evidentemente, no. 
Occorre quindi una iniziativa 
attiva, autonoma del nostro pae-
se in politica estera. 

Proprio la recente polemica 
fra Goldwater e Johnson — ha 
proseguito il senatore comuni
sta — ha fatto apparire evi-
dente la gravita del pericolo di 
una eventuale concentrazione 
nelle mani di determinati co-
mandi militari del potere da 
cui dipende il diritto di vita e 
di morte su centinaia di milioni 
di persone e. forse, sulla umanl-
ta intera. • II governo -italiano 

(Segue in ultima pagmm) 

del Quirinale; Ferri aveva an-
che proposto che venisse pre
sentata una interrogazione fir-
mata dai quattro gruppi o 
quattro interrogazioni distin-
te. Scartate queste ipotesi, il 
PSI, come si era previsto, ha 
deciso di presehtare l'interro-
gazione. Non e escluso che al-
trettanto sara fatto ora dalla 
DC e forse dagli altri partiti 
alleati. 

A rispondere in aula mer
coledl o giovedi sara Moro. II 
presidente del Consiglio con
tinua a consultarsi con il « sup-
plente > Merzagora e con altri 
esperti costituzionalisti. Non 
ci sono indiscrezioni sulle in-
tenzioni del governo ma I'im-
pressione che si poteva rac-
cogliere ieri negli ambienti 
della maggioranza era che il 
governo e intenzionato a rin
viare nel tempo — almeno nel
la misura in cni gli riuscira — 
la questione del Quirinale. 
Questo del resto era quanto 
Nenni aveva riferito (stando 
alle indiscrezioni) anche alia 
Direzione socialista ieri 1'altro, 
dopo avere avuto un colloquio 
con Moro. A conferma delle 
intenzioni dilatorie del gover
no, si eitava poi ieri il fatto 
che al Comitato centrale del 
PSDI, sia Tanassi nella sua 
relatione che Saragat nel suo 
lungo discorso, avevano elu-
so l'argomento. Saragat si e 
limitato a dire: «Purtroppo 
questo periodo di tempo e 
stato turbato da un evento 
doloroso che ba rattristato tut 
to il paese, tutti i socialisti 
democratiei: la grave malattia 
del presidente Segni >. Sara
gat ha poi formulato i «voti 
piu ardentj di guarigione > per 
Segni. 

PWCBMJRE U n ^ ^ elemen 
to che e stato inteso come una 
volonta del governo (ma or 
mai anche della maggioranza, 
piu o meno rassegnata) di 
rinviare il problema del Qui
rinale il piu possibile, e un 
articolo della Voce repubbli-
cana nel quale si riferisce me-
ticolosamente su quanto si e 
detto nella riunione dei tre 
partiti laici di ieri 1'altro in 
materia di procedure per 
Teventuale dichiarazione di 
impedime..l3 del Capo dello 
Stato. La tesi fondamentale 
sulla quale si sarebbero tro-
vati d'accordo.i tre e che una 
cosa e lo stato di salute del 
Presidente Segni e nna cosa e 
questo stato di salute « non in 
se considerato ma in riferi-
mento alia possibilita che egli 
riprenda il pieno esercizio 
delle sue funzioni politiche c 
costitutjonali e alio spazio di 
tempo in cui rid si renderebbe 
eventualmente possibile ». Poi-
che bisogna distinguere fra 
€ momcnto privato e momento 

(Segue in ultima pagina) 

II Comitato Centrale e la 
Commissione Centrale di Con
trollo annunciano la morte in 
seguito ad una lungu e impla-
rabile malaltia del compagno 
Velio Spano, mcmbro del Co
mitato Centrale e senatore 
della Repubblica. Alia nioglie, 
compagna Nadia, alle figlie, 
ai familiari esprimono il cor-
doglio e la solidarieta frater-
na di tntto il Partito. 

La morte del compagno Ve
lio Spano e una ben grave e 
dolorosa perdita per il Par
tito: con lui scompare una li-
gura eminente di militant© co-. 
munuta, la cui vita, tutta spe-
sa al terrizio della caasa anti-
fascista e del sodelismo, re-

1 stera nella Moth' del _ nostro 
Partito e del tiovftnehto ope-
rato come esempio alio nuove 
generacioni di coraggio, di te-
nacia, di spirito di sacrificio 
e di intelligenia politica. . 

Nato a Teulada, nel Basso 
Sulds, nna delle zone piu po-
vera ed arretrate della Sarde-
gna, Velio Spano gia negli 
anni della prima giovinezza, a 
contatto con la dura real la che 
lo drcondava, a contatto con 
i minatori di Guspini, dove la 
sua famiglia viveva, opero 
quelle seelte che dovevano es-
•ere decisive per la sua vita. 

-1 minatori del Guspinese, sot-
toposti al brntale sfruttamento 
del capital© »forestiero», lo 

' portarono ' a ' individuare le 
. ragioni della arretratezza del
ta societa sarda, a risalire da 
questa comprensipne alia con-
danna di una societa fondata 
sullo sfruttamento dell'uomo 
suU'uomo, e dalla condanna 

Domani 

i funerali 
' I funerali del compagno Ve

lio Spano avranno luogo do
mani, venerdl. alle ore 16.30 
partendo dalla sede del Comi
tato Centrale del Partito, in 
via delle Botteghe Oscure, do
ve la salma sara esposta da 
domattina. • . • 

alia ribcllione, alia lolla, al-
' l'ingresso nel movimento ope-
raio organiezato e nella mili-
zia politica. 

Per questo, sollraendosi alle 
suggcslioni di un ambiente fa. 
miliare borghese, aderi giova-
nissimo alia sezione del Par
tito Socialista a Cagliari, dove 
si era trasferito per frequen-
tare il liceo; per questo di- -
venne fin da allora uno degli 
animatori e ' combattenti piu 
coraggiosi del fronte unico an-
tifascista, del quale facevano 
parte socialisti, sardisti e re-. 
pubblicani, uniti nella • lotta *' 
comune contro il fasctsmo, la 
cni.violenza antioperaia e anti-

. democratica aveva cominciato 
a mardfestarsi anche in Sar-
degna. :'•••'••• '- J •'•' •!• "•""•" -'•" 

A Roma, dove da Cagliari si 
reco per compiere gli studi 
universitari, nel contatto e nel
la amicizia con Antonio Gram-
sci, nel contatto con gli stu-
denti universitari, che coltivo 
per incarico del Partito, nelle 

rlotle contro le violenze fasci-
ste, la personalila di Spano 
ebbe modo di formarsi e com-
pletarsi. 
' L'isttnliva e generosa ribcl

lione ad una realta che con
sent iva il bestiale sfruttamen
to del minatore, alia prepoten-
za di chi tentava di soppri-
mere la liberta, diventa, nella 
esperienza romana, non sol-
tanto consapevolezza che il so-
dalistno e la condizione per 
cui si puo porre termine alio 
sfruttamento e si puo instau-
rare un regime di democrazia 
e di liberta; ma anche consa
pevolezza che al sorialismo 
non si puo giungere che con 
la lotta, in essa sacrificando 
ogni cosa di se stessi, in essa 
unendo le forze di tutti coloro 
che dalla organizzazione at-
tuale della sodela sono calin
stall e respinti. • ."' 

Qnesta piena consapevolezza 
consent! a Spano di affronla-
re con serenita il Tribunale 
spedale fascista ed il carcere, 
che snbi per cinque anni, fa-
cendone scuola di vita e com-
pletandovi la' sua formazione 
rivoluzionaria; gli - consent!, 

« Scambiati» per partigiani 

Sud-Vietnam: 180 civili 

uccisi do aerei USA 
L'errendo crimine ammesso dopo la denuncia di Hanoi 

SAIGON. 7 
Vn orribile massacro e stato 

commesso il 21 settembre scor
so a soli venti chilometri da 
Saigon, do una formazione di 
aerei americani • Skyraider », 
pilotati da americani e da - re-
elate » sudvietnamite. » Parec-
chie decine di persone- — 
uomini. donne e bambini — 
sono state uccise *per erro-
re'. secondo quanto e stato 
ammesso oggi net clrcoli go
vernativi di Saigon dopo che 
radio Hanoi aveva inviato una 
vibrata protesta alia commis
sione internazionale dl con
trollo. La protesta nord-vlet-
namita da la cifra di 180 mor. 
ti. e di decine di feriti. 

L'azione e avvenuta lungo a 
Hume Ongkeo, presso Than 
Ty Ha, a venti chilometri dal
la capitate. Secondo gli am
bienti governativi di Saigon, 
gli abitanti dl quella localita 
si erano riunitl per andare a 
tagliar legna nella vldna fo-
resta (stavano pescando nel 
fiume, secondo la versione dl, 
Hanoi) quando futono avvi-^ 
stati da una sQuadrlglim di* 
* Skyraider -. I pilotl - credet-

tero - che si trattasse di un 
concentramento di parttoia.-ii, 
c attaccarono in picchiala. a 
raffiche di milraglialrici r a 
bom be al napalm. 

Vammissxone govcrnatwa 
non sarebbe mai venuta se 
non ci fosse stata la denuncia 
di Hanoi. Gli ambienti ameri
cani, ancora oggi, pretendono 
di non sopere nulla dell'inci-
dente, ma e fin troppo noto 
che tutti gli aerei che opera-
no nel Vietnam del Sud sono 
pilotati da americani, e che 
gli aviatori sud-vietnamiti a 
bordo vi si trovano solo per 
essere usati come - ali bi » nel 
caxo che Taereo venga obbat-
tufo. 

Sempre ad una rentina di 
chilometri da Saigon, ma m 
altra localita, i partiatant han
no abbatruto oggi due elicot-
tcrl statunitensi. 1 cinque no-
mini di equipagglo. tutti ame
ricani, di uno degli ellcotterl, 
sono morti, quelli del secondo 
si sono invece salvati. Piu a 
sud i partigiani hanno obbat-
tuto un blmotore tipo 'Mo
hawk -, i cui piloti si sono 
salvati col paracadute. 

uscito dal carcere, di ripren-
dere la lotta, nell'cmigrazione, 
in Franda, in Egitto, in Tu
nisia; . di combatIcre in Spa-
gna, nelle hrigate garibaldinc, 
nella dandestinita in Italia, 
ovunque fosse necessario agi-
rc, organizzare, oricntare, pre-
pararele forze per la resa dei 
coriti decisiva'con il fascismo. 

Cosi, in un arco di tempo 
rhe dall'usdla dal carcere nel 
'32 giunge sino al rientro in 
Italia nel '43, la personalila del 
compagno Spano, passata attra-
verso una esperienza memora-
bile, giunge a quella malurita 
rhe gli consenle, nci moment! 
dimrili die seguirono 1*8 set-
Irmbre, di affronlare — quale 
masnmo esponente del Partito 
neiritalia del Sud fino alia pri-
mavera del 1914 — i compiti 
nuo\i che si ponevano al Par
tito comunista e alle forze de-
niocratirhe nell'Italia liberata 
dal fascismo e dai tcdeschi, ma 
occupata dagli anglo-americani, 
divisa dalla Capitate e dalle 
regioni seltentrionali del paese, 
con i partiti democratiri di re
cente ricosiituiti ma ancora in-
certi sulla linea da seguire. 
• La necessiii di costmire un 
partito in grado di affrontare i 
rompili nuovi e di elaborare 
una piattaforma politica capa-
ce di mobililarc tutto il pae*e 
nella lotta di I.iberazione con
tro i tcdeschi fu intcsa fla 
Spano come fondamentale: in 
questa azione egli si impegno 
con lo slesso coraggio e la 
sfrssa ahncgaziene che aveva 
posto ncH'emigrazione" *e nella 
loita clandeslina; cosicche al 
rientro in Italia del compagno 
Togliatli, nel marzo '44, il Par
tito comunista era gia, neirita
lia liberata, la forza derisiva 
dello schieramento politico na
zionale. 

Nelle condizioni nuove che 
si sono venule sviluppando nel-
Tllalia demoemtica e repub-
blirana, il conlribulo dalo da 
Spano al Partito e alia batla-
glia democratica e stato allret-
lanlo importanle di quello da 
lui dalo nel periodo del fasci
smo e della clandestinila: al 
Partito, come mcmbro del CC 
dal V al X Congresso *e della. 
Direzione dal V al IX Congres

so,' come dircllore dcU'f/nifa 
die, sotto il suo impulso e ere-
sciutn fino a divenire un gran
de giornale popolare, e' come 
dirigente, per lunghi anni, del-
Torganizzazione comunista sar
da, che sollo la sua. guida e 
venuta eostruendo la sua for
za altuale; alia batlaglia de
mocratica, assolvendo . anche 
con compiti di governo e poi 
come senatore della Repubbli
ca ad una funzione sempre di 
primo piano nelle batlaglie 
parlamentari. 

Incaricalo dal Partito, per la 
sua vasta e ricea esperienza in
ternazionale, di dirigere la se
zione esteri del Comitato cen
trale, ed elello poi alia dire
zione del Movimento italiano e 
alia Presidenza del Comitato 
mondiale della pace, anche a 
questi compiti di alia respon
sabilita Spano seppe assolvere 
con energia e inlelligenza pari 
alia cemplessita dei problemi 
che in questi anni si sono posti 
al movimento operaio e demo
crat ico internazionale. 
• Proprio nel vivo di qaesia 
atlivita, on male inesorabile ha 
stroncato oggi la vita di qsesto 
nostro compagno: ana vita 
eseraplare di militanle e diri
gente comunista, interamente e 
intimamenle • legala alie lolle 
e alle vicende del movimento 
operaio e popolare italiano e 
internazionale, ricca di in«egna-
menli indimenticabili . per le 
nuove generazionii ' Un tale 
esempio non sara dimenticato: 
esso e parte viva e incnrralli-
bile del prezioso e inegaaglia-
bile patrimonio di lotta e di 
sacrifido sui quali si fonda la 
forza del nostro Partito e die 
ne garantiscono I'awenire. 

11 Comitato ' Centrale e 
la Commissione Centrale 

.- di. Controllo del P.CJ. 

Roma, 7 otiobre 1961. ' ' 

; A pagina 3, !a blo-
grafia del compagno 
Spano.";;.;•>;:..; 7 ̂ t . ; 
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Rese note le prime liste del PCI 

Dal 2 9 in televisione 

«tribuna elettorale» 
Due cicli di trosmissioni: prima una serie di conferenze 

stampa, poi le conversazioni dei segretari dei partiti 
J « • . . i 

I manifest! con la convo-
cazione dei comizi elettorali 
saranno affissi oggi a cura 
dei sindaci, come prescrive 
la legge, in tutti i comuni 
italiani nei quali si votera 
il 22 novembre. 

Scmpre nella giornata di 
oggi inizieranno le opera-
zioni di revisione delle liste 
elettorali: i certificati do-
vranno essere consegnati dai 
messi comunali al domicilio 
di clascun elettore entro il 
17 novembre, cioe non piu 
tardi del quinto giorno ante-
cedente a quello flssato per 
le elezioni. 

Da questa mattina po-
tranno essere depositate le 
liste dei candidati con la rela-
tiva documentazione: quelle 
per le elezioni comunali de-
vono essere presentate alle 
segreterie dei comuni; quelle 
per le provinciali, agli uflici 
elettorali centrali istituiti 
presso le Corti d'appello o i 
Tribunali. 

II nostro Partito punta in 
moltissime localita alia con-
quista del primo posto sulle 
schede; tutto il lavoro per la 
compilazione delle liste, al-
meno nei centri piu grandi, 
e stato portato a termine e 
si stanno preparando mani-
festazioni popolari per pre-
sentare alia popolazione i 
programmi e i candidati co-
munisti. 

A Milano il nostro e stato 
il primo partito a rendere 
nota la lista dei candidati; 
al primo posto per le elezio
ni del Consiglio comunale e 
il compagno Armando Cos-
sutta, della Direzione e se-
gretario regionale lombardo 
del PCI; tra gli altri candi
dati, il prof. Cavallotti, pri-
mario dell'ospedale cFatebe-
nefratelli >, il compagno Tor-
torella, segretario della Fe-
derazione, lo scrittore Gian-
siro Ferrata e Vex sindaco di 
Ferrara, compagna Luisa Gal-
lotti Balboni. 

Capolista del Partito per le 
elezioni comunali a Bologna 
e il sindaco uscente, compa
gno Giuseppe Dozza; fanno 
parte della lista, tra gli altri, 
il sindaco di Marzabotto, Gio
vanni Bottonelli, il segreta
rio della Camera del Lavoro, 
Iginio Cocchi. 

A Firenze la lista dei can
didati al Consiglio comunale, 
che vede al primo posto il 
compagno M a r i o Fabiani, 
comprende il segretario della 
Federazione, Marmugi, il se
gretario della CdL, Vasco 
Palazzeschi, Alberto Cecchi, 
segretario del Comitato cit-
tadino, Ernesto Ragionieri, 
Orazio Barbieri, Adriana Se-
roni, nonche numerosi diri-
genti di organismi sindacali 
e popolari; il compagno 
Elio Gabbuggiani, presidente 
uscente della Provincia, e 
stato ripresentato candidato 
in due importanti collegi cit-
tadini e nei collegio di Fu-
cecchio. 

I nostri candidati e I pro
grammi saranno presentati 
domenica mattina nei corso 
di una manifestazione in un 
cinema cittadino: parleranno 
i compagni Fabiani e Mar
mugi. 

In Sicilia la campagna elet-
torale del nostro Partito sara 
lanciata con un convegno re
gionale di quadri e di candi
dati che si svolgera sabato 
e domenica a Palermo, con 
l'intervento del compagno 
Pietro Ingrao, della segrete-
ria; il compagno Pio La 
Torre, segretario regionale, 
terra la relazione introdut-
tiva. Di particolare interesse 
le notizie che giungono dalla 
Sicilia su accordi unitari rea-
lizzati dal PCI, dal PSI e dal 
PSIUP per la presentazione 
di liste comuni di candidati 
nei comuni con meno di cm-
quemila abitanti: fino ad ora, 
accordi di questo tipo sono 
gia stati realizzati in settan-
taquattro centri. 

Ieri la commissione parla-
mentare di vigilanza s*lle 
radiodiffusioni si * riunita e 
ha stabilito che la rubrica 
cTribuna elettorale* si arti-
colera in due fasi: ad una 
prima serie di trasmissioni. 
previste per i giomi 29 e 
30 ottobre e 3. 5, 6. 9. 10. 11 
e 13 novembre, organizzate 
secondo il modulo della con-
ferenza stampa, partecipe-
ranno tre rappresentanti di 

ogni singolo partito, i gior-
nalisti degli altri partiti e 
due giornalisti indipendenti; 
nella seconda fase sono pre
viste conversazioni dei segre
tari di partito 

Le conferenze stampa, che 
saranno trasmesse sia dalla 
televisione che dalla radio, 
avranno inizio alle ore 22 
e dureranno quarantacinque 
minuti. Le conversazioni, in-
vece, avranno la durata di 
un quarto d'ora ciascuna e 
saranno telediffuse a partire 
dalle ore 21: il 16 novembre 
parlera Ton Moro, in qua
nta di presidente del Con
siglio dei ministri; il 17 sara 
la volta dei rappresentanti 
del PRI, del PDIUM e del 
PSIUP; il 18 parleranno gli 
esponenti del PSDI e del 
MSI; il 19 quelli del PLI e 
del PSI. La trasmissione 
della conversazione del se
gretario del nostro Partito 
avra luogo il 20 novembre, 
immediatamente prima della 
Democrazia cristiana. 

L'impostazione della < Tri
bune elettorale> e stata ap-

provata a maggioranza dalla 
commissione. I compagni La-
jolo e Scarpa avevano chie-
sto che nei ciclo delle tra
smissioni fosse inserito an-
che un dibattito tra i vari 
partiti e avevano fatto no-
tare che la DC, o attraver-
so gli esponenti del partito 
o altraverso i membri del 
governo, parlera due volte 
m piu rispetto agli altri par
titi. I nostri due compagni 
hanno anche sottolineato la 
eaigenza che i telegiornali 
quotidian!, e particolarmente 
in quelli • domenicali, si at-
tengano a criteri di mag-
giore obiettivita. 

La Commissione Bilancio 
della Camera, in sede di esa-
me di una proposta comu-
nista per la regolamenta* 
zione generate del problems 
del rientro degli emigrati in 
occasione delle elezioni, • ha 
invitato aU'unanimita il go-
verno ad assicurare i prov-
vedimenti urgenti per il rim-
borsq delle spese di viaggio 
agli emigrati che verranno 
a votare il 22 novembre. 

» > 

Dai, comunisti alia : 

Commissione lavoro 
.1 

Pensioni: 
sollecitati 
aumenti 
e riforma 

Delle Fave conferma il pagamenfo dei 
contributi fino a 70 anni — Approvata 
la legge sull'indennita post-sanatoriale 

La riforma del pensiona-
mento e l'attuazione dello 
statuto dei diritti dei lavora-
tori sono stati gli argomenti 
discussi ieri mattina nei cor
so della riunione della Com
missione lavoro della Came
ra. Sui due delicati proble-
mi ha parlato il ministro Del
le Fave 

Dopo aver premesso che lo 
studio Carapezza sulle pen
sioni e solo un documento 
che servira nei corso della 
discussione, il ministro ha 
aggiunto che manterra rigo-
rosamente gli impegni assun-
ti: conclusione delle consul-
taztoni con i sindacati entro 
il mese di ottobre; presen
tazione del disegno di legge 
sulla * riforma del sistema 
pensionistico entro il 31 di-

Alia Camera 

Busetto denuncia il 
ritardo per il Va jont 

Anche il dc Corona lamenta il mancato adempimento degli impegni 
Interventi dei compagni Scarpa e Tognoni a favore dei mutilati civili 

Sciopero 
unilario sabato 

all'ANAS 
Sabato. i dipendenti della 

ANAS si astcrranno dal lavo
ro per due ore in segno di so-
lidarieti con il personale delle 
Assuntorie delle FS 

Alia decisione unitaria. 1 sin
dacati sono pervenuti dopo 
aver appreso che il capo di ga-
binetto del ministro dei lavori 
pubblici e l'autore del fono-
Rramma col quale, la sera di 
lunedl 5. si ingiungeva al per
sonale dcll'ANAS d. sostitulre 
alia custodia dei passaggi a li-
vcO* i ferrovieri in sciopero. 

La Camera ha approvato ieri 
la proroga di sei mesi alia Com
missione parlamentare d'inchie-
sta sul disastro del Vajont. La 
proroga, gia approvata dal Se-
nato, era stata richiesta alia 
unanimita dai membri della 
Commissione medesima dopo 
aver constatato 1'impossibilita 
di adempiere at compiti loro 
affldati entro la data stabilita. 
cioe entro il 12 ottobre. Al ton-
do di questa richiesta. resasi 
purtroppo necessaria se non si 
voleva un rapporto incompleto 
sulle cause della sciagura del 
Vajont, stanno precise respon
sabilita della Democrazia cri
stiana che sono state messe in 
evidenza dal compagno on. BU
SETTO il quale ha chiamato 
in causa anche le gravi respon
sabilita del governo per 11 man
cato adempimento degli impe
gni assunti circa la ricostru-
zione delle zone devastate dal 
disastro del 9 ottobre del 1963 
Ad un anno di distanza, tutti 
gli impegni assunti dai pubblici 
poteri (far luce completa sulle 
responsabilita. garantire la si-
curezza alle popolazioni super-
stiti. anticipare con urgenza il 
risarcimento dei danni, assicu
rare una adeguata e tempestiva 
assistenza al colpiti dalla scia
gura) sono appena awiati, ma 
ben lungi dallessere adempluti. 
Dalle popolazioni del Vajont 
— ha detto Busetto — si leva 
un giudizio critico severo nei 
confront! del governo. Vi sono 
stati. e vero. prowedimenti le 
gislativi e decreti del governo, 
ma e anche vero che le popo
lazioni. ancora in preda ad una 
profonda ainarezza per la scarsa 
sollecitudine dimostrata nei lo
ro confrontl. non ne sono per 
nulla soddisfatte come dimo 
strano le proteste ed i blocchi 
stradali* Longarone e ancora 
una landa distrutta ed Erto 
Casso e Cimolais sono ancora 
affollatc di baraccati. 

Ricordando le vicende che 
hanno condotto alia istituzione 
della Commissione parlamenta
re d'inchiesta, il compagno Bu
setto ha ricordato l'enorme ri
tardo con cui si e proceduto 
a causa degli ostacoli frapposti 
dalla DC. n 15 ottobre 1963. 
sei giorni dopo la sciagura. il 
PCI. U PSDI ed il PLI pre-
sentarono tre proposte d'in
chiesta. Lo stesso giorno, 1'al-
lora ministro dei LL. PP. an-
nuncid alia Camera che il 14 
ottobre il governo aveva inse-
diato una commissione ministe-
riale d'inchiesta tecnico-ammi-
nistrativa presieduta dall'ono-
revole Bozzi. che doveva con-
cludere i suoi lavori entro due 
mesi. e sostenne -l'inopportu-
nita- di nominare iin'altra 
commissione d'inchiesta II 14 
dicembre la Commissione Bozzi 
non presents, come era previsto 
le sue conclusion! e chiese un 
mese di proroga. Solo alia fine 
di gennaio l'opinione pubblica 
conobbe i risultati di quella 
inchiesta tecnico-amminlstrati-
va. che confermavano i giudfzi 
sulle cause e sulle responsabi
lita della sciagura gia emersi 
fin dal primo momento. tan to 
che 11 nuovo ministro del La
vori pubblici dovette procedere 
all' allontanamento di alcuni 
funzionari del minlstero mede-
slmo. Fu solo dopo le rivela-
7loni contenute nella relazione 
della Commissione Bozzi che la 
Democrazia cristiana ed il go
verno si decisero a sciogliere 
le riserve nei confrontl di una 
Commissione parlamentare di 
inchiesta che fu quindi nomi-
nata snllecitamente dalla Ca
mera Tl prov\'edimento. pert. 
fu bloccato al Senato che po-

tette approvarlo solo il 22- nag* 
gio a causa delle manovre di-
lazionatrici di cui fu protagoni-
sta il dc Oliva (egli, com'e noto, 
propose un cambiamento al 
testo della legge con 11 risul-
tato di farla ritornare alia Ca
mera perdendo ancora tempo). 

La legge diventd operante il 
12 giugno ma soltanto il 14 lu-
glio, a nove mesi di distanza 
dalla catastrofe, la Commissione 
d'inchiesta fu effettivamente 
insediata. 

Ma non erano finiti 1 tenta-
tivi democristiani di intralciare 
1'inchiesta sul Vajont. Fu ne-
cessario infatti — ha proseguito 
il compagno Busetto — con-
durre, in sede di Commissione, 
una dura battaglia per precisare 
che il compito primario della 
Commissione stessa consisteva 
nell'accertamento delle respon
sabilita. Furono allora costituiti 
quattro gruppi di lavoro, ognu-
no dei quali doveva occuparsi 
del vari aspetti del complesso 
problems: questi gruppi fu
rono insediati soltanto il 25 ed 
il 29 settembre scorso. La pro
roga alia Commissione si e dun-
que resa necessaria. ma le cau
se sono ben chiare. 

II gruppo comunista — ha 
concluso Busetto — e i mem
bri comunisti della Commis
sione parlamentare di inchie
sta faranno tutt oil possibi-

Ad un anno 

dalla tragedia 

Sospensioiie 
dal lavoro 

per fe viffime 
del Vojonf 

PORDENONE. 7 
I superstiti della tragedia del 

Vajont si apprestano a ricor-
dare i loro congiunti che Ton-
data del 9 ottobre 1963 travolse 
facendoli scompanre nelle ac-
que del «badno della morte-. 
Numerose sono le iniziative 
prese dall'Amministrazione co
munale e da vari orgarusmi per 
tale circostanza. Una delega-
zione della CdL di Pordenone 
rechera il cordoglio dei lavora-
tori alle famigue dei soprav-
vissuti. Corone saranno deposte 
al monumento ai caduti, a cura 
della stessa Camera del Lavoro. 
della Federazione comunista di 
Pordenone e del Comitato re
gionale del PCI. Sempre nella 
giornata di domani i lavoratort 
del circondario di Pordenone 
sospenderanno il lavoro alle 10 
in segno di lutto accogliendo 
llnvito rivolto dalle organizza-
zioni sindacali CGIL. CISL e 
UIL. 

Per la dolorosa ricorrenza ii 
Comitato regionale del PCI del 
Friuli-Venezia Giulia ha ap
provato laffissione di un mani
festo nei quale si afferma tra 
1'altro: - Ad un anno dt distan
za, i comunisti elevano un pen
sion) reverente alia memoria 
delle vittime Innocent! e rinr.o-
var.o nei confront! del soprav-
\issuti il loro impegno di con-
tinuare la loro azione affinche 
sia fatta finalmente giustizia e 
siano colpite le responsabihti 
gta chiaramente individuate -

le^ «fQncbe>H/ -Faese sia in 
grado di conoscere la verita 
sulla sciagura del Vajont, e tut-
te le responsabilita che vi sono 
connesse, ancor prima dei nuovi 
termini assegnati alia Commis
sione medesima. 

Sullo stesso argomento ha 
parlato anche l'on. CORONA 
(DC). II parlamentare demo-
cristiano ha riconosciuto che 
non si sono conseguiti apprez-
zabili progressi, sicch6 U ritor-
no alia normalita nelle zone 
devastate appare ancora incerto 
e lontano. -Sono amare veritk 
— ha esclamato Corona — ma 
abbiamo il dovere di dirle per-
che il tempo delle progetta-
zioni o delle sottili interpre-
tazioni delle disposizioni ema
nate fe finito ed fe l'ora per 
tutti di operare superando tutti 
quegli inceppamenti burocratici 
che finora hanno reso vana l'at-
tesa delle popolazioni del Va
jont ». 

Ai due oratori ha risposto il 
sottosegretario ai LL.PP. onle 
ROMITA il quale, viceversa, ha 
giudicato soddisfacente l'opera 
di ricostruzione sin qui compiu-
ta. La proposta di proroga fe 
stata quindi approvata nei sin-
goli articoli e sara votata nei 
complesso a scrutinlo segreto in 
altra seduta. 

Si e aperto quindi il dibattito 
sulla proposta di legge del d c. 
Raffaele Leone e altri per la 
trasformazione e il riordina-
mento della Libera associazio-
ne nazionale mutilati civili. 

II compagno SCARPA ha pro-
posto una sospensiva a termini 
di regolamento per consentire 
alia commissione affari costitu-
zionali di esprimere il proprio 
parere sul prowedimento che 
appare viziato, appunto. di in-
costituzionaliU. La proposta di 
legge d .c infatti, attribuisce ad 
una sola associazione di mutilati 
e invalid! civili la personality 
giuridica di diritto pubblico e 
una serie di importanti funzio-
ni, ma ci6 porrebbe le altre as-
sociazioni in una condizione di 
evidente inferiorita e le condur-
rebbe praticamente alia estin-
zione. * l 

La maggioranza per6 ha re-
spinto la pregiudiziale solleva-
ta dal compagno Scarpa votan-
do per la prosecuzione del di
battito nei quale fe intervenuto 
successivamente anche il com
pagno TOGNONI il quale ha 
fatto osservare che il prowedi
mento in esame si riduce In so-
stanza ad un altro tentativo di 
rinviare la soluzione dei pro
blem! della catcgona: una so
luzione che fe stata vanamente 
ricercata in sede parlamentare 
sin dal 1960 II compagno To
gnoni ha ricordato come nei 
'62 si giungesse. sia pure labo-
riosamente. alia formulazione di 
un tesio che raccogheva il fa
vore di tutti i gruppi parla-
mentari: fu il governo ad op-
porsi alia approvazione di quel 
prowedimento e si potfe cosl 
solo addivenire al varo della 
legge n. 1539 del 1962 che solo 
parzialmente affrontava il pro
blems. 

A giustifkazione di tale atteg-
giamento — ha proseguito To
gnoni — fu detto che era ne-
cessario risolvere immediata
mente alcuni aspetti del proble-
ma in attesa di affrontarlo glo-
balmente dopo averne accertate 
le esatte proporzioni. Da allora 
vennero awlate talune inizia
tive legislative riguardanti il 
problema nei suo compTesso. ma 
nonostante la -marcia del do-
Iore- del 3 maggio scorso. il 
governo assume soltanto alcu
ni, seppure generici impegni. 

cembre prossimo. 
Per ' lo statuto dei diritti 

dei lavoratori, ha chiesto an
che qui tempo per miziare 
le consultazioni con i sinda
cati. I colloqui dovrebbero 
avere inizio appena terminati 
quelli sulle pensioni. 

Sulle dichiarazioni del mi
nistro si e sviluppata un'am-
pia discussione cui hanno 
partecipato quasi tutti i com
ponent! della Commissione 
lavoro I compagni on. To
gnoni e Mazzoni hanno sot
tolineato il carattere generi-
co delle dichiarazioni del mi
nistro e insistito sulla neces
sity che nei quadro della ri
forma pensionistica sia tenu-
to particolarmente presente 
il problema . dell'aumento 
delle pensioni e dei minimi. 
In proposito i due parlamen-
tari comunisti hanno fonnu-
lato la proposta che comun-
que ci si impegni a far si che 
i miglioramenti dei minimi e 
delle pensioni abbiano decor-
renza dal 1. luglio 1964, cosi 
come e stato richiesto dalla 
CGIL. 

Al termine della seduta 
della commissione il mini
stro Delle Fave, rispondendo 
ad una domanda dei giorna
listi se nei corso della riu
nione si era parlato del limi-
te di eta pensionabile, ha 
esposto la solita tesi che la 
questione del 70° anno di 
eta riguarda solo il limite 
contributivo e non il limite 
di eta pensionabile. 11 che 
conferma, com'e ovvio, . che 
il governo intende concede-
re ai lavoratori una pensione 
decente solo quando avranno 
versato il massimo dei con
tributi e cioe, appunto, a 70 
anni. E' del tutto chiaro, in
fatti, che il lavoratore il qua
le andra in pensione ad 
esempio a 60 anni avra un 
trattamento inferiore al mas
simo, avendo egli versato 
meno contributi. 

Sempre nella riunione di 
ieri la Commissione lavoro 
ha approvato il prowedi
mento di legge a favore dei 
lavoratori tubercolotici assi-
stiti dall'INPS. II prowedi
mento, che con il voto di ieri 
diventa esecutivo, eleva a 
partire dal 1° luglio il dirit
to dell'indennita post-sana
toriale da 9 mesi a un anno. 
La nuova legge, < promossa 
dall'Unione per la lotta con 
tro la tubercolosi (ULT) e 
stata presentata dai deputati 
Berlinguer, Sulotto, Vigorel 
li, Tognoni, De Pascalis, Al-
boni, Armaroli e Scarpa. 

Concluso l?Esecutivo CGIL 

Per la difesa del posto 
contro il maaaior 

sfruttamento del lavoro 
Legare in ogni settore le lotte contro i licenziamenti a quelle rivendicative - Pro

gressi nell'unitd sindacale - Le conclusioni dell'on. Lama - Solidarietd coi portuali 
' - * .̂̂ / V * v . *K* u 
3 II Comitato esecutivo del
la CGIL ha concluso martedl 
sera i suoi lavori, approvan-
do le relazioni dell'on. Foa 
— segretario confederale — 
sulla lotta contro i licenzia
menti, e del vice segretario 
Montagnani sulla battaglia 
per le pensioni. In un docu
mento, l'Esecutivo ha riba-
dito gli indirizzi esposti dai 
relatori a nome della segre-
teria per: un adeguamento 
della risposta sindacale alia 
gravita deH'attacco padrona-
le all'occupazione e ai sala-
ri; uno sviluppo dell'inizia-
tiva intorno al piano d'emer-
genza della CGIL; una posi-
tiva soluzione della vertenza 
sull'aumento e la riforma 
delle pensioni. 

E" stato inoltre votato un 
ordine del giorno di solida-
rieta ed impegno verso i por-
tuali, che da domani. per 48 
ore, tornano a scioperare 
contro le autonomie funzio-
nali e in difesa del diritto 
al lavoro e del carattere pub
blico degli scali marittimi. 

Aveva aperto il dibattito, 
concluso dall'on. Lama — se-
gretaro confederale — il se
gretario generale della FIL-
CEP, Di Gioia, il quale ha 
denunciato l'atteggiamento 
provocatorio del padronato 
nelle vertenze contrattuali 
dei chimici, rilevando come 
il grado di combattivita ope-
raia sia tuttora elevato. II 
segretaro generale della FIL-
LEA, Capodaglio, ha prospet-
tato la drammaticita della si-
tuazione del lavoro in edili-
zia, per le difficolta congiun-
turali e strutturali, per la 
restrizione del credito, per la 
lentezza nell'approvazione o 
presentazione delle leggi qua
li la c 167 > e quella urbani-
stica. L'impegno dello Stato 
sul terreno deU'edilizia po-
polare e decisivo per uscire 
dalla presente stretta, men-
tre per i lavoratori occorre 
immediatamente una miglio-
rla del sussidio di disoccupa-
zione e dell'integrazione per 
mancato lavoro. Capodaglio 
ha concluso chiedendo che 
1* Esecutivo, in un'apposita 
sessione, discuta la linea da 
seguire in occasione del pros
simo Consiglio generale del
la FSM. 

Dopo un intervento del se
gretario generale della Fe-
derstatali, Vetere, sulle agi-
tazioni in corso nei pubblico 
impiego, il segretario della 
Camera del lavoro di Mila
no, Di Pol, ha affermato che 
il processo di razionalizzazio-
ne capitalistica in corso nel-
l'industria pone in primo pia
no il problema delTazienda 
nell'azione sindacale. Di Pol 
ha asserito che un tipo par
ticolare di politica dei red-
diti 6 gia alle prime tappe, e 
che una posizione di princi-
pio deve servire soprattutto 
ad una contrattazione di va-

lore generale, non soltanto 
settoriale, specie in vista del
la scadenza offerta a dicem
bre dalla presentazione del 
piano. Respingendo le solle-
citazioni a ' nuove divisioni 
nei sindacato e auspicando 
un nuovo - equilibrio fra le 
correnti per rafforzare l'unl-
ta, di Pol si e associato alia 
richiesta di > Capodaglio in 
mento al prossimo Consiglio 
generale della FSM . 

II segretario regionale per 
la Sardegna, Sotgiu, ha insi
stito sull'esigenza di ripro-
porre con forza i temi della 
politica sindacale nei Mezzo-
giorno, in particolare per le 
aziende IRI, contro il proces
so di degradazione in atto. 
Calefll, segretario generale 
della Federbraccianti, ha de
nunciato il taglio degli inve-
stimenti in agricoltura, met-

tendo' in rilievo la crisi di 
certe posizioni negative as-
sunte dalla CISL e dalla UIL. 
La responsabile della Com
missione femminile, Donatel
la Turtura, ha ricordato il 
calo neU'occupazione femmi
nile, chiedendo un maggior 
impulso all'azione contro il 
carovita e sottolineando co
me lo fermezza della CGIL 
nei respingere la politica dei 
reddit! abbia influito anche 
sul ' comportamento della 
CISL in taluni campi e set-
tori. II segretario generale 
della FIOM, Boni, ha messo 
in risalto la necessity di ri-
spondere agli attacchi padro-
nali all'occupazione con un 
rafforzamento del potere sin
dacale, secondo un processo 
in corso a livello internazio-
nale, espresso dalle iniziati
ve dei sindacati metallurgici 

Negli Enti locali 

Comunali in 
agitazione per 

le pensioni 
Oggi gli scioperi dei conciari e nei settore oli 
e grassi — Le trattative per I'abbigliamento 

Ha avuto inizio ieri l'azio-
ne articolata dei 500 mila 
dipendenti comunali e pro
vinciali, per le pensioni. Per 
due ore il lavoro e stato so-
speso negli uflici e nelle va-
rie sedi degli Enti locali. 
Una eccezione e stata fatta 
per i sindacati di Genova a 
causa della particolare situa-
zione degli Enti locali di 
quella provincia. 

La prossima azione e pre-
vista per domani, ancora per 
due ore. L'agitazione prose-
guira, sempre due ore per 
volta, tutti i mercoledi e ve-
nerdi. A base della lotta uni
taria vi e la protesta contro 
il ministro del Tesoro, ono-
revole Colombo il quale, ad 
oltre un anno dalle conclu
sioni deU'apposita commis
sione ministeriale, non ha 
ancora presentato al Parla-
mento il nuovo prowedi-

Relazione al Direttivo dell'Alleanza 

Sereni: aggravata 
la crisi agricola 

Selvino Brgi vicepresidente deH'organizzazione democratica del colti-
vatpri diretti al posto di Yeronesi che entra a far parte del CNEL 

Si e riunito ieri a Roma il 
Direttivo nazionale dell'Allean
za contadinL L'on. Seieni, nella 
relazione introdutuva ba sot
tolineato le novita ed il pro
gressive deterioramento della 
situazione economica rilevando 
che, mentre da un Iato si ag-
grava il processo di margina-
Iizzazione dell'agricoltura e la 
crisi delle imprese contadine, 
dall'altro le classi dominant! 
hanno visto drasticamente re-
stringere lo spazio disponibile 
per interventi economici e po
litic!, tendenti a riassorbire e 
neutralizzare le cre?centi con-
traddizioni che scoppiano. 

Le piu interessanti conclusio
ni della Conferenza nazionale 
dell'agricoltura — ha detto Se
reni — scno ormai abbandona-
te. mentre i dirigenti della Con-
[ederanone bonomiana si scon-
trano con difficolta crescenti 
nei concordare quelle conces-
sioni di tipo corporativo, che 
sono loro sovente servite in 
passato a coprire la loro poli
tica al servizio dei monopoli. 

Nascono, cosL nuove ed am-
pie possibilita di unita e di lotta 
nelle campagne se per6 la piat-
taforma. gli obiettivi e le stesse 
strutture dell'intiero movimento 
contadino unitario saranno ade-
guate ad una situazione in cui 
prevalgono sempre piu. nop 
solo nei coltivatori diretti ma 
anche nei mezzadri e coloni, la 
figura e i problemi dei pro-
duttori per il mercato. 

H terreno principale di scon 
tro e quello oggi della lotta 
contro il sistema di rapina dei 
monopoli per U difesa della 

remunerazione del lavoro con-f 
tadino e per gli investimenti, 
e quindi della lotta per una 
programmazione democratica e 
antimonopolistica, nei cui am-
bito si colloca la stessa batta
glia per la riiorma delle strut
ture fondiarie. 

Uno degli strumentt decisivi. 
attraverso il quale oggi si ope
ra il saccheggio monopolistico 
resta piu che mai la Federcon-
sorzi. che h essa stessa uno dei 
maggiori monopoli italiani. 

Una vasta rete di responsa
bilita e di connivenza ha fatto 
si che anche la pretesa prira-
tizzazione di questo organismo. 
attraverso il distacco delle ge-

stioni ammassi si sia risolta in 
una beffa. che ha aperto anzi 
alle attivita speculative della 
Fedcrconsorzi. nuove possibilita 
di incontrollati sovraprofittL 

La lotta per una radicale ri
forma della FederconsorzL la 
lotta per una programmazione 
antimonopolistica esige l'impe 
gno generale e coordinato di 
tutto il movimento contadino 
democratico, soprattutto per lo 
sviluppo di un ampio sistema di 
forme associative tra I produt-
tori contadini 

Tali forme non devono ten-
dere a mortificare. ma anzi ad 
esaltare e sviluppare i valori 
positivi dell'iniziativa impren-
ditoriale e della proprieta con-
tadina. Una funzione determi-
nante per lo sviluppo delle for
me associative deve assumere 
l'intervento pubblico, attraverso 
enti di sviluppo regional!, do-
tati del piii amp! poteri. 

II novisMot^. contadino, d-

vendicando < ed operando per 
una programmazione antimono
polistica deH'economia naziona
le, oggi pub e deve porsi come 
l'unico ed autentico propugna 
tore di un effettivo sviluppo 
dell'agricoltura italiana. 

Tl relatore si e quindi sof-
fermato sulle lotte in corso per 
l'assistenza e la previdenza e 
per nuove riduzioni degli affitti, 
rilevando in particolare il va-
lore di grande lotta meridiona-
listica e per la terra dell'azione 
dei coloni miglioritari nei qua
dro- della battaglia generale 
nella colonia. L'on Sereni ha 
sottolineato, concludendo, l'im-
portanza che assumera il pros
simo Congresso della coopera-
zione agricola (ANCA>. per 
contribuire alia deflnizione dei 
compiti e delle nuove norme 
di elaborazione e di direzione 
comune di tutto il movimento 
contadino democratico. A ci6 
servira, Inoltre, la prossima 
convocazione del Congresso del
l'Alleanza. 

In apertura dei lavori il Co
mitato Direttivo ha discusso ed 
accettato le dimissioni del com 
pagno Veronesi dalla carica di 
vicepresidente dell'Alleanza re 
centemente nominato consiglie-
re del CNEL. 

Vicepresidente dell'Alleanza e 
stato. quindi, eletto alia unani-
miti il compagno Selvino Bigi, 
gia membro della segreteria 
Al termine dei lavori il Diret
tivo ha approvato una risolu 
zione che accetta, nella sostan-
za, la linea esposta da! relatore. 

mento di liquidazione delle 
pensioni per i lavoratori dei 
comuni, delle province e de
gli enti ospedalieri. 

CONCIARI — Inizia oggi e 
proseguira domani il nuovo 
sciopero contrattuale unita
rio di 48 ore dei 20 mila la
voratori della concia. Un'al-
tra astensione di 24 orp e 
prevista per la prossima set-
timana. Ieri, intanto, in uno 
dei piii grandi complessi del 
settore, la CIR di Torino, gli 
operaj hanno incrociato le 
braccia, anticipando l'inizio 
della lotta. Bpisodio sinto-
matico questo del clima esi-
stente fra i conciari. Infatti, 
alia CIR, nell'ultimo sciope
ro della categoria, la parte-
cipazione fu modesta. 

OLI E GRASSI — Anche i 
diecimila lavoratori di que
sto settore proseguiranno con 
lo sciopero oggi e domani la 
battaglia per il rinnovo del 
contratto di categoria. 

ABBIGLIAMENTO — Le 
trattative per i nuovi con-
tratti dei 600 mila lavora
tori deH'abbigliamento, sono 
giunte a una fase cruciale. 
Per le 300 mila confezioniste 
una nuova sessione si e avuta 
lunedi e martedl. Ancora una 
volta e emersa la posizione 
sostanzialmente negativa del 
padronato. Una nuova ses
sione dj trattative dovrebbe 
svolgersi dal 13 al 15 pu relic 
— questa e la condizione po-
sta dai sindacati — la rispo
sta degli industrial! sul pun-
to delle qualifiche sia giudi-
cata positiva. In caso contra-
rio si arriverebbe alia rottu-
ra. Per le 180 mila delle ca!-
ze e maglie nulla di fatto nei 
giorni scorsi. Martedi le parti 
tornano ad incontrarsi per 
proseguire l'esame del punti 
controversi. II problema del
le qualifiche sara oggetto an
che della trattativa per i 120 
mila calzaturieri. Se ne di-
scutera nell'incontro previsto 
per domani e sabato. 

CEMENTO — Le trattative 
contrattuali, riprese martedi, 
sono proseguite ieri. 

ALIMENTARISTI — E' 
proseguita ieri l'agitazione 
nei settore dell'arte bianca. 
a Napoli e a Salerno. Circa 
duemila operai sono in lotta 
per ottenere la contrattazio
ne integrativa (premi, cotti-
mi, qualifiche, e c c ) . Lo scio
pero prosegue oggi. Rabbiosa 
e la reazione padronale che 
sconfina nell'illegalita. Infat
ti, a Napoli, i padroni del 
molino e pastificio RACCON-
TO hanno minacciato di li-
cenziare i membri della com
missione interna, mentre a 
Salerno gli industrial! Ferro 
(da ieri) e Scaramella (da 
sei giorni) hanno attuato la 
serrata nei tentativo odioso 
quanto vano di sottrarsi alia 
discussione della vertenza. I 
sindacati hanno segnalato 
queste provocazioni al mini
stro del Lavoro. 

francesi (come dalla FIOM) 
per il settore auto. Anche 
Bom ha proposto che venga 
anticipatamente discusso lo 
atteggiamento della CGIL in 
vista dell'assise SFM. 
' Bonaccini, segretario re

sponsabile della Camera del 
lavoro di Milano, ha affer
mato che occorre reagire al-
I'intensiflcazione dello sfrut-
tamento e alia compressione 
delle condiziont di vita con 
un'azione a lungo respiro mi-
rante a spostare l'asse della 
politica economica. Ha poi il-
lustrato le iniziative e i pri-
mi successi nella lotta contro 
i licenziamenti, ricordando 
che le question! dell'occupa-
zione vanno esaminate a li
vello settoriale. 

Garavini, segretario re
sponsabile della Camera del 
lavoro di Torino, ha denun
ciato il calo del monte-salari 
e registrato un'instifficienza 
della risposta oneraia all'of-
fensiva capitalistica. Dalle 
condizioni di lavoro, occor
re partire per un'azione che 
risalga ai problemi dei setto-
ri omogenei per non rinser-
rarsi nell'azienda o nella zo
na, e per legarsi con le lotte 
rivendicative. Garavini ha af
fermato che, mentre i salari 
sono fermi, i prezzi continua-
no a salire smentendo chi 
processa le retribuzioni e 
mettendo a nudo i proble
mi strutturali. 

Dopo un intervento del 
segretario regionale per la 
Sicilia, Rossitto, ha parlato 
Ton. Lama, richiamandost 
a taluni sintomi di progresso 
avutisi nelle posizioni della 
CISL e della UIL fra varie 
categorie, e anche nei respin
gere lo < schema Carapezza > 
sulle pensioni. Occorre per-
tanto portare avanti lo sfor-
zo unitario della CGIL sia 
in materia di politica riven-
dicativa che di lotta ai licen
ziamenti. Le difficolta e le 
crisi che si manifestano fra 
gli altri sindacati derivano 
da errate posizioni di adesio-
ne alia poiitica dei redditi, e 
previsioni di chiusura del ci
clo contrattuale aperto dai 
metallurgici. Tra 1'altro, la 
intransigenza e gli attacchi 
del padronato provocano cri
si e incertezze proprio per la 
debolezza palesata in tale 
modo da CISL e UIL. Lama 
ha poi definito il processo 
di razionalizzazione del lavo
ro in corso « fatto caratteriz-
zante della situazione >, don-
de resigenza di contrastare 
le sue conseguenze legando 
lotte rivendicative e lotte di-
fensive, e soprattutto dando 
un peso nuovo a richieste ti
po orario ridotto e organic! 
contrattati. II segretario con
federale ha poi messo in luce 
i limiti di un'azione che si 
sviluppasse soltanto nelle 
aziende e non investisse i 
settori produttivi, cio& af-
frontasse piii le conseguenze 
che le cause della situazione. 
Lama ha concluso dichiaran-
dosi d'accordo sulla necessi
ty d'una sessione dell'Esecu-
tivo in vista del Consiglio 
generale FSM 

Commemorate 

Toglintfi 

dal Consiglio 

regionale 

della Vol d'Aosta 
AOSTA. 7 

II Consiglio regionale valdo-
stano ha commemorato stamane 
il compagno Palmiro Togliatti. 
A nome del gruppo comunteta, 
ha preso la parola il compagno 
Piero Germano, segretario della 
Federazione comunista valdo-
stana. il quale ha ricordato che 
la morte del compagno Togliatti 
ha rappresentato una grande 
perdita non soltanto per il PCI, 
ma per 1'intero movimento ope-
raio intcmazionale, per tutto il 
nostro Paese. per tutti gli anti
fascist! e per tutti i democra
tic!. 

II presidente delta giunta re
gionale, awocato Caveri, asso-
ciandosi al cordoglio, ha ricor
dato come egli ebbe occasione 
di incontrare nei 1946 II com
pagno Togliatti e di aver notato 
la sua profonda conoscenza del
ta Valle d'Aosta e de! suoi pro
blem!. II presidente del Consi
glio regionale, awocato Marcoz, 
ha sottolineato la nobilta degli 
ideali per i quali lottd il com
pagno Togliatti. 

Si sono quindi associati i con-
siglieri Montesano (PSDI), Al-
baney (Campagnards), Pedrini 
(PLI), Colombo (PSI). Per il 
gruppo della DC, ha preso la 
parola il consigliere Torrione, 
che ha dato anche ia questa 
occasione la misura 4*1 suo 
gretto anticomunismo. > 
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Velio Spanorun combattente per i l socialismo e per la pace 

La vita di un comunista 
le prime lotte in Sardegna - 1924:1'inconiro con Gramsci - A 22 anni arrestato e condannato dal 
tribunale specials fascista -1932: I'emigr azione in Franch e I'azione antifascist a in Africa, in Spagna, 
in Italia - Esperienze di giornalista rivoluzionario - Dura lotta clandestine nella Tunisia di Petain: per 
due volte il fascismo francese condanna Spano a morte - 1943: il ritorno in Italia e I'azione per 
costruire il Partita- Alia direzione dell'Unita •-Esponente del movimento inter nazionale delld pace 

II compagno Velio Spano 
li e spento alio 21,45 di ieri 
|era nella sua casa di via 
fenanzio Fortunato 54, a 
lontemario. Gli erano ac-

fanto la compagna Nadia, il 
jognato Ruggero Gallico, al-

ini dirigenti del Movimen-
della Pace: Calandrone, 

loronesi e Mencaraglia. 
La ferale notizia ha susci-

ito un profondo cordoglio 
»gli ambienti democratici e 
irlamentari. Decine di com-
igni, di amici, di dirigenti 
jpolari, di deputati e sena-
>ri si sono recati nella tar-

serata a visitare la sal-
ja, a esprimere il loro cor-
)glio alia compagna Nadia. 
Fra i primi a rendere 
laggio alia salma sono sta-

i compagni Amendola, 
jrlinguer, Ingrao, Li Cau-

f, i senatori Perna e Bufa-
ri, gli onorevoli Laconi e 

irastu, il compagno Cardia, 
sgretario regionale del PCf 
>r la Sardegna. Anche il 

^mpagno Lucio Luzzatto, del 
lovimento della Pace, si e 
scato a far visita alia salma. 
Per oggi sono attese dal-
Jnione Sovietica le figlie 
Spano: Chiara, che si tro-

iva a Mosca, e Paola che 
tdia a Leningrado. 

[Velio Spano era nato il 15 
Snnaio del 1905 in un pic-
Mo paese della provincia di 
igliari, Teulada, ed aveva 
issato gran parte della sua 
rima giovinezza in un altro 
tese della stessa provincia, 

luspini, un poverissimo ag-
|omerato di case che vive-

fondamentalmente degli 
sntati salari di un gruppo 
minatori. 
5' da un gruppo di questi 
/oratori, quando aveva ap-
la quindici anni, che Ve-
Spano — figlio di un im-

>gato, cresciuto nel chiu-
mondo della piccola bor-

iesia isolana — sentl par-
^re per la prima volta di 

ideale, di una volonta di 
lancipazione degli oppres. 

di una prospettiva che 
ipeva gli augusti schemi 
cui era basata la sua vita 

[dava risposte nuove alle 
domande, alle sue ansie: 

{socialismo. 
Irano anni di dura lotta 
classe, per la Sardegna 
ie per tutta l'ltalia; con-
il movimento d'emanci-

Eione irrobustito dalla tra-
esperienza della guerra 

|grossa borghesia finanzia-
il fascismo, imboccava la 
della reaztone sanguino-

[cercando di spegnere con 
Ipiu spietata violenza l'a-
Jito al rinnovamento del 
ese che veniva dal mon-
del lavoro. 

Spano — studente liceale 
"^agliari, ragazzo irruente 
fcoraggioso — milito subi-
Inel «Fronte unico anti-
:ista » e partecipd a tutte 

Ibattaglie di quel periodo 
[in particolare, alle dure 
te dell'autunno del '22. 

'23 si iscrisse alia Fe-
izione giovanile comuni-
e, finiti gli studi liceali, 

eid la Sardegna per fre-
llntare a Roma l'Universi-
Idoveva tornare nella sua 
•a solo dopo piu di venti 
lir anni di incessante atti-

clandestina, di carcere, 
I dure lotte in Italia, in 
jncia, in Spagna, in Tu
la, in Egitto, al servizio 

s u 0 ideale di emancipa-
le e del suo impegno an-
scista. • 

Roma Spano si iscrive 
facolta di legge, ma la 
giornata e subito dedi-
essenzialmente alia lot-

>olitica che egli riprende 
lediatamente militando 
i giovani dell'organizza-

»e comunista lazialc, as-
lendo ben presto incari-
di responsabilita. 

di quel tempo un in
tra che certo scgna in 
lo decisivo la vita di Ve-

ISpano, ne determine 1'av-
Vre. restera poi sempre 
ie una esperienza ed un 
tgnamento per lui essen-

li: l'incontro con Antonio 
tinsel. 
pel corso delle riunioni 

si svolgevano in un vec-
magazzino dietro piaz-

Tenezia Gramsci cercava 
coordinare e spingere 
iti Tattivita dei giovani 

punisti in momenti di du-
lpegno antifascista: egli 

ra notato il ragazzo ir-
lieto. dal volto magro, la 
parlata gli ricordava la 
Sardegna. 
jn lui egli si accompa-
va in lunghe passeggiate 
le vie di Roma e discu-

e ascoltava. e cercava 
idirizzarne gli slanci. -

[Ogni problema, c tutti i 
>lemi insieme — scrivera 
ti anni dopo Spano ricor. 
lo quel tempo e quelle 
rersazioni — trovavano, 
»no in parte, una rispo-

[in una serie di osserx'a-
H particolari su fatti che 

• v e \ « certamente 

Velio Spano fotografato all'aeroporto di Fiumicino, in occasione di uno dei suoi 
frequent! viaggi per partecipare alle manifestazioni del Movimento mondiale della Pace 

colto sul vivo molti anni pri
ma e che io non avevo sapu-
to guardare. "Hai visto mai 
— mi domandava — quando 
un uomo e una donna ritor-
nano dalla campagna al vi l-
laggio, l'uomo 9ull'asino e 
la donna a piedi?" oppure: 
"'Al tuo paese, la donna che 
va in groppa al cavallo in
sieme al marito, sta seduta 
su una bella coperta o su 
uno straccio qualunque?". O 
ancora rifletteva: "In tutti i 
paesi di Sardegna il contadi-
no dorme sulla stuoia da 
quando cammina fino a quan
do si sposa, poi dorme sul 
letto con la sua donna e, 
se rimane vedovo, ricomin-
cia a dormire sulla stuoia". 
Si precisava cosi un ambien-
te familiare fondato su rap-
porti sociali determinati, e i 
sentimenti e i costumi socia
li dell'isola, che avevo accet-
tato da bambino senza ana-
lizzarli e senza comprender-
li, cessavano per me di es-
sere l'espressione di virtu 
e difetti congeniti, cessava
no di essere delle conven-
zioni morali tradizionali per 
diventare delle realta socia
li. A queste conversazioni 
devo senza dubbio, almeno 
in parte, di essere diventato 
un comunista >. 

II cordoglio 
di Longo 

Appcna appresa la noti
zia della morte di Velio 
Spano, il compagno Luigi 
Longo ha cosi telegrafato 
alia moglie, compagna 
Nadia: 

« La immatura scompar* 
sa del compagno Velio 
Spano colpisce duramente 
II Parti to e noi tutti. Per-
diamo con lui un combat
tente valoroio, un dirigen-
te provato, un amico fra-
terno che ha dedicato tutte 
le sue forze alia causa del-
la liberta, della pace, della 
democrazia e del sociali
smo. La sua vita e stata 
un esempio di coraggio e 
di coerenza sin dal mo-
mento in cui e entrato nel 
Partito diventandone uno 
del priml costruttori. Ha 
affrontato il carcere, le 
persecuzioni, I'esilio e le 
condanne a morte con la 
fierezza e I'ottimismo di 
chi ha ptena coscienza di 
lottare per una grande cau
sa. Sentiamo oggi un pro
fondo vuoto neMe nostre file 
e un dolore reso ancora 
piu acuto dalla ancor gio-
vane eta in cui Velio ci 
lascia. Si a di conforto a 
te e alle tue figlie. cara 
Nadia, in questo momento 
cosi straziante. sapere che 
il vostro lutto e il lutto di 
tutto il Partito. di milioni 
di antifascist!, di tutti co-
loro che in questi anni 
hanno avuto nel comoagno 
Velio Soano il dirigente 
della lotta del movimento 
della Pace. A te un ab-
braccio fraterno e la 
espressione del mlo pro
fondo cordoglio - Lulgl 
Longo *. 

Dopo qualche mese Gram
sci . invito Spano • a parteci
pare alia attivita del gruppo 
laziale dell'«Ordine nuo-
vo >: inizia cosi la sua atti
vita giornalistica che sara 
poi una costante del suo la
voro in Italia e all'estero, 
sia quando si tratto di dar 
vita alia minuta rete dei 
giornali clandestini stampa-
ti su carta sottilissima e 
grandi quanto un fazzoletto, 
sia quando si tratto di lavo-
rare per fare del quotidiano 
del Partito un grande gior-
nale popolare letto da centi-
naia di migliaia di italiani. 

Dopo alcuni anni passati a 
Roma conducendo in parti
colare una vigorosa azione 
antifascista nell' ambiente 
universitario — un'azione 
cui si deve anche se dal-
1' ambiente c aventiniano > 
della gioventu liberate si 
staccarono le migliori ener-
gie per assumere una po-
sizione piu conseguentemen-
te antifascista al fianco della 
classe operaia — Velio Spa
no, nel '26, fu inviato dal 
Partito a Torino col compi-
to di organizzare la stampa 
e la diffusione clandestine di 
alcuni giornali di fabbrica: 
lo studente di legge aveva 
ormai lasciato il passo al gio-
vane rivoluzionario che con-
sapevolmente dedicava tutta 
la sua vita all'azione politi-
ca. alia lotta clandestina. E 
nel '27, a ventidue anni. Ve
lio Spano viene arrestato dal
la polizia fascista e condan
nato dal tribunale speciale a 
cinque anni e sei mesi di 
reclusione. 

Uscira dal carcere nel 1932, 
dopo un lungo periodo vis-
suto nei patimenti della piu 
dura reclusione ma anche 
studiando intensamente. stu-
diando i testi marxisti (che 
in mille ingegnosi modi pe-
netravano nelle celle dei po-
litici antifascist! e venivano 
salvati dalle perquisizioni) e 

Jsoprattutto imparando a quel-
' la severa scuola di cultura 
e di morale, di dura e fecon-

jda autodisciplina che • era 
ogni collettivo di comunisti 

Ichiusi in un carcere o isola-
ti in un luogo di confino. 

Appena ritornato libero. 
Spano riprende la sua atti-

j vita e dopo pochi mesi. men-
jtre le mani della polizia fa
scista stanno per ricadere su 

!di lui. il Partito lo fa em: 
! erare clandestinamente in 
| Francia dove Iavora in par 
iticolare nella zona delle due 
(Savoie e poi alia testa della 
;organizzazione dei patronati 
; italiani aH'estero. organizza-
zione attraverso la quale si 
tende a mantenere stretti le-

(garni fra gli antifascist emi-
Igrati e quelli che sono rima-
! sti nel Paese 
j II. fascismo intanto ha ini-
ziato con la guerra d'aggres-

jsione contro TAbissinia "un 
i periodo cruento che portera 
la distruzione prima nei Ion 
tani villaggi etiopi. poi nel
le citta spagnole, infine su 
tutta • l'Europa e in tutto il 
mondo. fino a che le forze 
popolari non avranno, pagan 

do un enorme prezzo di san-
gue, distrutto le sue annate 
e ucciso i suoi capi. 

II posto di ogni antifasci
sta, il posto di ogni comuni
sta e dovunque si pud ten-
tare di fermare il pass© al-
1'aggressore, dovunque si puo 
arrivare a parlare con gli 
italiani costretti a farsi suoi 
strumenti. 

Nel '35 Spano e in Egitto 
a organizzare la propaganda 
contro la guerra fascista, nel 
'36 poi egli entra piu volte 
clandestinamente in Italia, 
percorre le sue citta princi-
pali, riallacciando o raffor-
zando i • legami del Partito 
con i vari gruppi clandesti
ni, discutendo, chiamando 
tutti ad intensificare la lot
ta unitaria contro l'oppres-
sione fascista e contro la 
guerra. Poi per dieci mesi e 
in Spagna dove organizza i 
servizi radio indirizzati agli 
emigrati italiani viventi in 
tutta Europa ed anche agli 
italiani che vivono nel Pae
se, sotto il fascismo. Radio 
Milano. radio Liberta, radio 
Madrid trasmettono gli ap-
pelli e gli scritti di Velio 
Spano. 

Nel '37 egli e poi a Parigi 
dove la sua attivita di gior
nalista rivoluzionario conti-
nua a esplicarsi nella reda-
zione — insieme a Mario 
Montagnana — della edizio-
ne clandestina deH'Unita — 
un piccolo volantino su car-
ta-riso. stampato a piccoli ca-
ratteri — che a prezzo di in-
finiti sacrifici. di arre>ti. di 
anni e anni di carcere viene 
portato in tutte le citta d'lta-
lia sfidando 1'organizzazione 
della polizia fascista. 

Nello stesso tempo Spano 
riprende i suoi viaggi clan
destini in Italia, fino al '38 
quando ' viene inviato dal 
Partito a Tunisi — a conti-
nuare I'azione di organiz-
zazione e di propaganda fra 
gli italiani — e dove dirige. 
insieme a Giorgio Amendo
la. i] quotidiano antifascista 
« II giomale ». un organo di 
organizzazionc della lotta an
tifascista e di chiarificazio-
ne per impedire c h e l'ag-
gressione fascista ormai in 
atto diventasse elemento di 
rottura della amicizia fra gli 
italiani e il resto della po-
polazione tunisina. 

In quel periodo egli cono-
sce e sposa una miiitante 
comunista. la compagna Na
dia Gallico. che sara la fe-
dere compagna della sua vita 
travagliata e gli dara tre 
figlie. 

Ma la aggressione dilaga. 
la • Francia cade, il regime 
del generale Petain. asservi-
to ai • tede«chi. si estende 
sulla Tunisia. I'azione dei 
comunisti puo continuare so
lo nella piu eompleta illega
lity. Ma deve continuare! I 
tribunali militari di Tunisi 
e di Biserta si riuniscono 
per processare in contuma-
cia' il «pericoloso sov-versi* 
vo > Velio Spano: egli viene 
condannato per due volte a 
morte • la polizia lo ctrca 

per ogni dove; anche i te-
deschi, che per sei mesi oc-
cupano • la Tunisia, lo cer-
cano. Velio Spano continua 
la sua attivita sfuggendo piu 
volte alia cattura proprio 
grazie ai mille legami con 
tutta la popolazione che i 
comunisti italiani hanno sa-
puto creare. 

Poi il fascismo viene bat-
tuto in Africa e la lotta puo 
continuare alia luce del sole, 
subito dopo un lemb 0 d'lta-
lia viene liberato: nell'otto-
bre del '43 — pochi giorni 
dopo la insurrezione popo
lare delle c quattro giorna-
t e » — Velio Spano e a Na-
poli dove assume subito una 
funzione di direzione delle 
organizzazioni di Partito che 
vanno sorgendo impetuosa-
mente in tutto in Mezzo-
giorno. 

Un compito non lieve at-
tende i vecchi compagni che 
si ritrovano dopo anni di car
cere e di attivita clandestina: 
incominciare a costruire, sul
la base degli sparsi nuclei 
che hanno resistito al fasci
smo e con l'aiuto delle gran
di masse che si orientano 
verso la nostra bandiera un 
grande partito di massa. 
quel € partito nuovo > del 
quale il compagno Togliatti 
parlera nel suo primo di-
scorso in Italia. Nello stesso 
tempo e'e da condurre la piu 
decisa azione politica per 
giungere alia unita di tutte 
le forze che intendono com-
battere il fascismo. 

Velio Spano — il cui no-
me di battaglia, Paolo Tede-
schi, divenne presto notissi-
mo in tutto il Sud — si im
pegno con tutte le sue forze 
in quella battaglia. Nel gen-
naio del '44 egli rappresento 
il Partito al congress© di 
Bari dei Comitati di libera-
zione e nella giunta esecu-
tiva eletta in quella occasio
ne. In quel periodo inoltre, 
a Napoli, sotto la sua dire
zione, vennero stampati i 
primi numeri dell'Unita non 
piu clandestina (anche se 
ancora stampata su fogli ap-
pena piu grandi di un fazzo
letto); liberata poi Roma e 
trasferita nella capitale la 
direzione del Partito — del
la quale Spano e membro 
— egli sara chiamato a di-
rigere Fedizione nazionale 
dell'organo del Partito. 

Consultore nazionale, egli 
fu nominato sottosegretario 
aH'agricoltura nel secondo 
governo De Gasperi e fu 
eletto deputato all'Assem-
blea Costituente per la cir-
coscrizione di Cagliari, Sas-
sari e Nuoro. 

Del suo periodo di attivi
ta alia direzione del quoti
diano del Partito i compagni 
che lavorarono >con lui ri-
cordano e non • dimentiche-
ranno la grande tenacia e lo 
slancio nel lavoro, la visio-
ne concreta dei problemi 
giornalistici che ogni giorno 
si ponevano, il grande im
pegno a iniziare la comples-
sa attivita che doveva fare 
del nostro giomale un gran
de quotidiano del popolo ita-
liano, non solo presente sul 
piano della cronaca e della 
polemica politica ma capace 
di riflettere tutti i moltepli-
ci aspetti della vita della na-
zione e tutti i suoi interessi. 

Alia fine del '47 Spano, la-
sciata VUnita, venne inviato 
dal Partito in Sardegna do
ve si dedico — come segre-
tario regionale — al com-
plesso lavoro di costruzione 
di un forte Partito nella sua 
Isola: un lavoro proficuo che 
vedra il sorgere di una nuo-
va schiera di dirigenti e la 
impetuosa crescita — in an
ni di dure lotte — della no
stra organizzazionc 

Senatore di diritto nel '48. 
Spano torna poi a Palazzo 
Madama nel *53. nel "5S e 
nella attuale legislatura. 

Dal "55 al '57 egli assume 
inoltre — presso il Comita'o 
Centrale — la responsabilita 
della direzione dell'ufficio 
esteri. e membro della Dire
zione fino al nono congresso 
e dedica gli ultimi anni del
la sua intensa vita alia stes
sa causa per la quale tanto 
ha combattuto negli anni 
dell'emigrazione e della clan-
destinita: la causa della pace. 

Egli infatti viene eletto se-
gretario generale del movi
mento dei partigiani della 
pace e vice presidente del 
consiglio mondiale della pa
ce Egli rinnova. in quest a 
funzione. il suo impegno di 
sempre promuovendo e moI-| 
tiplicando Ie iniziative uni-J 
tarie e combattendo nel Pae
se e nel Senato (della cui 
commissione esteri e vice 
presidente) la sua battaglia' 
perche l'ltalia realizzi una1 

politica di pace e favorisca 
la distensione internazionale. 

Questa attivita non avra 
sosta fino alle ultime setti-
mane della sua vita anche se 
il male ormai da tempo ne 
minava la foru fibra. 

IERI MAniNA A ROMA 

Inumate 
le ceneri 
di Mucci 

Ieri mattina, a Roma, 
le ceneri del compagno 
Velso Mucci, morto a 
Londra il 6 settembre 
scorso, sono state traslate 
al Verano. Una folia di 
compagni e di amici, 
stretta attorno a Dora 
Mucci, la coraggiosa mo
glie di Velso, ha accom-
pagnato l'urna cineraria 
fino alia tomba che e la 
stessa dove riposano le 
salme di Togliatti, di Rug
gero Grieco, di Di Vittorio, 
di Marchesi, di Sibilla A-
leramo e di Rina Picolato. 
L'orazione funebre e sta
ta pronunziata dal com
pagno Mario Alicata, 
membro della segreteria 
del Partito, presente alia 
cerimonia insieme con 
Giorgio Amendola. 

Velso Mucci, ha ricor-
dato Alicata, e morto lon-
tano da noi. in quella 
Londra dove lo aveva 
portato il suo insaziabile 
amore di conoscenza e, in 
particolare, il suo amore 
di scrittore e di poeta per 
la letteratura e la cultura 
contemporanee anglo-sas-
soni che gli apparivano 
ricche di stimoli, di sugge
stion! e di inviti. A Lon
dra egli aveva " lavorato 
per due anni, con l'accani-
mento e il puntiglio che 
gli erano propri. e che fa-
cevano di lui un interlo-
cutore difficile e, percio. 
prezioso. 

Stava per tornare tra 
noi quando lo ha colto il 
male che Io doveva con
durre alia morte. Velso 
non e piu tomato vivo 
tra i suoi compagni e tra 
i suoi amici. I quali. ora. 
si stringono attorno a Do
ra, per dividere con lei 
un grande. comune dolo
re. Gli diciamo addio. ma 
non lo dimenticheremo. 
Non lo dimenticheranno i 
suoi amici di trenta e p:u 
anni di battaghe lettera-
rie, non Io dimenticheran
no i suoi compagni, ne Io 
dimentichera il partito, 
che gli testimonia la sua 
stima e la sua riconoscen-
za deponendo Ie sue ce
neri accanto alle salme di 
uomini che al partito de-
dicarono tutta intera la lo
ro esistenza. 

Per Mucci. poeta e 
scrittore. la poesia non fu 
scltanto un'arma di co-
noscenz<i: fu anche un'ar
ma di lotta rivoluziona-
ria. Gli furono d'esempio 
e lo ispirarono alcuni dei 
maggion poeti di questo 
nostro secolo: Brecht, 
Maiakovskij, Nazim Hik-
met. Ma Velso non mili

to soltanto come uomo di 
cultura e, negli ultimi an
ni, com e membro del C D . 
del Contemporaneo: milito 
nel modo piu semplice e 
diretto, come dirigente 
della Federazione comuni
sta di Cuneo, come consi-
gliere comunale di Bra, 
come direttore del setti-
manale della Federazione 
comunista di Cuneo, come 
propagandista e organiz-
tore comunista in una 
provincia particolarmente 
difficile per noi. Neppure 
questo aspetto della vita 
di Velso, ha concluso Ali
cata, deve essere dimen-
ticato, perche anche per 
questo egli ci fu sempre 
caro. 

Sulla pietra tombale, 
che si e chiusa sull'urna, 
e stata quindi deposta 
una grande corona del Co-
mitato Centrale del Par
tito insieme con i fiori 
dei familiari, dei compa
gni e degli amici. Con 
Dora Mucci hanno sosta-
to in raccoglimento i com
pagni Alicata. Amendola, 
Bufalini. Renzo Trivelli. 
Chiarante. Barca, Peggio. 
Accanto a loro, silenzio-
si e commossi, hanno tri-
butato il loro. affetto a 
Velso Mucci tutti coloro 
che, avendolo conosciuto 
e amato, avevano voluto 
assistere alia cerimonia: 
Giuseppe Ungaretti, Gior
gio De Chirico, Mino Mac-
cari, Pier PaoJo Pasolini, 
Natalino Sapegno, Galva-
ao Delia Volpe, Cesare Lu-
porini. Carlo Bernari, Giu
seppe Dessi Marino Maz-
zacurati, Guglielmo Petro-
ni, Niccolo Gallo, Giovan
ni Omiccioli. Nanda Lava-
gnino, Maria Bianchi Ban-
dinelli. Roberto Bonchio. 
Carlo Salinari. Paola Ma-
sino. Paola Barbara. Elsa 
De Giorgi, Carlo Levi, 
Gaetano Trombatore, Fer
nando e Amerigo Terenzi, 
Mario Socrate, Rino Dal 
Sasso, Carlo Melograni, 
Luca Canali, Antonio Del 
Guercio, Nicola e Mario 
Ciarletta, Renata Debe-
nedetti, Titina Maselli, 
Clotilde Marghieri, Sara 
Mancuso, Olga Sacerdo-
te, Giandomenico Giagni. 
molti redattori del nostro 
giomale: Dario Micacchi. 
Alberto Jacoviello. Mauri-
zio Ferrara, Francesco Pi-
stolese, Ottavio Cecchi e 
altre decine di amici, che 
poi hanno accompagnato 
Dora fino all'iiscita del ci-
mitero,' rinnovandole le 
espressioni della loro af-
fettuosa solidarieta. 

Aria di burrasca in Concilio 

Azione cattolica: 

nuovo pomp 

della discordia 
Due interventi emblematici delta divisione - Gedda 

da Paolo VI • Importante riunione di vertice 
Le bordatc sullo schema 

conciliare che riguarda Vapo-
stolato dei laid sono state 
subito tali che, appena dopo 
il quarto intervento, e sta
ta necessaria una votazione. 
II moderatore di turno, car-
dinale Suenens. vista Varia 
burrascosa che soffiava in 
aula, ha creduto opportuno 
rivolgere un quesito ai pa-
dri: « Vi piace che la discus-
sione prosegua e ritenete che 
il testo in esame possa resto
re a base di questo dibatti-
to? >. Per alzata e seduta, 
i membri dell'assemblea han
no detto si a grande mag-
gioranza. E si e proseguito. 

die cosa e avvenuto da 
creare I'imrnediata efferve-
scenza intorno al nuovo do-
cumento? Gli e che mai cort 
altrettanta rapidita si era 
profilata una divisione cost 
netta, con pari carica pole-
mica sia da parte degli c in-
novatori > che dei « conser-
vatori >. Da un lato si e det
to: troppo clericalismo, trop-
pi accenti giuridici, troppo 
favoritismo nei conjronti 
dell'Azione cattolica che ap-
pare come I'unica forma di 
apostolato laico di prima 
classe, proprio perche stret-
tamente sottoposta alia ge-
rarchia ecclesiastica. Dall'al-
tro: troppo poco rilievo alia 
•Azione cattolica troppo las-
sismo nel riconoscere pari 
diritto e pari rilievo, rispet-
to all'apostolato, a tutti i 
cristiani battezzati. Per que
sta seconda schiera pare che 
non conti molto il battesi-
mo, quanto una tessera con 
bollo e firma che inquadri ri-
gidamente in un'associazione 
(quella, solo quella) e vin-
coli al vescovo, magari al 
parroco. 

Da ambedue le sponde la 
stessa conclusione: e'e mol
to • da rifare nello schema, 
ami quasi tutto. A dire il 
vero, quindi, e'era buon mo 
tivo per il cardinale Suenens 
di interporre una pausa e do 
mandare se bisognasse con
tinuare cosi, o gettare tutto 
nel cestino. 

Alia fine della congrega-
zione nove erano gli inter
venti sull'argomento, ma su 
due conviene sojfermarsi 
poichi sono abbastanza em
blematici delle posizioni: 
quello del cardinale statuni-
tense Ritter, arcivescovo di 
St. Louis, e quello dell'ita-
liano Maccari, vescovo di 
Mondovi. 

Ritter ha cominciato col 
dire che lo schema, pur ri-
spondendo alle esigenze di 
un buon decreto conciliare, 
non e aderente alle vere ne-
cessita del momento. Fra pa-
rentesi, lo stile 6, in genere, 
piuttosto prolisso. diffusa e 
spesso astratto. II tono poi 
e troppo clericale, si che 
sembra un discorso da padro
ni quello rivolto ai laid. Nei 
confronti dell'Azione catto
lica e evidente il favoritismo 
(e il porporato ha marcato 
il termine ripetendolo in in-
glese) mentre diverse sono 
e devono essere le forme di 
apostolato laico, ma non in 
base ai rapporti con la gerar-
chta della Chiesa. La diver-
sita consiste nei fini diversi 
e nei mezzi per raggiungere 
tali fini. 

II porporato americano ha 
anche affermato che occor-
re mettere in risalto la spi-
ritualita dei laid. Avviandosi 
alia conclusione ha detto: 
€ 11 testo non mi sembra da 
sostituire, ma ha bisogno di 
una profonda revisione e di 
un riordinamento generale 
nella struttura. Comunque 
questo e il tempo buono per 
un argomento cosi vitale. 
Chissd se avremo un'altra 
occasione tanto opportuna 
per affrontarlo? >. 

Monsignor Charbonneau, 
vescovo di Hull in Canada, 
ha fallo eco aggiungendo una 
osservazione non marginale: 
€ Stando al testo, sembra ch*» 
affronliamo questo tema so
lo perche mancano i preti 
e perche esiste nel mondo 
una situazione particolare. 
Invece si tratta di una que-
stione essenziale di per se ». 

Ed eccoci alia voce del-
Valtra sponda. Monsignor 
Maccari ha cominciato alia 
larga, dall'eleganza formale, 
sostenendo che il tutto fa 
pensare ad un mosaico me.?-
so insieme in fretta e con 
frammenti non sempre colle-
gali Lo stesso latino, che e 
come la veste con cui viene 
presentato I'argomento. non 
pud dirsi accuralo e non ha 
il decoro di un decreto di un 
documento conciliare. • 

• Ma al presule di Mondovi 
non premono soltanto le que-
stioni estetiche e lo ha di-
mostrato nel resto dell'inter-
vento. 

Circa to sostanza dello 

schema si deve osservare che 
non e un buon sistema quel-
lo di voler accantonare certe 
espressioni per non creare 
dibattiti troppo vivaci: la 
commissione doveva, in for
ma sintetica e chiara, dare 
la definizione dell'apostolato 
vero e proprio e spiegare 
che cos'e veramente VAzione 
Cattolica. Cio e opportuno e 
necessario se si vuole chia-
rtre che cos'e quell'apostola
to specifico, e tanto neces
sario al servizio della Chie
sa e della stessa societd, che 
e distinto da quell'apostola-
to congiunto invece, sempli-
cemente, ai doveri del bat-
tesimo. Lo schema parla del 
vulore e della necessitd del-
I'organizzazione per diffon-
dere la verifd cristiana; ma 
perche non parla anche del
ta sua necessita per difen-
dere i fedeli e soprattutto i 
giovani contro i nemici del
la Chiesa sempre pitt agguer-
riti? Certo ottimismo e cer
to irenismo fanno quasi pen
sare che si voglia deporre 
le armi della difesa, cio che, 
in questo momento, sarebbe 
estremamente pericoloso. 

Una notizia extraconcilia-
re, ma pur sempre riguardan-
te la sfera vaticana, dimo-
stra Vimportanza e la delica-
tezza del tasto Azione catto
lica. Paolo VI. ha ricevuto 
ieri in udienza privata, oltre 
al cardinale Siri, il profes
sor Gedda, presidente del 
Comitato civico nazionale 
ed ex presidente della stessa 
Azione cattolica m un perio
do fra i piit « neri >. Certo, 
nulla £ trapelato sui collo-
qui, arduo sarebbe com-un-
que pensare che i due illu-
stri personaggi abbiano cal-
deggiato tesi innovatrici in 
tema di apostolato laico e, 
in particolare, per quanto 
riguarda la massima associa-
zione clericale. 

II Concilio, nel corso del
la mattinata, ha ascoltato an
che due relazioni sul capito-
lo terzo dell'Ecumenismo ed 
un'altra sullo schema attual-
mente in dibattito. Ha infi
ne proseguito le votazioni 
sullo stesso Ecumenismo ar~ 
rivando ad approvare com-
plessivamente i primi due 
capitoli. 

Nel pomeriggio, presso lo 
appartamento del Segretario 
di Stato Cicognani, si sono 
riunite congiuntamente la 
commissione dt coordina-
mento e il consiglio di pre-
sidenza dell'assemblea. E' 
opintone corrente che siano 
state discusse la durata del 
Concilio ed altre questioni 
di fondamentale importanxa. 

g. g. 

Hannovor 

Elogio 
di Hitler 

in un processo 
anti-nazi 

HANNOVER. 7 
Pronunciando l'arringa difen-

siva per un nazista accusato di 
aver partecipato alia -liquida-
zione - di 6.500 ebrei. l'awoca- • 
to Gerd Heinecke ha detto: 
-Condannare Hitler come as-
sassino equivale a incriminare 
il diavolo per la creazione del-
I'lnfcrno. Hitler non ha agito 
per bassi motivi. ma perche si 
sentiva chiamato. come un pro-
feta. a compierc cio che egli 
ritcneva fosse ispirato a motivi 
politici -. 

Questa e altre affermazioni 
ftlo-hitleriane hanno infioret-
tato 1'arringa di Heinecke. Lo 
avvocato e stato interrotto una 
sola volta. dal presidente, quan
do ha affermato che Hitler 
-non ha mai violato i] diritto 
dei popoli •». Per il resto nes-
suno ha avanzato opposizioni 
alia sua impostazione. 

Nel corso della sua arringa 
il difensore ha anche dichiarato 
che «lo sterminio degli ebrei 
non e stato — in senso giuri-
dico — un fatto orrendo -. - Hi
tler non aveva alcun interesse 
che gli ebrei soffrissero o aves-
sero paura della morte. Percio 
essi furono portati alle camere 
a gas. inconsapevoli della fine 
che li atte'ndeva -. Heinecke ha 
inoltre aggiunto che - non si 
pud nemmeno parlare di per-
fidia di Hitler perche egli a 
piu riprese disse che volev* 
Iiquidare gli ebrei-. fl difen
sore ha esclamato quindi: - S e 
sono stati portati con inganni 
alle camere a gas e perche si 
voleva risparmiare loro la pau
ra della morte ». 
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mattirHi alle Of« 10,30 al 
« Sup4 rclnema » si ivolgeri la manife-
staziom> d'apertura dell* campagna *let-
toraWc^^l PCI. PaHeranno il compagno 

AVLICATA 
membro delta Segreteria e delta Dire-
lion* tfetf PCI e i compagni 

'A 

Fernando Di Giulio 
capogruppo lalla Provinci* di Roma 

i i. 

. Mario Berti 
• 
capogruppo ana Provincia di Latina 

- • - i \ • • > 

| Nei 45 collegi 

i I candidati 
i alia Provincia 

- i 

R o m a I - - P A O L O A L A T R I : Deputn to a l P a r l a m e n t o , i 
• s c g r e t a r i u genera te d e l l ' A s s o c i a z i o n e I t a l i a - U R S S I 

R o m a II - P I E R O D E L L A S E T A : C o n s i y l i e r e c o m u -
na le , m e m b r o del la S e g r e t e r i a de l la F e d e r a z i o n e I 
r o m a n a del PCI I 

R o m a III - CLAUDIO CIANCA: D e p u t a t o al P a r l a m e n - . 
to, s e g r e t a r i o naz iona le de l S i n d a c a t o edi l i • I 

R o m a IV - GIULIANA GIOGGI: M e m b r o de l la Segre - ' 

I ter ia de l la F e d e r a z i o n e r o m a n a d e l PCI • 

R o m a V - F E R N A N D O DI G I l l L I O : O o n s i g l i e r e 'pro- | 
, . v i n c i a l e u s c e n t e . m e m b r o de l C o m i t a t o Centra l e 

de l PCI I 
R o m a VI - C E S A R E F R E D D U Z Z I : V5ce - s e g r e t a r i o I 

de l la ' F e d e r a z i o n e r o m a n a de l PCI , m e m b r o del • 
C o m i t a t o Centra le de l PCI I 

R o m a VII - PIO MARCONI: S e g r e t a r i o de l la F e d e r a - ' 

I z ione G i o v a n i l e c o m u n i s t a di R o m a I 

R o m a V i l l - LUIGI P I N T O R : Condire t tore de l l 'Uni ta , | 
m e m b r o de l Comi ta to C e n t r a l e del PCI 

1 R o m a IX - GIOVANNI B E R L I N G U E R : D o c e n t e al ia I 
I U n i v e r s i t a di R o m a ' 
. R o m a X - MARIO Q U A T T R U C C I : I n s e g n a n t e al l 'Ist i - i 
I tuto di s tudi comuni s t i I 
1 R o m a XI - A L D O NATOLI: D e p u t a t o a l P a r l a m e n t o . 

I m e m b r o de l Comi ta to C e n t r a l e d e l PCI I 

R o m a XII - V I N C E N Z O L A P I C C I R E L L A : P r o f e s s o r e I 
ne i L i c e i , 

| < R o m a X I I I - . LUIGI P I N T O R : Condire t tore de l l 'Uhi ta , I 
I m e m b r o de l Comi ta to C e n t r a l e d e ' P C I ' 

R o m a X I V * L I V I A . D ' A N G E L I : C o n s i g l i e r e prov inc ia - I 
l e u s c e n t e , m e m b r o 'della S e g r e t e r i a p r o v i n c i a l e • 
de l la F e d e r b r a c c i a n t i • 

R o m a XV - PAOLO B U F A L I N I : S e n a t o r e de l la Repub- I 
bl ica , m e m b r o del la D i r e z i o n e de l PCI 

R o m a XVI - G I U L I A N A G I O G G I : M e m b r o de l la Segre - I 
ter ia de l la F e d e r a z i o n e r o m a n a d e l P C I ' 

R o m a X V I I - - F E D E R I C O M O S E T T I : I m p i e g a t o i 
R o m a XVIII - V I N C E N Z O L A P I C C I R E L L A : P r o f e s s o - | 

r e n e i l i ce i , 
R o m p X I X . . P I E R O D E L L A S E T A : C o n s i g l i e r e c o m u - I 

na le , m e m b r o del la S e g r e t e r i a de l la F e d e r a z i o n e ' 
r o m a n a de l P.C.I . i 

. . R o m a X X - GIOVANNI B R I G A N T I : U n i v e r s i t a r i o . Con- | 
I , , s i g l i c r e d e l l ' O r g a n i s m o r a p p r e s e n t a t i v o u n i v e r s i t a -
• rio r o m a n o I 

R o m a XXI - MARIA A N T O N I E T T A M I C H E T T I : Con- • 
' ' s i g l i e t c c o m u n a l e t • 
R o m a XXII -> M I R E L L A D ' A R C A N G E L I : R e s p o n s a b i l e | 

, de l la C o m m i s s i o n e F e m m i n i l e de l la F e d e r a z i o n e 
r o m a n a de l P.C.I. I 

Col leglo di Albano - GINO C E S A R O N I : Cons ig l i ere pro- I 
v i n c i a l e u s c e n t e .. i 

I .Col leg io di B r a c c i a n o - R E M O M A R L E T T A : C o m m e r - | 
c ia l i s ta , rev i sprc uf f ic ia le de l cont i de l la P r e s i -

' denza de l l 'Assoc iaz ione n a z i o n a l e c o o p e r a t i v e di I 

I c d n s u m o I 
Oollegio di C a m p a g n a n o - C a s t e l n u o v o di P . - N A N D O 

I A G O S T I N E L L I : Contadino I 

Col legio di C iv i tavecch ia I R E N A T O P U C C I : S i n d a c o I 
di C i v i t a v e c c h i a 

I 
I 
I 
I 

• \ 

• I 
. 1 
:i 
I 

I ' C o l l e g i o di Civ i tavecch ia II - GIOVANNI R A N A L L I : I 
Cons ig l i ere prov inc ia le u s c e n t e _-

vl 
Collegio di Colleferro - MARIO ROSCIANI: Operaio , I 

m e m b r o de l la S e g r e t e r i a p r o v i n c i a l e d e l l a F I O M | 
Col legio di Frasca t i - A N D R I N O ROSSI, Cons ig l i ere . 

I c o m u n a l e di F r a s c a t i ' I 

Col leg io di Genzano - GINO C E S A R O N I : Cons ig l i ere 

I p r o v i n c i a l e u s c e n t e I 

Col leg io di Guidonia - Montece l io • GIOVANNI RANAL- I 
L l : Cons ig l i ere prov inc ia l e u s c e n t e 

I Col leglo di Marino - F E L I C E A R M A T I : Consu lente 
l e g a l e 

I 
I Col leg io di Monterotondo - ITALO M A D E R C H I : Const- I 

g l i e r e p r o v i n c i a l e u s c e n t e I 
Col leg io di Net tuno - ITALO M A D E R C H I : Cons ig l i ere • 

p r o v i n c i a l e u s c e n t e | 
Col legio di Olevano R o m a n o • P R I M O FELIZIANI : 

M e m b r o de l C o m i t a t o D i r e t t i v o de l la F e d e r a z i o n e I 
r o m a n a de l PCI ' ' 

Col legio di Pa le s t r ina - ANGIOLO M A R R O N I : A v v o - i 
ca to , p r e s i d e n t e de l l 'A l l eanza contadin i di R o m a | 

Col leg io di P a l o m b a r a Sab ina • MARIO P O C H E T T I : 
S e g r e t a r i o de l la C a m e r a Confedera le d e l L a v o r o I 
di R o m a • 

Col legio dl R o c c a dl P a p a - Z a g a r o l o - GUSTAVO RIC- • 
R l : B a n c a r i o , S i n d a c o d i G e n a z z a n o . | 

Col leg lo di Segn i - MARIO COLABUCCI: A v v o c a t o 
Col leg io di S u b i a c o • BIANCA BRACCI T O R S I : Gior- I 

na l i s ta ' 
Col leg io di Tivol i I - C E S A R E F R E D D U Z Z I : Vice-de- • 

g r e t a r i o de l la F e d e r a z i o n e r o m a n a d e l PCI, m e m - | 
b r o d e l C o m i t a t o C e n t r a l e de l PCI 

I Col leg io di Tivol i II - OLIVIO M A N C I N I : M e m b r o de l I 
C o m i t a t o d ire t t ivo de l la F e d e r a z i o n e r o m a n a de l PCI I 

Col leg io di Vel letr i I - F R A N C E S C O V E L L E T R U Con- • 
s i g l i c r e prov inc ia l e u s c e n t e | 

Col leg io dl Vel le tr i II - F R A N C E S C O V E L L E T R I : Con-

I s i g l i c r e prov inc ia l e u s c e n t e . I 

Col legio dl V i c o v a r o - Arsoli - A L B E R T O F R E D D A : I 
S e g r e t a r i o prov inc ia l e de l S i n d a c a t o edi l i • • 

I 

1960 ' 
Elefcioni politiche 

^963 

iLa situazione del Consigl io provin
ciale di Roma balza evulente dal con-
fronto tra i risultati del le elezloni 
provincial ! del 1960 e quelli della con-
situazione politica del 1903 (per conio-
ditft, abbiamo anche nei secondo caso 

provveduto al conteggio del seggi ) . 
II rafforzamento del PCI e evidente. 
Lo schieramento che ha dato vita al
ia attuale Giunta di centro-sinistra, 
invece, sarebbe passato da 24 seggi 
complessivi (maggioranza assoluta* a 

22 seggi. In base agli ult iml risultati. 
quindi, il centro-sinistra non ha piii 
la forza per governare. Per dl piu. si 
e venflcata nei frattempo la scissio-
ne del PSI e la conseguente nascita 
del PSIUP. 

Nuova maggioranza 
a Palazzo Valentini 
Conferenza stampa di Trivelli e Di Giulio — La paralisi deirAm-
ministrazione e la crisi del centro-sinistra — Indicazioni del PCI 

nei Lazio 
Questa mattina saranno presentate in. quasi tutte le 

province e in numerosi comuni della regione 

A t t i i n e i h o u n d i b a t t i t o d e m o c r a t i c u c h e h a i m p e g n u t o J 
il P a r t i t o , in m o d o p a r t i c o l n r e n e i c o r s o d e U ' u l t i m a se t t i -
m a n a , s o n o s t a t e e l a b o r a t e l e l i s t e c h e i c o m u n i s t i p r e s e n -
t a n o d i n a n z i aU'e l e t tora to in v i s t a d e l 22 n o v e m b r e . In 
m o l t i s s i m i C o m u n i e in q u a s i t u t t e le P r o v i n c e , i candi 
dat i s a r a n n o p r e s e n t a t i q u e s t a m a t t i n a , a p p e n a s i apr i -
r a n n o gl i uflici. 11 PCI , c o m ' e t r a d i z i o n e , c o n q u i s t e r a n e l l n 
m a g g i o r p a r t e de i cas i il p r i m o p o s t o su l la s c h e d a . E c c o , 
q u i d i s e g u i t o . i c a n d i d a t i n e i c o l l e g i p r o v i n c i a l i d i L a t i n a , 
R ie t i e V i t e r b o , o l t r e a l l e l i s t e p e r a l c u n i de i p i u impor-
tant i c o m u n i d e l l a p r o v i n c i a d i R o m a . 

I "9io,no I piccola 
f l v e l . elovf>dl 8 >if. JL Oggl, glovedl 8 "t 

tobre (282-84). Onomn- I 
sllco: Brlglda. II sole I 
sorgp alle 6,30 e Ira-
monla alle 17,30. Luna: I 
prlmo quarto 11 13. I 

Cifre della citta 
Icri sono natl 83 maschi e 36 

femmine. Sono mortl 34 maschi 
e 22 femmine. del quail 4 mino-
rl del sette anni. Sono stati ce-
lebratl 260 matrlmonl. Tempera
ture: massima 24. minima 11. 

" Per oggi 1 meteorologl prevedo-
no temperatura senza varia-
zionl. 

The British Council 
Nella sede del British Coun

cil (via 4 Fontane 20) venerdl 
16 ottobre conferenza di Peter 
Nlchots su Edward Gibbon. 

Mostre 
Alia gallcria Penelope (via 

Frattlna 29) opere di Grosz, 
Mumzu. Santomaso, Guerreschi. 
Lubarda e altri. 

Abilitazioni 
professionali 

II 12 dlcembre scade il termi-
ne per chiedere la converalone 
dell abilitazlone prowisoria in 
definltiva alle profession! dl me-
dlco-chlrurgo. chimico, farmaci-
sta. archltetto, ingegnere, dotto-
re commerclallsta. Per informa-
zionl rivolfiersi all'Ufflclo abili
tazioni professional! delTUniver-
sita. 

Bozzetto 
It Comitato mostre natalizic 

ha indetto un concorso per il 
bozzetto da usare cjuale marchlo 
per la Mostra delle vetrlne na-
talizle. II premio unico e di lire 
100 mila. Per informazioni tele-
fonare al 339.898 (via Ennio 
Qulrino Visconti 55) presso il 
Centra giornalistico annali. 

ilpartito 
Manifestazioni 

VILLA ADRIANA, ore 20. 
C D . con Manclnl; TOR 9A-
PIENZA, ore U. assemblra frm-
mlnlte: C I M E C I T T A ' , ore 17. 
rlunlone crllula Fatme con C«m-
pionl; ALBERONE. ore 20. Co
mitato dl zona. Ordlne drl Rlor-
no: « Impostaclone campagna 
fletlorale »: MESTANA, ore 20, 
Com. programma con Ranalli; 
FORMELI.O. ore 20. « elezloni 
amminlstratlve • con Agostlnrl-
II: CAMPITELLI. ore l».3». rlo-
nlone del CD. : CASTF.L GAN-
DOLFO. ore lSJt . assemMea con 
Rlccl: NEMI, ore 1M<, awem-

cronaca 

blca con Ccsaronl; In FEDEtlA-
ZIONE, ore 17, Comitato Po
litico Centrale del latte con Fe-
llzlanl; In FEDERAZIONE, ore 
18, operal I.N.T. con Asclinil: 
PORTA MAGGIORE, ore 17, di
battito con Valdo Magnani; n -
BURTINO III, ore 20, assemblea' 
sulla 167 con Claudlo Cianca;, 
CA8AL BERTONE, ore 19,30, 
assemblea sulla 167 con Piero 
Della Seta; MONTEVERDE 
VECCIIIO, ore 20, assemblea con 
Martiiio; MONTE SACRO, ore 
20. assemblea con Mlrella D'Ar-
cangeli; CAVE, ore 20 C D . e 
candidati con Marianl - Allegra. 

Servizio d'ordine 
Dumanl ore 18,30, rlunlone 

compagni del scrvirlo d'ordine 
In F"rderazlonr. 

((Amici Unita » 
Assemblea sulla « importanza 

della diffusione deU'Unlta nel
la campagna elettorale » alia Se-
zlone 8. I.orenzo, ore 19,30 con 
Bruscanl. 

FGC 
CAMPO MARZIO: tavola ro-

tonda sulla sltuazlone politics 
Itallana, alle ore 19,30; OARBA-
TELLA: incontro con I movl-
menti giovanlli sul memoriale dl 
Yalta, ore 19,30. con Cellerlno; 
ROMANINAr dibattito sulla sl-
tuazlflne Interna, ore 20,30. 

L' incontro 
tra operai e 
parlamentari 

L'incontro tra i parla
mentari comunist i del La
zio e le delegazioni ope
rate sui temi dell*occupa-
zlone e de l la ' cr i s i econo-
mica avra luogo giovedi 
15 ottobre. al le ore 18, nel 
la Sala del gruppo dei de -
putati del PCI a Monteci-
torio. 

II compagno on. Aldo 
Natoli nel la relazione in-
troduttiva riferira sull' in-
chiesta condotta dai par
lamentari comunist i del 
I^nzio e annuncera alcune 
proposte per uscire dal le 
attuali difficolta. N u m e r o -
se delegazioni de l le fab-
briche e dei cantieri del la 
regione hanno gia fatto 
pervenire la loro adesione. 

1* Or dine deg/i avvocafi 
sulfa fiberfa profossionale 

In seguito alia proposta avan-
zata durante un congress© a Pe
rugia da due mAgUtrati. I quali 
hanno sollecltato una nuova re-
golamentazlone della profojwio-
ne forense. il Consiglio dell'or-
dinc degli ax^ocati e procura-
torl di Roma ha approvato un 
ordlne del g lomo in cui c dct-
to che t 11 consiglio. letta cfin 
profondo •tuporc la' nottrla di 
una assurda ed incautn pro
posta avanzata Inopinatamento 
da duo maglstrati per una ra-
dicalo modifica dcll'lstituto del 

" rtlfensore* eon la trasformazlonp 
" della libera professlome In una 
' " fuhzlonc »trutturalmente Inse-

rlta aella orlanizxazione della 
tmmlnlstraxlone: rite-

nuto, tra Taltra che il legtala-
tore dovra sollecltamente rl-
sotvere il problems del gratui-
to natroeinlo e della dliesa dl 
ufflclo onde gar ant ire l'effettiva 
ejruagllanza dl tuttt I cittadini 
di frontc alia legge. chiede che. 
nei riordlnamento legislative 
della profession* forense — rl-
formando is;Ituti gia esistenti 
per asslcurare validamente ai 
non abbienti una effettiva. ef-
Hcacc asslstenxa e dlfesa — sia 
confermato In modo espllcito. 
ncU'lnterene tteaao- della ( l u 
st izia. il prlncipio della piu aa-
soluta liberta e della plrt Inte-
grale autonomla della profes-
sione forense ». 

Auto sul marciapiede: 
un morto e tre feriti 

' Piombata a forte vclocita su un marciapiede. una < 1500» ha 
travolto tre pcrsone. uccldendone una. ed ha sfondato la vetrina 
di un bar. La disgrazia e accaduia icri alle 15 sulla via Casilina-
I'auto condotta da AUierto Cardamonl. 19 ftr.ni. ha sbandato per 
cause ancora impreclsate. falciando tre passanti. Agostmo Pi-
tocco. 20 anni. Remo Tonti. 27 anni. e la piccola Fclicetta M^loni. 
4 aniii. Insicme allautomobilista. sono stati tutti soccorsi e tra-
sportati al San Giovanni, dove il Pitocco e deceduto un paio 
d'ore piU tardi. 

Altra sclagura. alle 17. un operaio. Donato Zampironl. 29 anni. 
via del Cornell 290. e stato travolto da un camion, mentre usciva 
in ciclomotore dalla fabbrica. la « Ts»r ». dove lavorava: e morto 
prima ancora che Vauto soccorritrice raggiungesse 11 S. Eugenio. 

« Sono il cugino dello scia...» 
« Sono il cugino dello acta dl Persia: tnlo padre e un generale 

• dlscende dalla stirpe di Darlo ». con queste parole Band Kanmi 
Siamak. 36 anni. via Acacia 89. ha « tirato avanti » per 7 mesi 
senza spendere una lira. « incantando » I vari negoziantl e il pa
drone dl casa. E7 stato denunciato a piede Itbero per usurpazione 
di titoll e truffa. 

Acciuffato per uno starnuto 
» poliztotti «e ne erar.o quasi andati. ma ha s tamut i to . . Gio

vanni Roberti. 33 anni, via Giuseppe della Vcdova 17. era na-
scosto in una intercapedine del muro dell'ingresso. dietro un 
enorme sp*cchto. Gil agentl. che avevano appena finijo la per-
quisizione e rtavano oer uscire. hanno sentito lo starnuto senza 
\*edere 11 corrispondehte «naso rosso» e hanno ricomtneiato a 
cercare. Alia fine lo specchio. taccato e ritoccato. si e spostato. 
e ha lasciato alio scoperto Is sfortunato raffreddato. Giovanni 
Roberti aveva truffato. col sollto trucco degli assegni a vuoto, 
un glolelllere, Luigl Olova. dl un brillante dl 6 mllloni. 

Questa mattina il PCI pre-
sentera le liste per le elezioni 
amministrat ive del 22 novem
bre in numerosi comuni e 
province del Lazio. A Roma. 
dove il Consiglio comunale e 
stato eletto nella primavera 
del 19G2, si votera solo per la 
Provincia. La lista dei candi
dati nei 45 col legi e statu resa 
nota ieri mattina nei corso di 
una conferenza stampa tenuta 
nella sede di via dei Frentani 
dal segretario della Federa
zione comunista, Trivell i . e 
dal capogruppo a Palazzo Va
lentini. Di Giulio. 

Degl i clettori che mande-
ranno in Consiglio provinciale 
1 nuovi 45 rappresentanti del 
la provincia di Roma 1.570 917 
(dei quali 738284 uomini e 

832.633 donne) sono iscritti 
nel le l iste del capoluogo, che 
quindi costituiranno circa i 
quattro quinti dell 'elettorato. 

La distrlbuzlone dei seggi. tut-
tavia, non sara proporzionale 
alia forza dell'elettorato. poi-
che v i sara u n equil ibrio tra 
citta e provincia: vent idue 
collegi cittadini; venti tre per 
i centri della provincia. 

Le elezioni provincial i av-
vengono a poche set t imane dl 
distanza dalla seconda confe
renza dei Consigli provincial i 
del Lazio. conferenza che ha 
vis to venire in pr imo piano 
i problemi dell 'Ente Regione 
e della programmazione eco-
nomica ( e che ha visto i co 
munisti . protagonisti del di
battito, indicare con chiarezza 
nuove l inee di sv i luppo) . Ci6 
ev identemente rende piii chia-
ra la tematica intorno alia 
quale ruotera parte del la 
campagna elettorale 

La nostra valutazione della 
esperienza di centro-sinistra a 
Palazzo Valentini — ha detto 
il compagno Di Giulio — e 
molto critica. soprattutto per 
quanto riguarda le capacita 
realizzative del l 'Amministra-
z ione I contrasti e le debo-
lezze interne hanno creato da 
tempo alia Provincia uno sta
to di paralisi che si riflette 
anche nei programmi dei la-
vori pubblici: non ci sono in-
fatti ne realizzazioni da van-
tare. ne opere gia a w i a t e . ne 
— addirittura — vi e la pos-
sibilita di posare qualche pri
ma pietra. L'organizzazione 
assi?tenziale e la stessa dl 
qualche anno fa e non e'e 
nessuna prospettiva di mi-
gliornmento a breve =ca-
denza 

I comunist i (il pro^ramma 
sara pubblicato nei prose-.mi 
a:orni> proporranno un piii 
amp:o inten-ento nei se t ton 
non istituzional:. in partico-
lare nei rampo deH'agricol-
ttira ( v e r m n n o proposte una 
serie di imziat ive per il con-
tatto diretto de . produttori 
a«ricoli col mcrcato roma
no) . Saranno portate avanti 
con ener.aia. p^>. le '.niz:ati-
v e economiche sul p.ano re-
SionV.e d:>cus5e nei corso 
dei:a seconda conferenza del 
Laz.o. Per r.i«*.s:enza. set-
tore nei quale f<^no andat: 
perduti anni prez.05.. i eo-
n m n ^ i i posierrar.r.o una 1:-
nea di modern. zz..z.one. di 
decentramen:o e d. piu a'.ta 
special izzazione 

II compaano Tr.vell:. r.-
spondendo al le domande d e . 
g iomal is t i . ha posto un pro-
blema polit ico centrale della 
campazna elettora'.e a Roma 
e de l pross imo Consi«Iio 
provinciale . La mag' ioranza 
di centro-sinistra del la Pro
vincia — ha detto — si e di -
mostrata incapace di adotta-
re una l inea poiitica e am-
ministrativa nuova ed e in 
preda a una crisi politica 
profonda. Inoltre. secondo i 
risultati del le elezioni de l 28 
apri le (e e'e da tener conto. 
inoltre, del la s c ^ s i o n e del 
PSI e della formaz.one dei 
P S I U P ) , ;i centro-«inistra, a 
Roma, non ha piii la maggio
ranza 

Sor^e quindi un problema 
politico: quale maggioranza 
politica regsera la Provincia 
dl Roma? Da parte nostra. 
d i fronte a l fal l imento d e l 

centro-sinistra •« delimitato ». 
indichiamo la possibility d i e 
possa manifestarsi. nei pros
s imo Consigl io provinciale. 
una realta politica nuova. tin 
nuovo schieramento. Noi, 
cioe, s iamo disposti a stabi-
lire determinati rapporti po-
eitivi con una magmoranza 
che s i baei su un proaramma 
caratterizzato da scelte qua-
liflcanti e c h e abbandoni il 
logoro, consunto ed antide-
mocratico principio della di-
scriminazione e della «de l i -
mitazione ~. 

In venti dei quarantacin-
que collegi il PCI raccoglie 
oltre il 31 per cento dei voti. 
Nei collegio di Genzano. il 
Partito ha la sua mngsjiore 
influenza: . 48 per cento dei 
voti. 

LATINA 
(Provincia) 

Collegi di Latina II. Sczzc I, 
Sezze II: Mario Berti. impie
gato, membro del CC del 
PCI, segretario della Federa
zione: Itri: Angelo Agresti 
( indipend.) geometra; /tpn'Iia 
e Lulinu / / / : Antonio Amodio, 
impiegato, segretario Camera 
del Lavoro; .Soitniiio. Terraci-
(Ki II, Terracina III: Franco 
Attanasio. impiegato; Ponli-
iif«; Lmdo Bellini, commer-
ciante; Terracina I: Enrico 
Bordieri. insegnante: Gaetu / 
e Gavta II: Attilio Funel, im
piegato; Fondi I e Fondi II: 
Antonio Iannitti. insegnante; 
Scrmoneta e S. Felice Circeo: 
Franco Luberti. avvocato; La-
find J: Salvatore Mango, s in-
dacalista; Citterna e Latina II: 
Laura Teresa Masella Berti, 
insegnante; Formiu I e For-
r»ii« / / : Ubaldo Petrone. inge-
gnere: Priverno: Ernesto Puc-
ci. geometra; Minturno II: 
Gennaro Ranieri. edile: Afin-
ttjrno / : Francesco Rasile. s in-
dacalista; Cori: Giovanni Ric-
ci. geometra: Sabaudia: Ser
gio Rossi, avvocato; Castel-
forte: Pietro Testa, sindacali-
sta; Roccaooroa: Manfredo 
Tretole. medico; Cisterna di 
Latina I: Francesco Tudini. 
medico; Latina IV: Luciana 
ZeiJpieri. casalinga 

RIETI 
(Provincia) 

Collegio Poygio Mirteto: on. 
Franco Coccia. a w . e s inda
co di Poggio Mirteto; Fara Sa
bina: Giovanni Tanteri, cons. 
prov. uscente, seg. Federa
zione PCI di Rieti; Torri: Dino 

Sciagura sul lavoro 

Folgorato da 
ottomila volts 

&*>-~L *"< <-+•* +^.*~*.i- \> 

Sciagura sui lavoro ieri a F i u m i c i n o : un g iovane operaio 
e morto , fo lgorato da una scar i ca di oltre 8.000 volt . Benito 
Crusco , 24 anni . era sposa to da appena 5 m e s i , e, ab i tava 
con la m o g l i e . Franca Di Cos tan io , 21 anni, in un m o d e t t o 
a p p a r t a m e n t o di v ia dei Veisnt i 14. a F iumic ino . 

La diagrazia e avvenuta al le 18,30 in via di Largo Traia-
no, proprio a due pass i dalla c a s a del l 'operaio . « S t a v a m o 
scar i cando dei tubi — ha raccontato un c o m p a g n o di la
voro — Benito ai e avv ic inato al ia gru. . . I'ha s f iorata; II 
• bracc io » del la macch'ma toccava i fib del l 'a l ta tens ione , 
noi non c e ne e r a v a m o accort i . . . Ha c a m b i a t o i m p r o v v i s a -
m e n t e co lore e si e a c c a s c i a t o , senza un g n d o , a terra «. 
Gil altri operai lo hanno soccorso ed hanno c h i a m a t o un 
m e d i c o . Purtroppo per ii g iovane non e'era nulla da fare . 

Benito Crusco lavorava da appena 4 giorni nella « So-
c ie ta I ta l ians Reti Telefoniche Interurbane > che ata co -
atruendo a F iumic ino un oleodotto per la * Purfina - : la 
m o g l i e a v r a un bambino fra tre m e s i . 

Nella foto: la v i t t ima, 
aua destra • la cognata. 

Benito Crusco, la moglie alia 

Giocondi, cons. prov. uscente, 
albergatore; Forano: Rolando 
Ciancarelli, cons. prov. uscen
te, seg. C d L ; Alaaliano: Ve-
neto I.otti. sindaco di Maglia-
no. impiegato; Conli"i//i(iMo: 
Dino Giocondi; .Antrodoco: 
Matteo Stocchi, bindaeo dl An-
trodoco. prof.; liurboiui: Ales-
sandro Teofili, artigiano; J4IMU-
trtct". A l f i edo Muzi, operaio, 
med. argento Resistenza: Leo-
ney\a: on le Franco Coccia; 
Poyuio Biistone: Riccardo Mi-
chelangeli , della segret. della 
C.d.L. di Rich; Pctrella Salto. 
Giovanni Tanteri: Boruo Ro
se: Domenico De Gasperis. 
comm ; Pescorocchlano: Fel i 
ce Gianfelice, dott. in legge: 
Ori'iiu'o: Alessandro Teofili: 
Poggio Nativo: Giovanni Tan
teri; ftoccusinibaJda: Eligio 
Simotti, sindaco di Belmonte . 
artigiano; Collalto Sabino: 
Giorgio Petrucci, cons. prov. 
uscente, braceiante; Cittodu-
cale: Fel ice Gianfelice; Rieti 
I: Alvaro Scopigno ( ind.) . dr. 
in biologia; Rieti II: Rolando 
Ciancarelli; Rieti III: Alvaro 
Scopigno; Rieti IV: on. Fran
co Coccia: Rieti V: Rolando 
Ciancarelli. 

VITERBO 
(Provincia) 

Collcpto di Acquapendente: 
Gualtiero Sarti, segretario 
prov. della Federmezzadri; 
Biinnoreuio." Valentino Ca-
milli, commerciante; Blera: 
Leto Morvidi, senatore; Bol-
sena: Nel lo Diamanti, presi
dente prov. della Lega dei 
Comuni; Capranica: Pr imo 
Marchi, segretario della CdL; 
Cit'ilacnsle/laria; Giuseppe 
Evan^elisti , impiegato; Cit>i-
tclla d'Agliano: Alessandro 
Bonucci, impiegato; Fubrfca 
di Roma: Igino Rampichini , 
direttore didattico; Marta: 
Nel lo Diamanti; Montalto di 
Castro: Assuero Ginebri. v ice 
segretario della Federazione 
prov. del PCI, Monteftascone: 
Sett imio Moocetti. s e g r e t a n o 
della CdL di Montefiascone; 
iVcpi: Agostino Adolini . inse
gnante: Orte: Pietro Del So
le. ferroviere. Ronciglione: 
Eraldo Zei. direttore provin
ciale dell'INCA; Soriano ncl 
Cimino: I^ino Rampichini , 
direttore didattico; Tarquinia: 
Armando Bninori . artigiano; 
Tuscania: Leto Morvidi. se
natore; Valcntano: S a v i n o 
Bessi, coltivatore diretto; Ve-
tralla: Felice Norcia, inse
gnante : Vignanello: Leto 
Morvidi. senatore: Viterbo / : 
Igino Rampichini , direttore 
didattico: Viterbo 17: Oreste 
Massolo. studente universi ta
rio: Viterbo III: Pr imo Mar
ch!; Vtterbo 7V: Salvatore 
Fontana, professore. 

CIVITAVECCHIA 
II compagno Renato Pucci. 

sindaco di Civitavecchia dal 
1946. e candidato ncl col leglo 
provinciale di Civitavecchia I. 
Capollsta del PCI e il c o m 
pagno Ranalli, attualmente 
consigliere provinciale e 
membro della Segreteria re-
gionale del PCI. 

Giovanni Ranalli; Fernando 
Barbaranelli. impiegato; Ma
rio Bassi, edile; Mario B e -
rardozzi. contadino: Pietro 
Bisozzi. medico chirurgo: Raf-
faele Braghetta, assegnatario 
K M : Rita Busato. ragionie-
re. Walter Calcaterra. for-
naio; Edemondo Caponero, 
grande invalido: Matteo Ca-
puto. operaio: Federico Ca-
stellucci. operaio: Michele Ga-
•=tone Ciliberti. artigiano; Lui-
gi Ciofi degli Atti. a w . Pre
sidente della Lega nazionale 
dei Comuni: Giuseppe Colom
bo. capo rep Trnghetto Er-
mea: Remo Consolati. operaio; 
Aldo Corvi. agricoltore; Bal-
do Chiapperini. commerc ian
te: Antonio Crocchianti. inse
gnante: Carmine De Simone. 
capo stazione: Arr.aldo Di 
Gennaro. ragionlere: Si lvana 
De Jacobin. ca«alinga: D o m e 
nico Di Raffaele. commerc ian
te: Ivo Flore*, impiegato: I.e-
da Gal l inan. casalinga: Arria-
no Gargiulo insegnante find >: 
Oberdan Gorla. portuale; Gio
vanni Lancia, operaio: V in-
cenzo Lconardi. operaio: Giu
lio Ma<;«acesi. pensionato: N i 
cola Mori. pres. del la Com-
pagnia Portuale: Renato P i e n -
dlbene. segr. C d L : Enlo Ti
rol i. impiegato: Bruno Pon-
t in i . a<??egnatario E M ; Fer-
dinando Pucci. occasionale 
porto: Angelo Puglisi . 1. uf
ficiale Traghetto Tirsius: G e -
rolamo Ranzi, operaio edile: 
Marcello Ronchini . artigiano: 
Franco Stanziani. panettiere: 
Renato TomasMni. segr. Sin
dacato portuali: Renato Tom-
bolelli . consigliere ECA 

MENTANA 
' Demetr:o Pasqiii: Antonio 

Altobelli: Maurizio Bacchell i : 
Orlando Baldini f ind.): S i lv io 
Ch:odetti; Umberto D a m i a m 
( ind.) ; Giuho D a n : Ft ino D e -
clmi; Liberatore Di Psctran-
tonio; Gioiejlo Di Stefano; 
Edmondo Finozzi; A n t o n i o 

Fravil l i; Tonunaso Garaood; 
Franco Marcelli: Giovanal 
Marcolinl; Stant^lao Mnssi-
mi; Quinto Moscatell l (Ind.); 
Cesare Pilottl l ind ); B e n v e -
nuto R o s a n o ; Dante Rossi; 
Duilio Rossi; Rugge io Rossi; 
Armando Ruggeri; Einilio S Q -
rani; Ugo Sisti; archltetto P i e 
tro Soniogy; Gualtiero Stae-
chl: El iseo Susini: Ivo Taver-
nelli; Domenico Tiberi. 

PALESTRINA 
Mario Manunucari Branda-

ni, senatore; Angio lo Marroni, 
a w . , d i n g e n t e contadini; Pao-
lino Magnni , operaio; Ange lo 
Bernassola, edile; Francesco 
Bottom, edtle. Ettore Calca-
gna. colt, diretto; Giovanni 
Cilia, mezzadro; Cesare F a c -
eenduiii, • autotrasportatore; 
Mario Fiasco, lnetal lurgico: 
Giovanni Gargano, braceian
te: Giovanni Leggeri , colt, d i 
retto; Lueio Lena, geometra; 
Mario Litta, edile; Orlando 
Liitlarelli, autotrasportatora; 
Agostino LugaTesi, mezzadro; 
Mario Lulli. colt, diretto; E n 
rico Marchetti . commerciante; 
Otello Marchetti , edile: Emi -
lio Mattogno, impiegato; A l -
be i to Percibalh, edile; LuijH 
Pietruccini. gasista; Ange lo 
Rischia, colt, diretto; Rocco 
Rotondi. edi le: Augusto Savl» 
na, colt, diretto: Carlo Sbar-
della. geometra: Ercole Seba-
st ianelh. colt diretto; A le ide 
Simonett i , braceiante; Giusep
pe Tagliacozzo, colt, diretto; 
Ornello Turlanell i . edile; Gl -
no Veccia. edile . 

M0NTEC0MPATRI 
Giuseppina Serranti Vil la; 

Pietro C a l d e n n o ; Arduino 
D'Acuti: Pio De l Frate; Pietro 
Dente; Giul io Di Benedetto: 
Ugo Di Genova; D o m e 
nico di Jul io; Enzo Felici; 
Laniberto Gentil i ; Gastone 
Iacolenna; Alfredo Michettl; 
Sever ino Mlssori; Renato Mo-
scatell i; Alfredo Nardella: 
Roberto P a g l i a n : Nicola P e -
rozzi; Pietro Scaramella; G e n 
naro Schina; Gino Transerlol. 

VELLETRI 
Francesco Velletri . capo

gruppo del PCI; Guido Art i -
banl, vlt lcultore; Domenico 
Astolfi, operaio; Antonio Ba-
gaglini, vlt lcultore; Ezio Bar-
letta, giornalaio; Trento Ba-
stianell i , artigiano; Giuseppe 
Bianchi, vit icultore, ( ind.) ; 
Antonio Capozzi, procuratore 
legale ( ind.) ; Cesare Capretti , 
commerciante; Rolando Casen-
tini. operaio: Luigi Cedroni, 
operaio; Giulio Ciafrel, o p e 
raio; Si lv io Cremoninl . i n g e -
gnere; Augusto Crespi, v i t i 
cultore; Enrico D e Luzi, v i t i 
cultore; Giuseppe Di Giaco-

mantonio, impiegato ( ind ) ; 
Fernando Evangelist! , v l t l cu l 
tore; Tito Ferrettl , segr. A l -
leanza Contadini; Dante Ga-
sbarri, vit icultore; Francesco 
Giordani, braceiante; Adol fo 
Gualtieri . commerciante; Riz -
zieri Latini, seg. C- I. autol i -
n e c Zeppieri; P r i m o M a m m u -
carl, operaio: Livio Manclnl , 
segr. C d.L ; Carlo Mariani, v i 
ticultore: Italo Mariani, brac
eiante; Giuseppe Monti, o p e 
raio; Cesare Oncil i , pensio
nato; Manlio Orlandi, o p e 
raio; Enrico Ottavi . operaio; 
Gino Panzironi. vit icultora; 
Umberto Papini , vit icultora 
( ind.) ; Augusto Pcde . s tuden
te: Marisa Pennacchi , brae-
ciante: Ruggcro Picca, v i t i cu l 
tore; Marisa Pocci . casalinga; 
Laurino Raponi, operaio: Er-

'menegi ldo Ricci. grande inva
lido: P io Vicario, vit icultore 
( ind. ) ; S i lv io Zaccagnini, m i -
natore. 

P0MEZIA 
Ugo Renna. giornalista. gda 

sindaco; Mariano Accattapa; 
Gregorio Bci: Gino Bci; Fran
cesco ' Giuseppe Caratelll; 
Rcnzo Caucci: Sett imio Ceot-
to. Adol fo Serafino D'Ama-
rio; Vel io D e Paolis; Vladi-
nuro Drudi: Att i l io Fiascarel-
li; Franco Fi leni; Dui l io F i -
nocchi; Bruno Furgani; Dante 
Furlan: F ida lmino Gamberuc-
ci: S imeone Gazzi: Enzo G l o -
vanncl l i ; Dante Iatosti; Alaa-
sandro Manzi: Romeo Marigo: 
Rosa Palladini in Vignotli; 
D ino Ronconi: Umberto R o -
sell i: Antonio Rossi; Serafino 
Scarioli: Giul iano Stefanini: 
Nicola Tortora; Cesira Volan-
to in Caratelli; Mario Zanet -
tini 

II quartiere ' 
Appio • 

senza posta ' 
O g g t daJFufficio posta- I 

le del l 'Appio (una zona " 
con 200 mila abitantt) . 1 I 
portalettere usciranno eon | 
le borse vuote : tutto il p e r 
sonate interno sara In sc io - I 
pcro. L'agitazione e stata I 
proclamata dalla CGIL. e • 
dalla CISL. per ot tenere I 
un adeguamento degli ora-
ri e un maggior numero I 
di personale in relazione I 
al supcrlavoro conseguen-
za della cntrata in funzio- I 
ne dei servizi aerei . I 

' Intanto proscguono lo • 
sciopero. s lno a questa se - I 
ra al le 24. gli autisti de i 
furgonl postal! I 

A*. 
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di Longo a l Comitate 
i> (Dalla prima pag.) 

gat ha ritirato ogni minac-
jcia. Nenni died giorni fa, 
si chiedeva angosciato: ser-
rare o sciogliere le file del, 
centro-sinistra? Ancora 
avantieri, De Martino di-
chiarava che vi erano tutte 
le condizioni perche il par-
tito socialista usclsse dal 
governo e provocasse cosi 
la crisi; ma leri, la direzio
ne socialista decideva che 
non se ne facesse nulla, ma 
lo decideva con appena 
una maggioranza dei tre 
quinti, compreso De Marti
no stesso, che pure aveva 
espresso quell'opinione. , 

II secondo governo Mo-
ro sta cosl in piedi per mi-
racolo, perche nessuno osa 
farlo cadere, pur essendo 
ogni suo componente per-
suaso che non pud durare. 
Questa situazione di estre-
raa precarieta e confusione 
politica, aggrava la situa
zione del paese, estrema-
mente tesa per i problem! 
sociali non risolti, per le 
minacce che pendono sui 
livelli salariali e sull'occu-
lazione operaia, per tutti i 
jroblemi grandi e piccoli 
ihe attendono una soluzio-
le. Questa situazione e ag-

Igravata ancora dalla man-
[cata soluzione della que-
stione esistente al vertice 

{della Repubblica, per la 
lalattia del presidente Se

mi. Si dice che non vi so-
10 norme sulle quali rego-
larsi. . Ma ' responsabili di 
luesto stato di cose sono 

vari governi; democri-
stiani che si sono succeduti 
ilia testa della politica na-
Eionale e che, per giura-
lento, sono tenuti ad os-

servare e ad applicare la 
?ostituzione. Essi doveva-
10 far fissare in norme pre
cise la procedura e i crl-
leri da seguire in casi ana-
joghi a quello che si e ve-
mto a i veriflcare con la 
lalattia del Presidente Se

mi. Essi non hanno fatto 
lulla in questo senso, co-
le non hanno fatto nulla 
>er l'attuazione di tanti 
iltri dettati costituzionali. 

governo Moro ha conti-
luato a > non - fare nulla 
lemmeno dopo il malore 
Che colpi 11 Presidente Se
mi e che. pose > concreta-
lente e con urgenza: il 

iroblema. Noi facciamo i 
lostri piu sentiti auguri di 

larigione al Presidente 
»gni, ma la questione del-
Presidenza va risolta al 

piu presto. Non vi e nessu-
la ragione di impossibili-

a risolvere ora, durante 
campagna elettorale, la 

luestione. Le due questio-
u sono indipendenti Tuna 
lail'altra, Tuna non pud 
feondizionare l'altra. n ri-

jetto della Costituzione e 
normale funzionamento 

lella massima autorita re-
pubblicana non possono es-
sre subordinati agli inte-
»ssi e alle convenienze 
slla democrazia cristiana, 
tanto meno di una sua 

jrrente. - Noi chiediamo 
le subito, anche durante 

campagna elettorale, s»a 
frontata la questione. 
E' questa una urgente ne-
ssita, perche sia ristabi-

ta la necessaria dialettica 
,'interno stesso della coa-

done di centro-sinistra, e 
fa governo e opposizione, 
srche sia posto fine a que-

situazione di incertez-
che si riflette pericolo-

imente su tutta la situa-
jlone del Paese. La campa-
la elettorale deve acce-

ferare • la soluzione - della 
rave crisi che attraversa 

questo momento il no-
paese. Per orientare il 

>to del 22 novembre e la 
ttivita del nostro partito e 

io che noi precisia-
l'analisi della situazio-

attuale, del come e del 
che vi si e arrivati, del 
le e con quali forze vi si 

id uscire, e verso quali 
fcete dobbiamo orientare il 

imino del partito e del 
lovimento operaio e de-

icratico italiano. 

| Al' Congresso dell'EUR 
democrazia cristiana ha 
lalmente riaffermato la 

plitica di Napoli. Di fatto 
la affossata. Ne e rimasta 
. vuota formula, di cui la 
bova direzione si servira 
lo per coprirne il com-
eto . rovesciamento. La 
elta di Napoli, negli in-
ldimenti della democra-
. cristiana. si proponeva 
sostiluire, alia contrap-
izione frontale fra bloo-
clerico-conservatore e 

operaio, un'allean-
di forze moderatamen-
riformiste, che lasciasse 
ari, alia sua destra, i 
ppi retrivi ed arretrati 

slla borghesia, e isolasse, 
tla sua sinistra, i comuni-

n contenuto di tale li-
f* avrebbe dovuto favori-

la continuazione della 
insione' economica ca-

—listica, correggendone 
lo le contraddizioni e gli 
dlibri, e rendendola piu 
rionale e accettabile sul 
ano umano e sociale. II 
igresso deH'EUR. senza 
Klamare una mtova scel-
rispetto a quella di tre 

bni fa. di fatto ritorna sui 
si passi. Torna. sostan-

rilmente. ai discorsi am-
valenii. e rinuncia dd 
li idea di sfida sociale al 

Imunismo e di sfonda-
ento a sinistra Ma la 
_ esce da questa opera-
one piu divisa che mai e 

trta sulla linea da segui-
i e sempre pitk timo-

rosa di accrescere il.proprio 
distacco dalle sue masse 
elettorali. II fatto e che la 
attuale situazione della de
mocrazia cristiana e di ver
sa da quella del tempo del
la sua politica centrista. 
L'immobilismo di allora 
corrispondeva a certe esi-
genze oggettive del siste-
ma capitalistico, che ave
va bisognb di quella politi
ca per trovare condizioni 
favorevoli ad una espansio-
ne dominata dal gruppi 
monopolistici; la paralisi di 
oggi e conseguenza della 
incapacita della democrazia 
cristiana non solo di af-
frontare i problem! delle 
masse, ma • anche della 
espansione capitalistica. 
"I gruppi dirigenti della 

democrazia cristiana sono 
consapevoli di aver fallito 
l'obiettivo di isolare il par
tito comunista e di essere 
riusciti solo in parte ad in-
taccare l'unita tra i partiti 
operai, non pervenendo, fl-
no a questo momento, a 
colpire l'autonomia del 
movimento sindacale. Di 
piu: cid che essi non hanno 
ottenuto a sinistra,, si e 
sommato negativamente a 
quanto 6 loro venuto a 

,mancare a destra: la com-
, prensione e il sostegno del
la borghesia piu avanzata. 
Anzi, da questa parte, dalla 
destra e stata sviluppata 
una vivace opposizione alia 
nuova politica democris'tia-
na, opposizione che ha tro-
vato eco all'interno stesso 
della d.c. e del governo di 
centro-sinistra. 
' Cosl in tre anni di espe-

rienze, il centro-sinistra ha 
perduto continuamente di 
slancio e di capacita di ini-
ziativa. Esso era partito, 
con un'acritica certezza che 
il < miracolo > economico si 
sarebbe consolidato, e che 
una politica di modeste ri-
forme avrebbe potuto * ri-
scuotere. contemporanea-
rnente, il sostegno ' delle 
masse popolari e dei gruppi 
monopolistici piu moderni. 
La fine del miracolo e le 
difficolta congiunturali so-
praggiunte hanno dimo-
strato che • per sanare gli 
squilibri di fondo dell'eco-
nomia italiana non basta 
qualche - marginale inter-
vento. Occorre, invece, una 
politica economica organi-
ca, sulla base di una rigoro-
sa programmazione demo-
cratica e antimonopolistica. 
Di fronte al logoramento 
del centro-sinistra e'il suo 
approdo all'attuale. immo-
bilismo nessuno al congres
so della d.c. ha saputo rt-
spondere, proponendo qual-
cosa di nuovo. La sinistra, 
pur conducendo un'aspra 
polemica contro lo svuota-
mento del centro-sinistra e 
reclamandone il rilancio, 
non e riuscita, in alcun mo-
do, a chiarire le forme e i 
mezzi - di questo rilancio. 
Non ha saputo liberarsi dal 
complesso dell'anticomuni-
smo. Ma senza questa libe-
razione non e possibile a 
nessuna forza popolare di 
sinistra uscire dal proprio 
isolamento e dalla propria 
impotenza. Mai, - come in 
questo momento le forze 
di sinistra, che eslstono nei 
vari partiti popolari, sono 
aperte ad una seria inizia-
tiva unitaria. Per6 non c'e 
da illudersi, su una facile 
maturazione delle cose. 
• Molti sono gli ostacoli, i 
pregiudizi, le prevenzioni 
da superare. Le critiche che 
noi facciamo alia democra
zia cristiana non sono fat-
te per partito preso. Esse 
esprimono stati d'animo, 
insoddisfazioni, - critiche, 
che sono diffusi nell'opi-
nione pubblica e nelle stes-
se file dei cattolici e della 
democrazia cristiana. Molte 
di queste critiche, vanno 
nella stessa direzione delle 
nostre. Pero i critici catto
lici e democristiani di sini
stra, non vanno oltre i di
scorsi. Essi non cercano che 
cosa 6 loro possibile di fare 
per dare un seguito di fatti 
alle parole. Essi continua-
no a collaborare con coloro 
stessi che criticano acerba-
mente e rifiutano formal-
mente il dialogo con noi an
che se condividono tante 
delle nostre critiche, e, nei 
fatti, non disdegnano affat-
to il contatto e l'appoggio 
nostro. 

Si dice di operare in que
sto modo per mantenere la 
unita dei cattolici nella de
mocrazia cristiana. E* que
sto il • grande argomento 
che viene agitato dai grup
pi dirigenti. Ma l'unita dei 
cattolici nella democrazia 
cristiana e un mito che non 
corrisponde piu alia realta. 

La pretesa dell'unita dei 
cattolici • nella democrazia 
cristiana, risponde solo al
ia volonta di mantenere le 
masse popolari cattoliche 
sotto il controllo e la di
rezione dei gruppi dirigenti 
della democrazia cristiana. 
Dobbiamo richiamare i cat
tolici alia coscienza dei pro-
blemi vitali del momento: 
cioe dei problemi della pa
ce e della pacifica coesisten-
za, della liberazione dei po-
poli dalla fame, dall'igno-
ranza e dalla ingiustizia, 
dei problemi del rinnova-
raento e del progresso della 
societa italiana. 

Noi critichiamo la d.c. 
non perche dice di ispirare 
la sua azione al cattolicesi-
mo, ma perche utilizza la 
adesione di grandi masse 
popolari, ottenuta sulla ba
se della religione, per svol-
gere una politica di conser-
vazione sociale, contraria 

agli interessi e alle aspira-
zioni di queste stesse mas
se. II nostro obiettivo e di 
spingere le forze popolari, 
che militano nelle file della 
d.c, a liberarsi dalla tutcla 
delle forze conservatrici e 
a contribuire a dare una 
soluzione positive ai pro
blemi che da anni trava-
gliano la societa italiana. 
E* con un'azione ; conver-
gente svolta daU'interno e 
dall'esterno della democra
zia cristiana, che sara pos
sibile spingerla a svincolar-
si dalla sua subordinazione 
alle forze; della conserva-
zione sociale e ad adottare 
una politica che corrispon-
da alle aspirazioni Qelle 
grandi masse popolari che 
la seguono. • 

I punti del memoriale di 
Togliatti relativi ai rappor-
ti tra comunismo e religio
ne, hanno sollevato una 
grande eco in Italia e nei 
mondo. Le reazioni della 
stampa cattolica e demo-
cristiana, anche se nume-
rose, sono state pero, 
guardinghe e preoccupate. 
Prendere in serio esame 
le nostre posizioni, signiti-
ca, infatti, mettere in di-
scussione alcuni cardini 
della stessa politica demo-
cristiana. Si e preferito op-
porre una sorta di sbarra-
mento pregiudiziale — ccn 
il solito pretesto del tatti-
cismo e dello strumentali-
smo comunista — ed evi-
tare cosi di entrare nei me-
rito delle questioni solle-
vate. Eppure e risaputo che 
le posizioni che il compa-
gno rrcgliatti e il • nostro 
partito hanno elaborato nei 
corso di questi anni, non 
sono nate solo da esigen-
ze contingenti, nei qua- i 
dro delle condizioni stori-
che e politiche italiane. Del 
resto, imche se avessero 
solo questa origine meri-
terebbero gia la massima 
attenzione. -

Ma tutti sanno che quan-
do il compagno Togliatti, 
dieci anni fa, pose la que
stione per la prima volta, 
la pose in generale, non co
me un'esigenza di parte, ma 
come un'esigenza oggetti-
va di un incontro tra mon
do cattolico e mondo socia
lista per salvare l'umanita 
dalla catastrofe atomica. Ci 
si accusa di contraddizione 
perche, mentre affermiamo 
questa esigenza d'incontro 
con i cattolici, non rinun-
ciamo pero al marxismo; ci 
si accusa anche di confu
sione, ; perche, noi tende-
remmo ad una confusione 
teorica e pratica, tra cat-
tolicesimo e - comunismo. 
Niente di tutto questo. Noi 
non consideriamo affatto 
pregiudiziale ad ogni pos-
sibilita di incontro tra cat
tolici e comunisti, la ri
nuncia, da parte degli uni 
o degli altri, alle proprie 
concezioni ideali. Ci man-
cherebbe altro! Ma nem-
meno i cattolici • possono 
pensare diversamente. Gia 
Giovanni XXIII ammoni i 
cattolici a non respingere 
e. a non condannare in 
blocco tutto : cid che nei 
mondo. moderno e frutto di 
correnti materialistiche, 
atee, irreligiose. 

Nessuna differenza di 
religione puo essere moti-
vo di discriminazione e di 
scomunica. Per quanto ci 
concerne, noi siamo per la 
piu ampia liberta di co
scienza. Libero ciascuno di 
credere nella fede che pre-
ferisce e libero di non cre
dere affatto. ••• 

Liberta implica pure li
bero dibattito e confronto, 
tra concezioni e posizioni 
diverse. Quindi, anche mar
xismo e cattolicesimo come 
ogni concezione del mon
do e ogni filosofia, devo-
no potersi misurare in un 
libero confronto e dibatti
to, nei s reciproco rispetto 
e senza coercizione ne da 
una parte ne dall'altra. • 
' Nei ' suo memoriale - di 

Yalta il compagno Togliat
ti ' ha affermato che non 
serve a niente la grosso-
lana propaganda ateistica. 
II nostro partito, del re
sto, ha sempre respinto 
ranticlericalismo tanto in 
auge nei secolo scorso e 
airinizio di questo. Ci si 
contrappone l'esperienza 
dei paesi socialistL Noi 
abbiamo espresso ed espri-
miamo alcune riserve su 
alcuni aspetti di questa 
esperienza. Ma i cattolici 
non devono dimenticare 
quanto abbia pesato sulla 
politica dei paesi sociali
st!, Fattivita retriva e 
spesso controrivoluzionaria 
svolta dalle varie confes-
sioni Iocali, nei periodo piu 
cruciale del passaggio dal 
vecchio al nuovo regime. 

La sincerita della nostra 
posizione nei confronti del
ta religione risulta dal fat
to che essa e parte inte-
grante della nostra lotta 
per il socialismo. Noi sia
mo per una societa artico-
lata sul concorso di una 
plurality di forze politiche 
e ideali, comprese natural-
mente quelle religiose, e 
capaci di realizzare, me-
diante il superamento del
lo sfruttamento dell'uomo 
su l'uomo, una reale pie-
nezza di liberta e di de
mocrazia Noi agitiamo le 
nostre posizioni sulla re
ligione da almeno vent'an-
ni. Noi abbiamo votato 1'ar-
ticolo sette della Costitu
zione Non si pud dire, che 
in questi vent'anni, tutto 
sia rimasto come prima. 

Qualcosa e sgelato, si e 
mosso, sia in campo nazio-
nale che in campo interna-
zionale, sia in campo cat
tolico che in campo comu
nista. Nonostante tutti i 

' divieti, si sono avviati rap
port i tra cattolici e comu
nisti. Si sono aperte pos
sibility di avvicinamento e 
di incontri anche tra la 
chiesa cattolica e i gover
ni socialisti, come dimostra 
il recente accordo tra Va-
ticano e Ungheria. 

II compagno Togliatti ha 
affermato nei suo memo-

•riale di Yalta, che non per 
la via della propaganda 
ateistica, si pud arrivare 
al superamento della co
scienza religiosa. Con gran
de disinvoltura letteraria e 
concettuale si e voluto 
identificare superamento 
con soppressione, per tac-
ciare di strumentalismo le 
nostre posizioni sulla reli
gione e per accusarci di 
perseguire p u r sempre 
l'annullamento della co
scienza religiosa. Ci e stato 
chiesto: — <Come pensa-
te allora di poter conqui-
stare i cattolici alia costru-
zione di una societa socia
lista, che dovrebbe portare 
alia scomparsa della reli
gione, a cui essi tengono 
tanto? >. Ma in primo luo-
go, noi non riteniamo af
fatto che la costruzione del
la societa socialista, porti 
di per se i alia scomparsa 
del fatto religioso. Noi ri-
conosciamo che la religio
ne ha radici profonde e 
complesse nell'animo uma
no, e come tutti i mo-
menti e i fehomeni sovra-
strutturali ha una sua au-
tonomia rispetto alia strut-
tura. Noi parliamo di su
peramento della coscienza 
religiosa non come un ri-
sultato da ottenersi con la 

»lotta, o come conseguen-
1 za meccanica della fine del 
capitalismo, e tanto meno 
come risultato di un'azio-
ne limitativa e repressiva 
dello Stato. Noi pensiamo 
che la validita, la vitalita 
di ogni posizione ideale, e, 
quindi, anche di ogni re
ligione dipendono anche e 
soprattutto dalla sua ca
pacita di offrire una spie-
gazione, una soluzione ai 
problemi che la storia via 
via propone aH'uomo! 

Su questo piano, noi cre-
diamo che il marxismo-le-
ninismo sia enormemente 
superiore ad ogni altra con
cezione metafisica o filo-
sofica e quindi superi ogni 
coscienza religiosa. D'altra 
parte siamo convinti che 

, in questa fase storica, la co
scienza religiosa non pos-
sa non entrare in contrad
dizione e in conflitto con 
le condizioni di sfrutta
mento e di limitazione del
la persona umana, proprie 
della societa capitalistica 
nei suo pieno sviluppo, ed 
aprirsi, percid, all'accetta-
zione delle idee socialiste. 

II cattolicesimo, con tut
te le sue ragioni umane e 
ideali, riceverebbe un du-
ro ' colpo nella coscienza 
della gente, se restasse in-
vischiato in una posizione 
di sostegno dell'attuale as-
setto sociale, e fosse insen-
sibile alTobiettiva esigen
za storica di costruire una 
societa nuova liberata dal-
lo sfruttamento e dall'op-
pressione capitalistica. 

E' a questo punto che 
noi poniamo ai cattolici la 
questione: non e possibile, 
non e necessario ricercare 
assieme se vi sono punti 
di incontro e di collabora-
zione tra noi e voi, per 
arrivare a costruire assie
me una nuova societa, li
berata dalla guerra, dallo 
sfruttamento e ' dall'igno-
ranza? Noi crediamo che 
in , molti • cattolici vi sia 
una sincera volonta di ope
rare per il rinnovamento 
e il progresso della socie
ta. Percid, noi non ci limi-
tiamo a proporre ai catto
lici un accordo su un pro-
gramma immediato, da at-
tuare subito. Noi propo-
niamo un discorso piu am-
pio che includa anche la 
prospettiva socialista. Noi 
siamo pronti a discutere 
questa • prospettiva, senza 
prevenzioni ne dogmati-
smi, con sincera fiducia sul 
contributo che all'edifica-
zione e alia strutturazione 
della nuova societa pud ve
nire anche da altre forze 
ideali e, innanzitutto, da 
forze cattoliche. 

,' Sottolineare la necessita 
di awiare un colloquio con 
i cattolici, non - significa 
affatto collocare in secondo 
piano la nostra tradizio-
nale politica unitaria nei 
confronti di tutte le forze 
d'ispirazione socialista. Le 
due esigenze confluiscono 
nell'esigenza piu generale 
di avvicinamento, di con
tatto e di collaborazione 
tra tutte le forze popolari 
di sinistra. 
- II problema dei rapporti 
di reciproco rispetto e di 
collaborazione tra tutte 
queste forze e posto con 
urgenza dalla stessa realta, 
dalFinvoluzione della De
mocrazia cristiana e dal 
fallimento del centro-sini
stra. Queste vicende hanno 
posto in crisi la Democra
zia cristiana e hanno scon-
certato quelle forze che si 
erano illuse sulla natura e 
le possibility del centro-
sinistra. I dirigenti del 
Partito socialista, < accet-

tando le condizioni e i-11-
miti posti loro dalla DC 
per la collaborazione go-
vernativa, non hanno certo 
reso un buon servizio ne a 
se stessi, ne alle sinistre 
cattoliche e democrLstiane, 
ne al movimento operaio. 
Hanno pagato la collabo
razione governativa con la 
scissione del loro partito, 
con il sorgere, nelle loro 
file, di una nuova oppo
sizione, con la sfaldamento 
della loro stessa maggio
ranza autonomista. Hanno 
costretto i gruppi e le cor
renti di sinistra della De
mocrazia cristiana a muo-
versi entro gli stessi limiti 
da loro ace'ettati. 

In una parola, i dirigenti 
socialisti, con la loro pre-
senza nei governo di' cen
tro-sinistra, hanno aval-
lato una politica che, nei 
fatti, ha logorato la forza 
e l'unita dello schiera-
mento di sinistra, ha creato 
sfiducia nei paese, logo-
rando i concetti di « rifor-
me » e di « sinistra >. 

Questi fatti dimostrano 
che non si pud awiare una 
reale politica di rinnova
mento e di progresso senza 
l'unita e l'autonomia di 
tutte le forze operaie e de-
mocratiche. Ma questo 
vuol dire anche che non 
si pud awiare questa po
litica senza che si stabi-
liscano nuovi rapporti tra 
comunisti e socialisti, sen
za che, in conseguenza di 
questi nuovi rapporti, si 
stabilisca anche una nuova 
dialettica tra tutte le forze 
di sinistra. 

I fatti hanno dimostrato 
che • i - socialisti, da soli, 
isolati dal grosso del mo
vimento popolare, non rie-
scono a contestare la pre-
valenza delle forze conser
vatrici e di quei moderati 
che sono sempre pronti a 
cedere di fronte alle forze 
di destra. Senza l'apporto 
combattivo delle grandi 

' masse operaie e popolari 
'che seguono il nostro par-
. tito, non e possibile far 
avanzare nessuna seria po
litica riformatrice. Ma per 
aprire la strada a questo 
apporto, deve essere posto 
fine ad ogni delimitazione 
a sinistra, a ogni forma di 
anticomunismo. Questa e 
la grande lezione che sca-
turisce da tutta la storia 
politica di questi anni. Bi-
sogna cioe porre fine al 
processo di frantumazione 
delle forze di sinistra, in-
cominciato con la scis
sione saragattiana, conti-

. nuato con la rottura del 
patto d'unita d'azione tra 
comunisti e socialisti, e, 
poi, con l'accettazione del
la delimitazione delle mag-
gioranze di centro-sinistra, 
che ha determinato la na-
scita del PSIUP e lasciato 
nei PSI altri elementi di 
divisione. Bisogna non so
lo porre fine a questo pro
cesso, ma dare inizio ad 
uno inverso. 

Questo processo inverso, 
pefd, non ha nulla a che 
fare con le proposte sara-
gattiane di unificazione del 
partito socialista con la so-
cialdemocrazia. Queste pro
poste tendono solo a pro-
lungare la scissione di Pa
lazzo Barberini, ad appro-
fondire la scissione esisten
te nei movimento ope
raio. Noi abbiamo sempre 
espresso critiche e ramma-
rico per ogni nuova rottu
ra. Ma quelle rotture sono 
awenute e persistono, con 
grave pregiudizio' per il 
movimento operaio .• e le 
possibility di marcia al so
cialismo. Non si pud pre-
scindere da questa realta: 
dell'esistenza di vari • ag-
gruppamenti di ispirazione 
socialista e delle differen-
ze e dei contrast! che li di-
vidono. Ma non ' si pud 
nemmeno ignorare quanto, 
sia pure in misura diversa, 
d loro comune: sensibilita 
per gli interessi delle clas-
si lavoratrici, volonta di 
salvaguardare la pace, aspi-
razione e trasformare in 
senso socialista la societa 
nella quale viviamo. 

Sappiamo che e proprio 
sui modi e sui tempi con 
cui affrontare queste que
stioni che maggiori sono le 
differenze tra i vari ag-
gruppamenti di ispirazione 
socialista. La questione e 
questa: non e possibile, no
nostante queste differenze, 
trovare ugualmente un ter-
reno comune di resistenza 
e di azione, alio scopo di 
dare scacco, in primo luo-
go, airazione congiunta di 
tutte le forze irriducibil-
mente nemiche delle classi 
lavoratrici, della pacifica 
coesistenza e del sociali
smo? 

Non e possibile, inoltre, 
tra tutte le forze di ispira
zione socialista, pur conti-
nuando il confronto e il 
dibattito fra di esse, stabi-
lire un sistema di rapporti 
tali, una dialettica interna 
che salvi, almeno nei con
fronto con i ceti padronali 
e i gruppi conservatori, 
tutto quanto e loro sostan-
zialmente comune? 

L'esperienza di tutti que
sti anni ha dimostrato e 
dimostra che la subordina
zione di ogni rapporto tra i 
partiti di ispirazione so
cialista a quanto li divide 
e non a quanto li unisce. ha 
portato soltanto danno agli 
interessi e alle aspirazioni 
comuni ed ha indebolito il 
peso e la capacita di azione 
di ciascuno di questi par
titi, a tutto vantaggio della 
conservazione sociale e del
la reazione. La ricerca • 

l'attuazione di nuovi rap- ( 
porti tra i vari aggruppa-
menti di ispirazione sociali
sta e un'esigenza generale 
del movimento operaio e 
socialista italiano, ma an
che di ogni partito di sini
stra che voglia uscire fuo-
ri dalle condizioni di debo-
lezza e di relativa impoten
za in cui si trova. 

Le esperienze governati-
ve • e amministrative del 
centro-sinistra, le ultime 
vicende di - queste espe
rienze, dimostrano a quale 
parte umiliante sono con-

,dannati i partiti di sinistra, 
quando non si appoggiano 
al movimento delle masse, 
quando pretendono di po-
tere fare a meno di ogni 
incontro, di ogni intesa, di 
ogni collaborazione con il 
partito comunista e con le 
forze che lo seguono. 

Sappiamo che tutte que
ste ragioni sono respinte 
dai responsabili delle divi-
sioni esistenti, e di queste 
fallimentari esperienze. Ma 
esse non possono non in-
vitare alia riflessione quan-
ti militano nei vari aggrup-
pamenti e credoho vera-
mente negli obiettivi che 
dicono di perseguire. Noi 
non presumiamo certamen-
te che si possano cancella-
re in un momento diffe
renze, divisioni, stati d'ani
mo che si sono determina-
ti ed approfonditi nei cor
so di tanti anni. Noi non 
proponiamo affatto di at-
tuare forme di collabora
zione e di unita che non 
siano ancora mature nella 
coscienza delle masse. 

. : Noi proponiamo solo di 
portare il dibattito su que
ste questioni tra le masse 
e gli aggruppamenti inte-
ressati. Dibattito che do
vrebbe svolgersi senza pre-
concetti ed avere come pri
mo obiettivo quello . di 
bloceare il processo ' di 
frantumazione e di isola
mento dei vari aggruppa
menti di ispirazione socia
lista e di awiare un proces
so • inverso, di reciproca 
comprensione, di avvicina
mento e di collaborazione 
tra di essi, nei quadro di 
una piu larga unita popo
lare e democratica. 

Comprendiamo le diffi
colta di awiare un simile 
processo. Ma non vi e altra 
via per far uscire la situa
zione italiana dalla para
lisi e dal disfacimento in 
cui si trova. E* un compito, 
questo, che spetta, in primo 
luogo, alia classe operaia e 
alle classi lavoratrici. E' 
un compito al cui assolvi-
mento ogni partito deve ri-
spondere di fronte ai pro-
pri militanti, al movimento 

i operaio e democratico e al 
paese. 

Noi sentiamo questo 
compito come essenziale ed 
urgente per il nostro par
tito. 

Chiediamo a tutti i so
cialisti, di ogni corrente e 
aggruppamento, uguale co
scienza e buona volonta. 
Possibile che questa esi
genza di avvicinamento e 
di collaborazione non sia 
sent it a da quanti piu han
no bisogno di solidarieta e 
di unita, per il consegui-
mento dei loro ideali di ri-
scatto del lavoro, di pace e 
di progresso civile e so
ciale? 

La questione che noi po
niamo, oggi, di creare nuo
vi rapporti tra le forze di 
sinistra, nuovi rapporti tra 
comunisti e socialisti e co
sa diversa da quella della 
creazione di un solo partito 
della classe operaia. Con la 
prima questione ' si pone 
l'esigenza di ricercare, — 
pur nella diversita degli 
orientamenti dei vari ag
gruppamenti di ispirazio
ne socialista — quanto li 
pud avvicinare e portare a 
collaborare neU'azione po
litica; con la seconda, si 
pone l'esigenza di supe
rare le differenze di fondo 
che ancora dividono questi 
aggruppamenti. 

Le due questioni non 
possono e non devono esse
re confuse anche se vi e un 
nesso tra di loro, soprat
tutto non devono essere 
confusi i termini nei quali 
le due questioni vanno af-
frontate, non si deve su-
bordinare la soluzione del-
Tuna alle condizioni pro
prie dell'altra. 

fT quello che sta facendo 
il compagno Nenni quando 
respinge ogni nostra ar-
gomentazione sulla necessi
ta di una intesa tra comu
nisti e socialisti, con lo spe-
cioso pretesto che ci divi
dono profonde divergenze 
ideologiche. fT quello che, 
in senso inverso, fa Sara-
gat, quando, semplicemen-
te sulla base dell'attuale 
collaborazione governativa 
tra socialdemocratici e so
cialisti, propone la riunifi-
cazione dei due partiti, i 
quali, secondo i rispettivi 
documenti congressuali, 
.ion sono certo ispirati da 
una stessa concezione della 
lotta di classe e del socia
lismo 

II discorso sul partito 
operaio unificato, non pud 
ncn partire dalla coscienza 
che sono superati i vecchi 
schemi unitari. e che la ri
cerca di nuovi contenuti e 
di nuove forme unitarie va 
. posta m termini - diversi 
che nei passato. 

n compagno Togliatti, 

nei suo intervehto al CC 
del dicembre scorso affer-
md che le complicate diffe-
renziazioni politiche e so
ciali delle societa capitali-
stiche avanzate e di tradi-
zione democratica, consen-
tono un orientamento so-

. cialista che va oltre l'avan-
' guardia della classe operaia 
e investe ampi strati di 
masse ; lavoratrici, di ceti 
intermedi e di ceti intellet-
tuali. Di qui la spinta alia 
formazione di diversi par
titi che promuovono o ac-
cettano la prospettiva so
cialista. Dj qui il proble
ma, che noi risolviamo po-
sitivamente, dell'esistenza 
di una pluralita di partiti 
politici'• anche quando i! 

; proletariato sara classe di-
rigente. • D'altra parte, il 
particolare tipo di sviluppo 
monopolistico del capitali
smo contemporaneo con-
sente, oggettivamente, piu 
di prima, una unificazione 
dei ceti sfruttati, e collega 
piu strettamente le lotte 
immediate ai problemi po
litici del potere e dello 
Stato. - . 

Di qui una duplice serie 
di problemi: da una parte, 
problemi di estensione e 
articolazione del movimen
to. in una moltiplicazione 
delle sue forme organizza-

;te, dall'altra", problemi di 
' unificazione degli obietti-
•vi e delle coscienze. 

In queste condizioni, • il 
problema dell'unita della 
classe operaia, si inquadra 
in quello piu vasto di un 
blocco organico di alleanze 
e di autonomie delle sin-
gole forme di organizzazio-
ne della societa civile. 

E' evidente che la solu
zione di tutti questi proble
mi non pud che essere il 
risultato di una grande ela-
borazione di principi e di 
linea politica. Elaborazio-
ne che non pud essere fatta 
in astratto, ma nella con-
cretezza della lotta politi
ca, con ;' la partecipazione 
degli operai e delle masse 
lavoratrici, degli intellet-
tuali e di tutti coloro che 
sentono la necessita di con
testare il processo di svi
luppo monopolistico. 

Non si tratta, percid di 
porre il problema dell'uni-
ficazione socialista e del
l'unita politica delle forze 
che vogliono avanzare ver
so il socialismo, come ade
sione ad una formula ed a 
una soluzione gia bella e 
determinata; ma si tratta 
di ricercare le soluzioni at-
traverso il dibattito, la lot
ta, lo studio delle espe
rienze e di commisunarle 
agli obiettivi - della lotta 
politica in Italia. 

L'esistenza e lo sviluppo 
di un certo moto unitario 
per la realizzazione di un 
programma di rinnovamen
to che risponda ad esigenze 
urgenti della societa ita
liana e la condizione per 
portare su basi concrete il 
discorso sul partito unico. 
Sbagliano totalmente i 
compagni • socialisti • quan
do credono di potere pre-
sentare questa nostra ri
cerca come una accettazio-
ne delle loro critiche e re-
visioni del marxismo, co
me un'accettazione • della 
interpretazione da loro da
ta al processo di rinnova
mento aperto dal XX Con
gresso del PCUS, presenta-
to come un abbandono del 
patrimonio leninista, come 
un ritorno alia problema-
tica socialdemocratica. 

Per socialisti e socialde
mocratici il problema del 
partito unico si presenta 
come falso dilemma tra sta-
linismo e socialdemocrati-
smo, come esplicito ritorno 
ad una piattaforma rifor-
mista. Per gli uni e per 
gK altri, si tratterebba di 
ritornare alia situazione OF-
ganizzativa precedent* la 
scissione di Palazzo Barbe
rini o. addirittura, quella 
precedente a Livorno. 

E* partendo da questo er-
rore che socialisti e social
democratici ci accusano di 
incertezza e di doppiezza, 
perchd non facciamo no
stra questa loro concezione 
riformista del partito della 
classe operaia perche la no
stra ricerca si configura 
come sviluppo del pensiero 
rivoluzionario, — e non co
me abbandono di esso — 
come nuovo livello a cui 
portare la lotta di classe e 
non come abbandono di 
di essa. 
- Noi non sottovalutiamo 

tutti gli elementi di unita 
che esistono nei paese; an
zi esaltiamo questi elemen
ti in ogni momento. Ma 
non ci nascondiamo le dif
ficolta che esistono ancora 
per la soluzione del pro
blema del partito unico 
della classe operaia. Que
sto problema non maturera 
da solo. Siamo convinti che 
noi possiamo intervenire 
attivamente per farlo ma-
turare, operando quelle 
scelte politiche e ideali che 
renderanno - sempre piu 
concreta Funificazione del
la classe operaia e piu or
ganico il processo rivolu
zionario. 

Una strategia rivoluzio-
naria del movimento ope
raio, non pud prescindere 
dal fatto che i) nemico da 
combattere • e, ogni gior-
no di piu, una realta in-
temazionale. Per questo, 
le ragioni dell'internazio-
nalismo proletario affon-
dano, oggi, piu che mai, le 
radici nello aggiornamento 
dell'anaUsi dell'knperiali-

smo su scala mondiale, che 
non e affatto sulla via del 
disfacimento come pensa 
il compagno De Martino. 

La soluzione non e quin
di da ricercarsi in un mi-
nore internazionalismo o 
in un ' internazionalismo 
annacquato, ma in un in
ternazionalismo piu solido,-
adeguato ai nuovi livelli di 
lotta e fondato su una rea-; 
le e piena autonomia di ini-
ziativa e di lotta. Non si 
pud certo deflnire, fin da 
ora, una formula del par-. 
tito unico della classe ppe-
raia. Cid che si pud perd 
a {Term a re e la necessita ; 
della presenza e dell'attivi-
ta del partito, come mo
mento di sintesi politica e 
di direzione consapevole, 
quindi di direzione classi-
sta e marxista dei processi 
storici, politici e sociali, 
di cui sono protagonlste le 
grandi' masse lavoratrici. 
Non si tratta quindi di la-
vorare per la creazione di: 
un qualsiasi partito ma per 
un partito che risponda al- , 
le esigenze • di lotta della 
attuale fase storica. Il pro
cesso per la formazione di 
un tale partito unico della 
classe operaia e un pro
cesso ampio, non facile, 
nei quale si avra tutta una 
fase di ricerche, di contat-
ti, di contrasti e di colla-
borazioni parziali. 

Tutto il processo potra 
essere portato avanti, se 
:1 nostro partito avra la 
capacita di portare la que
stione tra le grandi masse, 
tra gli operai, in ogni luo
go di lavoro e di studio, i 
chiamando ad una comune 
elaborazione tutte le for
ze che si , richiamano al 
socialismo, e dando vita, 
intanto, a una costante ini-
ziativa unitaria sui vari 
problemi. 

Il congresso dell'EUR e 
anche le travagliate vicen
de della nomina della nuo
va direzione della d.c. han
no dimostrato quanto sia 
difficile a questa ritornare 
ad una aperta politica di 
conservazione sociale. Dopo 
la crisi del centrismo e il 
fallimento del tentativo 
reazionario di Tambroni, 
dopo le grandi lotte uni
tarie del lavoro e gli spo-
stnmenti elettorali a sini
stra, riesce sempre piu dif
ficile alia democrazia cri
stiana mantenere il mono-
polio del potere, ricorren-
do ai suoi complicati giochi 
di equilibrio tra . i suoi 
alleatj di governo e le sue 
stesse correnti. Democrazia 

cristiana e governo di cen
tro-sinistra, si reggono alia 
testa della nazione solo a 
forza di artifici e arbitrii, 
destreggiandosi tra destra 
e • sinistra, realizzando di' 
voltn in volta effimeri equi-
libri. Per questa sua orga-
nica debolezza 1'attuale go
verno non ha la forza ne 
la volonta di fare una po
litica anche solo parzial-
mente riformatrice, Esso * 
destinato, percid, ad aggra
vate la situazione econo
mica e l'instabilita politica. 

. Ma non e piu possibile 
lasciare che le cose vadano 
in questo modo. La vita 
economica del paese ne e 
sconvolta e paralizzata, si 
va cosl creando una situa
zione di disordine e di con
fusione, di estrema tensio-
ne popolare per l problemi 
non risolti o risolti in sen
so contrario alle attese e 
ai bisogni delle masse. Tut
to cid perche? Perche la 
democrazia cristiana non sa 
darsi una direzione e una 
politica coerenti in senso 
innovatore e progressive 
perche il centro-sinistra e 
succubo e . vittima delle 
pressioni conservatrici e 
delle contraddizioni e dei 
contrasti della democrazia 
cristiana. Non si pud uscire 
da questa situazione se non 
costringendo la democrazia 
cristiana a uscire dall'equi-
voco, a scegliere. Esistono 
le condizioni per imporre 
ad essa un radicale muta-
mento di linea. Per riuscir-
ci, i suoi alleati, in primo 
luogo, devono rompere 
ogni complicitd con i suoi 
equivoci, non offrire com-
piacenti scappatoie al suo 
moderatismo. Per riuscir-
ci, tutte le forze di sinistra 
devono contrapporre alia 
sua involuzione a destra 
una vigorosa e unitaria 
pressione. in parlamento e 
nei paese, per una decisa 
svolta a sinistra. Capitola-
re di fronte alle pretese 
conservatrici della demo
crazia cristiana, significa 
rendere solo piu difficile 
e piu duro il cammino del
le masse popolari cost rette 
a sempre piu aspre batta-
glie sociali. Non si creda 
di poter evitare queste bat-
taglie con i rinvii o il ri-
corso alia maniera forte. I 
problemi si esaspererebbe-
ro soltanto, perche non 
possono piu restare irri-
solti. II fallimento del ten
tativo Tambroni, dovrebbe 
avere insegnato qualcosa 
a chi crede solo agli inter-
venti di polizia e all* rap-
presaglie padronali. 
- D'altra parte, il falli-

,' (Segue a pagina 6) . 
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mento del centro-sinistra' 

$• dlmostra che senza una • 
' reale rottura con, le forze. 
di destra, comunque ma- ' 
scherate, che uenza^stabi-
lire nuovi rapporti ;cqn i 
comunisti, e dar vita' coal 
ad una nuova dialettlca tra 
la forze di sinistra e tra 
queste e la democrazia cri^ 
stiana non e possibile in 
Italia consolidate Je,istitu-
xioni democratiche, e re-, 
pubblicane, , avviare una 
reale politics di rifyrme e 
di progresso. Rrpeliamo 
quello dhe abbiamo ' gia 
detto piu volte: affermando 
questo, noi non irttendia-
mo porre, in questo mo-
mento, il problema della* 
nostra partecipazione • al 
governo; intendiamo. solo 
affermare che consjder'iamo 
pregiudiziale all'avvio di-
ogni reale politica popo-
lare, la fine di ogni deli-
mitazione a sinistra, di ogni 
forma di discrlminazione e 
di antimmunismo. 

Ricordiamo questo anche 
a quanti si danno da fare 
per la Presidenza della'Be-
pubblica, e sollecitaho i no-
stri voti, anche se, sul piano 
politico, continuano a so-
stenere che non cpntano 
nulla; mentre sanno benis-
simo che i loro piani non 
reggono se non mettono in 
conto i voti dei parlamen-
tari comunisti. • • • 

I compagni socialist!, da 
quando hanno iniziato la 
loro collaborazione gover-
nativa, pare che non sap-
piano concepire nessuna 
azione positiva se restano 
fuori del governo. Per que
sto, flno a questo momen-
to, hanno accettato ogni ri-
chiesta democristiana • per 
non rinunciare alle loro po-
sizioni governative. Eppu-
re, sulla base del fatti, nes-
suno pu6 credere alia po-
sitivita della partecipazlo-
ne governativa dei compa
gni socialist*!. '' 

Profonda delusione vi e 
tra i lavoratori, tra larghr 
strati di intellettuali che 
avevano creduto alle pos
sibility innovatrici del 
centro-sinistra. Per contro, 
la passatfl esperienza so
cialista dimostra quanto si 
possa incidere sulrattivlta • 
governativa anche stando 
all'opposizione, soprattutto 
se si sanno raccogliere le 
spinte e le aspirazioni po
polari e stare alia testa del
le masse in lotta. Ricordo 
solo i fatti piu clamorosi: 

La legge elettorale che 
regola attualmente le ele
zioni politiche e stata im-
posta dall'opposizione alia 
democrazia cristiana e al 
suo governo dopo il falli-
mento della famosa legge 
truffa. L'esperimento Tam-
broni e stato stroncato dal-
l'azione unita, in Parla-' 
mento e nel paese, delle 
opposizioni di sinistra. I 
compagni socialist! preten-
dono che, oggi, non vj t> 
altra alternativa all'attua-
le maggioranza di centro-
sinistra che non si a una so-
luzione di destra. Non A 
vero, non e facile alia de
mocrazia cristiana abban-
donarsi ad una aperta po
litica reazionaria. -

D*altra parte, e eviden-
te che le nuove maggioran-
ze non si trovano gia belle > 
e fatte e che non si tratta 
semplicemente di sostituir-
ne una con un'altra. Si 
deve lotta re per costruire,# 
per creare una nuova mag-' 
gioranza. Ma cggi, le for-
ze democratiche italiane 
sono forti e numerose e, sol 
che siano unite, possono 
esercitare un'azione decisi-
va sul corso degli aweni-
menti, possono costituire 
« imporre una nuova mag
gioranza governativa. ~ 

II problema e proprio di 
arrivare ad unire tutte 
queste forze. Per questa 
unione molto possiamo fa
re noi e i compagni so
cialist!. Noi abbiamo fre-
quentemente e anche du-
ramente criticato i compa
gni socialist! perche essi 
non riconoscono questa esi-
genza unitaria, perche 
spesso. anzi, la contrastano. 
Le nostre critiche hanno 
sempre espresso preoccu-
pazioni e aspirazioni non -
solo nostre. ma di forti 
correnti della classe ope- • 
raia e della opinione pub-
blica. e di parte dello stes-
so parti to socialista. 

Quando i socialisti sono 
entrati nel primo governo 
Moro, accettando la delirmV 
tazione a sinistra, una par
te notevole del PSI, non 
solo ha mosso le nostre 
stesse critiche alia dire
zione autonomista. ma ha 
addirittura rotto con il 
partito. per non condivi-
derne le responsabilita, e 
ha dato vita al nuovo 
Partito socialista di unita 
proletaria. Quando i socia
listi hanno accettato la ba
se programmatica del se-
condo governo Moro, noi li 
abbiamo criticati, ma an
che autorevoli socialisti 
hanno mosso critiche nel-
lo stesso senso. Oggi Lom-
bardi si differenzia dalle 
posizioni autonomiste, che 
prima accettava e Giolitti 
stesso non ha voluto eon-
dividere le responsabilita 
del nuovo governo. riflu-
tando di parteciparvj e 
restando ancorato all? po
sizioni di politica econo
mics - contenute nel suo 
piano quinquennale di svi-
luppo di cui noi ricono-
sciamo 1'interesse, e le 
possibilita che offrono al-
•sjnl sooi punt! di tessere 

: « • —Miiquio • una colte-

"\ Longo a l Comitato centrale 
borazione. Certo eslstono 
rholti punti di differenza e 

! di contrasto tra noi e i 
> compagni socialisti, ma es-
, si non sono tanti e tali da 
glustificare il rifluto siste-
matico che essi oppongono 
ad ogni nostra proposta di' 
intesa e di collaborazione 
sul piano politico. Ad ogni 

' modo, quest! punti di dif-' 
ferenziazione' sono molto 
men© e molto meno !m-' 
portanti di quelli che do-
vrebbero scparare i socia-' 
listi dalla democrazia cri
stiana. No! non critichla-
mo questa collaborazione 
per ragionl di principle 
No! critichiamo 1 compa-' 
gni socialisti per i limit!, 
e le condizioni che hanno 
accettato per essa, perche' 
una politica di collabora-

' zione tra partito socialista 
e democrazia cristiana, che 

' prescinds dall'unlta di tut-
' te Je forze operaie e de
mocratiche, che respinga • 
ogni intesa e collaborazio
ne con il partito comuni-
sta, non pu6 che mettere' 
capo, come ha messo ca-, 
po,' alia prevalenza delle 
forze della conservazione 
sociale. < • 

Solo se II Partito socia
lista sapra trarsi da que
sto grovigllo di contrasti e 
di contraddizioni, come 
chiedono del resto suoi au
torevoli esponenti, solo,' 
cioe, se sapra porre i suoi 
rapport! con il partito co-
munista su una base di in
tesa e di collaborazione e 
stabilire una nuova dialet-
tica tra tutte le forze di 
sinistra, solo a queste con
dizioni il partito socialista 
p6tra dare nuovo contenu- ' 
to e nuova effica'cia alia sua 
azione, che oggi delude e 
sconforta non solo Popinio-
ne pubblica, ma i suoi 
stessi militant!, ed affron-
tare assieme a tutte le for
ze popolari le grosse bat-
taglie che la complessa si-
tuazione economica e la 
paralisi governativa pon-
gono all'ordine del giorno 
del paesp. 

Noi porteremo tutti que-
sti problemi al centro del 
dibattito della campagna 
elettorale. Dimostreremo 
come • i mutamenti avve-
nuti nelTorientamentp del
la < democrazia cristiana, 
troVino le loro ragioni nel 
mutamenti awenuti nella 
situazione e nelle prospet-
tive economiche. Finchd 
durava il <miracolo>, la 
destra, presente nella di-
rezione della democrazia 
cristiana e nel governo di 
centro-sinistra, si accon-
tentd di condizionare, dal 
di dentro, il < cauto > espe-
rimento. Sopraggiunta la 
avversa congiuntura la 
stessa destra democristia
na, e partita all'attacco, 
per far assumere come ba
se dell'alleanza governati
va la politica di stabiliz-
zazione voluta dai gruppi 

. monopolistic!. 
1 La famosa lettera di Co

lombo, sulle misure econo
miche da prendere, il di-
scorso di Moro alia Came
ra, sulla politica dei reddi-
ti, le misure anticongiun-
turali predisposte dal pri
mo governo Moro, sono 
state le manifestazioni piu 
chiare dei nuovi orienta-
menti della democrazia 
cristiana. La formazione 
del secondo governo Moro 
e il Congresso "• dell'Eur 
hanno dato a quegli orien-
tamenti l'espressione piu 
organica e piu impegnati-
va. A sottolineare la peri-
colosita di quest! orienta-
menti sta la gravita della 
situazione economica. Essa 
e caratterizzata dalla per-
sistente acutezza delle dif-
ficolta congiunturali, dallo 
stretto intreccio di fattori 
di inflazione e di recessio-
ne, dall'aggravamento del
le condizioni di vita e di 
lavoro delle classi lavora-
tnci. 

Ci troviamo di fronte ad 
una vera e propria undata 
di licenztamenti e di ridu-
zioni di orario Si contano 
gia a varie centinaia di 
migliaia gli operai licen-
ziati o che lavorano a ora
rio ridotto. Piu colpite so
no le maestranze femmini-
li che negli anni del <mi-
racolo > sono entrate in 

. massa nelle fabbriche, ac-
quistando, cosl, una nuova 

'posi zione sociale e una 
nuova dignita di lavoratri-
ci. Questo fattore di pro
gresso e di dvilta e ora 
brutalraente - minacciato. 
Ce un diverso comporta-
mento deH'occupazione, a 
seconda dei settori, e che 
va a scapito dei settori 
produttivi di beni di inve-
stimento. 

Si rivela cosl una ten-
denza sempre piu marcata 
alia integrazione interna-
zionale dei gruppi domi-
nanti del capitalismo ita-
bano sotto il controllo dei 
grandi cartelli internazio-
nalL Hanno lo stesso signi-
ficato le crescent! parteci-
pazioni straniere nei no-
stri maggiori complessi in
dustrial!: Montecatinl. Oli
vetti, Pirelli, Fiat, Edison, 
Italeementi, . Rinascente, 
Carlo Erba, eec ecc 

Dal primo semestre del-
1'anno scorso al primo se
mestre di quest'anno. si e 
avuto uno sbalzo da 14 a 
72 miliardi nell'afflusso di 
capital! stranieri La pe-
netrazione precede da pun
ti ben precis!: dalla Ger-
mania ocddentale, daH'In-
f hlrterrm, dagU SUt! Unlti. 

Si.capisce anche perche le 
maggiori autorita degli or
ganism! economic! interna-
zionali, siano intervenute 
presso il governo italiano 
per far adottare con estre-
ma urgenza date misure 
anticongiunturali. Con es-' 
se, intendevano favorire la' 
integrazione del capitale 
straniero neU'economla ita-
liana, e acquistare <• per 
quattro soldi, preziosi com-' 
plessi industrial!. ' Faceva 
loro pure comodo dispor-
re di una solida riserva di 
disoccupati da cui attin-
gere mano d'oriera a basso 
prezzo. ' 

Un'altra particolarita si 
nota' ancora nell'andamen-
to dell'occupazione: V! e 
uno spostamento dal lavo
ro salariato al lavoro indi-
pendente, dai settori indu
strial ed agricolo a quel-. 
lo •' terziario. Quest! dati. 
sottintendono, purtroppo, > 
una dimlnuzione della pro-
duttivita media nazionale 
ed esprimono una tenden-
za all'aggravamento di tut
ti i fattori organici di ar-
retratezza e d! squilibrio 
deireconomia italiana. 

Che -cosa si fa per af-
frontare questa situazione? 
Che cosa si fa per scon-
giurare il pericolo che sem
pre nuove masse vadano 
ad ingrossare, nelle citta. 
le file dei senza lavoro, o 
che gli emigrati dal sud al 
nord, dalle campagne alle 
citta, prendano la via del 
ritorno ai propri paesi? II 
male non 6 il ritorno al 
proprio paese, ma che esso 
avvenga nelle attuali con
dizioni senza che nei luo-
ghi di origine si siano crea
te nuove possibilita di im-
piego. 
. La questione e stata po-

sta, • in questi giorni, con. 
energia, alia Camera, dai 
deputati comunisti, e non< 
solo da loro. E' stato richie-
sto un intervento del go
verno per la tutela dei 11-
velli di occupazione per far-
sospendere ogni licenzia-
mento, per imporre un esa-
me preventivo della situa
zione di quelle aziende che • 
insistono nelle richieste di 
licenziamento e di riduzio-
ne di orario. II fatto e que
sto: che ci si trova di fron
te non solo a fenomeni di* 
recessione e di sfoltimento 
dell'occupazione, non solo-
al tentativo dei padroni di, 
condurre un attacco con
tro le classi lavoratrici, al
io scopo di scoraggiarne le 
rivendicazioni salariali; ma 
ci si trova di fronte anche 
al tentativo di alcuni gran
di gruppi industriali di 
trovare una loro via d'usci-
ta dalla depressione e dal
la stagnazione, attraverso 
un processo di ulteriore 
concentrazione monopoli-
stica e di ricerca di nuovi 
livelli di produttivita per 
le proprie imprese; questi 
gruppi si propongono di 
ristabilire per essi la possi
bilita di alti profitti difle-
renziali, e di riprendere 
quindi una politica di in-
vestimenti fondata sull'au-
toflnanziamento. 

-Ma questo processo, se 
portato avanti, non potreb-
be che aggravare ancora 
gli squilibri tra i vari set
tori produttivi, a danno di 
quelli di maggiore utilita 
per lo sviluppo organico 
della economia italiana, e 
a danno percid del livello 
generate di produttivita. 
Risulta cosl sempre piu 
evidente e grave la con-
traddizione tra le scelte 
spontanee dei singoli com
plessi, e la necessita di e-
levare il livello generate 
della produttivita, per de-
terminare condizioni di 
maggiore competitivita sul 
mercato internazionale. -

Risulta anche sempre piu 
evidente la inconsistenza 
della politica e della for
mula di centro-sinistra, ba-
sata sull'ipotesi di potersi 
appoggiare sulle scelte 
spontanee dei settori in
dustrial! piu avanzati, per 
intervenire riformistica-
mente su quelli piu arre-
trati. -

Questa linea nelle attua
li condizioni e diiRcolta del 
mercato ha ceduto sempre 
di piu di fronte alle esi-
genze dei grandi mono-
poli. In questo quadro af-
fiora un disegno di ristrut-
turazione generale delle 
grandi aziende, con l'inter-
vento di capitale stranie
ro, e di una loro profonda 
trasformazione tecnica e 
dell'organizzazione del la
voro. Questa ristruttura-
zione sta gia modiflcando 
il tipo di rapporto tra gran
di, piccole e medie aziende. 

La nuova fase di mode-
rato sviluppo, verso cui 
pare s'incammini l'econo-
mia • italiana, pud costare 
alia classe operaia italiana 
un certo livello di disoccu-
pazione permanente e, in 
generale, rendere piu dif
ficile tutta l'azione riven-
dicativa operaia. Dobbia-
mo opporre a questo ten
tativo di riassetto tecnico-
economico, limitato ai 
grandi gruppi monopolisti-
ci, un tipo di riqualifica-
zione che. partendo dagli 
stessi settori industriali 
avanzati. possa garantire a 
tutti i settori un aumento 
della produttivita e un al
to tasso di sviluppo pro-
duttivo. 

Di fronte alia stagna
zione e al regresso attuale, 
deve essere favorito lo svi
luppo e rammodernamen-
to del settore produttivo 
di beni •trumentali, coa-

centrando in esso massic-
ci ihvestim'enti, al fine di 
creare una piu alta pro
duttivita. A questo fine de-
vono essefe pure poten-
ziate la ricerca scientifica' 
e la formazione' professio-
nale, e attuate radical! ri-
forrhe nelle campagne. La 
agricoltu'ra deve fondare il 
proprio ammodernamento 
in.gran parte su un pro
cesso di autoaccumulazio-
ne.' Questa sara possibile 
solo se il contadino sara; 
proprietario della terra, la' 
gestira in varie forme as
sociate, assistito economi-
camente e tecnicamente in 
modo da garantire crescen-
ti livelli di produttivita e 
di economicita. Misure ra
dical! nel settore interme-
diario dovranno garantire 
che l'accumulazione conta-
dina non si a sottratta alia 
agricoltura, non vada a 
rafforzare posizioni di spe-
culazione e di rendita fon-
diaria. II Mezzogiorno, con 
le riforme deiragricoltura, 
e con una serie di misure 
che ne assicurino lo svi
luppo industriale, paralle-
lamente a quello deiragri
coltura,'deve essere avvia-1 

to ad uno sviluppo econo-
mico armonico con tutto 
lo sviluppo nazionale. 

Questi obiettivi posso
no essere conseguiti solo 
nel quadro di una pro-
grammazione democratica, 
che abbia l'appoggio della 
classe operaia e di tutte 
le forze popolari, e che 

'faccia prevalere gli inte-
ressi nazionali, su quelli 

!particolari dei monopoli e 
sugli interessj corporativi. 

8 
Dobbiamo percid portare 

avariti il discorso sulla pro-
grammazione e portarlo ad 
uno sbocco politico diverso 
da quello attuale. Dobbia
mo precjsare che la pro-
grammazione che noi vo-
gliamo non e fondata sulla 
nazionalizzazione di tutti 
i mezzi di produzione, an
che se non si puo esclude-
re che — in alcuni 'casi, 
anche adesso — si chieda. 
di ricorrere a questo mezzo. 

Ma non e il problema' 
della costruzione del socia-
lismo che noi poniamo og
gi. .Oggi, noi chiediamo di1 

affermare la prevalenza{ 

degli interessi democratica-
mente espressi, sulla cosid-
detta spontaneita del mer
cato. No! chiediamo un ti
po di programmazione che 
non liquidi il « mercato », 
ma ne subordini le scel
te all'interesse generale. 
Una programmazione, nel
la quale conserveranno per
cid ancora una loro fun-
zione il mercato, il profit-
to, l'appropriazione priva-
ta del profitto. In un simi
le tipo di programmazio
ne la regolamentazione del 
salario e inqiustificata da 
ogni punto di vista Sareb-
be uno strumento di.classe 
messo in mano ai gruppi 
dirigenti i quali se ne ser-
virebbero per stravolgere 
il senso della programma
zione, per'fame uno stru
mento di subordinazione 
della > classe operaia. Per 
questo, per noi, Tautono-
mia sindacale, l'autonomia 
della dinamica salariale, 
sono condizioni irrinuncia-
bili anche nell'ambito di 
una' programmazione de
mocratica ' Anzi, per noi, 
queste autonomic sono con
dizioni essenziali per de-
terminare le tensioni ne-
cessarie al conseguimento 
degli obiettivi della pro
grammazione, per afferma
re una - programmazione 
che non sia ne tecnocra-
tica ne burocratica, ma che 
sia fondata • sull'afferma-
zione della prevalenza de
gli interessi popolari e ge-
nerali su quelli di gruppi 
monopolistic!. 

Per questo, la -classe 
operaia deve essere prota-
gonista della programma
zione democratica. Cio in-
dica l'opportunita di con-
vocare la III Conferenza 
degli operai comunisti di 
fabbrica. a conclusione di 
un ampio sviluppo di as-
semblee di fabbrica che 
preparino e stimolino la 
convocazione e la nostra 
partecipazione a conferen-
ze unitarie per la program
mazione. Queste conferen
ce, consentendo di coglie-
re meglio le trasformazio-
ni in atto in molte azien
de, possono dare un aiuto 
diretto alia lotta operaia e 
sindacale. 

L'articolazione dei vari 
livelli delle conferenze, 
consentira di c o g l i e r e 
aspetti esterni alia fabbri
ca, e di proporre alia clau
se operaia, — non dal-
l'esterno. ma dallMnterno 
della stessa problematic^ 
legata al salario e all'oc-
cupazione — temi divers!, 
come la riforma agraria, i 
trasportl, la trasformazione 
dei prodotti agricoli, la Fe-
derconsorzi, il sistema pre-
videnziale7 ecc 

Per quanto possa appa-
rire strano, finora, i lavo-
Tatori attivi non sono ma! 
stati portati a considerarc 
'le.pension! come un loro 
obiettivo rivendieativo Ep-
pure i contributi chp ewi 
vpnano e una parte di sa
lario differita. che si accu-
mula nelle cassse dpeli en-
ti previden7iali. e di cui i 
lavoratori non possono non 
interessarsi. La situazione 
di questi enti e oggi carat-
terlTzata da grandi dispo-
nibilita finanziarie, che non 
sono state implegate • fa-

vore dei pensionati ma im-
pegnate, ihvece, in flnan-
ziameht! alle banche e al
le aziende a partecipazione' 
statale.' Nonostante queste 
disporiibilita e le lrrlsprie' 
pension! che vengono pa-
gate, si osa parlare di ele-J 

vare a 70 anni' il' liniite,' 
dell'et& pensionabile. II go
verno na smentito, ma solo v 

in par^e, queste intenzioni, 
il grave e che intenzioni 
del genere ci sono,state e 

; sono ancora in giro. Per In-
' tanto si ritarda il pagamen-
,t'o degli aumenti di pensio-
,ne concordat!. II problema 
delle pensiohl deve diven-
tare, nelle prossime, setti-
mane, un motlvo di moblli-
tazione generale.,A questa ' 
lotta devono partecipare -
tutti i pensionati e tutti i 
lavoratori, fraterhamente 
uniti. II tema delle pensio-. 
ni deve essere tenuto pre
sente in tutte le conferenze 
di fabbrica, le quali non 
devono essere solo azienda-
li, ma di gruppo, di settore 
e territoriali, per dare vita 

,cosl ad un movimento ge
nerale. 

, . Queste conferenze devo
no servire ad aprire un 
dialogo politico con le 
altre forze, un dialogo che 
non sia solo di vertice. Noi 
rifiutiamo il complesso di 

. misure anticongiunturali 

. adottato e proposto dal go
verno di centro-sinistra. 
Ma il nostro rifiuto non e 

• solo un no a cui accompa-
1 gniamo un sommatorio di 
I disorganiche richieste con
giunturali. II nostro no e 
anche una spinta positiva 

• per l'adozione di una di
verse linea economica e 
politica che si deve costrui-
re partendo dai problemi, 
concreti. Questa linea de
ve recepire le spinte che 
vengono dalla classe lavo-
ratrice contro i licenzia-
menti, per affermare il 
potere contrattuale dei la
voratori, per difendere i 
diritti del lavoro, per n-
vendicare l'aumento delle 
pensioni e la-riforma di tut-
to il sistema previdenzia-
le, nel senso della crea-
zione di un sistema di si-
curezza nazionale. 
' E* • impossibile - partire 

dalla rigidita produttiva 
deU'agricoltura, per con-
cludere senz'altro che bi-
sogna contenere gli incre-
menti dei consumi. Nessu
na politica e piu. assurda 
di questa. Ma e a questa 
politica che sono state ispi-
rate le misure anticongiun
turali del governo Moro. 
L'aumento relativo delle 
dimensioni del mercato in-
terno, gli stessi mutamenti 
di qualita della domanda 
che si sono operati in esso 
e che sono stati invocati 
come causa delle spinte in-
flazionistiche degli ultimi 
tempi, non hanno affatto 
portato ad un superamen-
to delle tradizionali insuf-
ficienze del nostro merca- < 
to, determinate in primo 
luogo dalla questione me-
ridionale e dalla questione 
agraria. 

Ponendo 1' esigenza di 
una riforma che consenta 
all'agricoltura di fronteg-
giare l'aumento della do
manda dei prodotti ali-
mentari agricoli, noi po
niamo il problema di un 
mercato capace di sostene-
re lo sviluppo industriale 
e'un certo tipo di sviluppo 
industriale, poniamo in 
concreto il problema di 
uno sbocco per la produ
zione di macchine agrico-

. le, e quindi anche di uno 
, sbocco per' la produzione 
di impianti capaci di for-
nire, a bassi costi, macchi-
nari agricoli. Noi non chie
diamo misure di sostegno 
della domanda effettiva per 
salvare una produzione in 
crisl, ma chiediamo che 
si superino i limiti storici 
del nostro mercato e si dia 
un diverso orientamento al 
mercato stesso. Noi chie
diamo che si determini un 
mercato per quelli che so
no i fattori decism del 
nostro sviluppo. Cioe un 
mercato per lo sviluppo dei 
mezzi di produzione, per le 
macchine elettroniche, per 
le catene di muntaggio, 
per gli apparati di control
lo, per la ricerca scientifi
ca, perchg e dallo svilup
po di questi settori che di-
pende Tallargamento del 
processo di rinnovamento 
tecnico a tutto il sistema 
produttivo e Televamento 
della produttivita media 
nazionale. E* questo allar-
gamento qualificato del 
mercato che noi proponia-
mo come obiettivo della 
programmazione Allargare 
il mercato non vuol dire 
sviluppare qualsiasi tipo 
di • consumi Allargare il 
mercato attraverso una 
programmazione democra
tica. per noi vuol dire svi
luppare tipi nuovi di con-
«umo, quelli sacrificati dal 
tipo di. sviluppo monopo-
listico. 

In questo quadro, noi 
sottolineiamo il valore an
che economico, non solo 
«wciale. delle lotte dei la
voratori, per migliorare le 
loro condizioni di vita 
Sottolirtpiamo anche il va
lore pol'tico generale della 
lotta «alaHale. in onanto e 
tp â P «:oUppitarp il sune-
rampnto dei limit? «toHci 
dpll'attualp TT>«»rrato Italia
ns p a modificarre ^li o-
rientamenti soontanei. . 

Sappiamo che una pro-
gTarntnaxione democratica 

di questp. signiflcato, pu6 
essere attiiata solo se l'lta-
lia si libera dalle ipoteche 

<e da! vincoli internazionali 
che limitano la sua liberta 
d'azione. Nei mesi scorsi, 

'abbiamo visto quanto &ia-
mo stati pesanti e perento- ' 
ri gli interventi sul go
verno Moro dei maggiori 
esponenti dei vari organi-
smi internazionali nei qua
li l'ltalia e assoclata, per 

1 imporre una determinata ' 
linea di azione coslddetta' 
anticongiunturale, per con-
dannare ogni velleita di 
riforme ' strutturali, • per 
ammonire a riflutare ogiii, 
programmazione democra
tica, che sarebbe contra-
ria, e stato detto, agli ac
cord! internazionali. Il piu 
grave e che gia nel quadro 
delle istituzioni comunita-
rie, e in special modo a 
Bonn e a Parigi, sj inco-. 
niincia a sviluppare una' 
teoria per cui qualsiasi cri-
s i ' economica o politica, 
che investa un paese mem
bra del Mercato Comune, 
non puo essere risolta su 
scala nazionale, investen-
do essa gli interessi di tut
ti gli altri contraenti. Que
sto signiflca che si tentera 
in future con sempre mag
giore insistenza e pressio-
ni piu aperte, di determi-
nare a Bruxelles, a Bonn o 
a Parigi quali dovranno 
essere gli sviluppi econo-
mici e politici italiani. 

C'e qui un pericolo evi
dente per la nostra auto-
nomia, per la nostra libera 
scelta, per la nostra demo
crazia. Di qui il problema, 
anche, di porre un'alter-
nativa democratica in Eu-
ropa, che tanto rilievo ha 
avuto nel promemoria del 
compagno Togliatti. II pro
blema non e soltanto quel- ' 
lo del Parlamento europeo 
di Strasburgo, coi suoi po-
teri inesistenti o quasi, o 
dello scandalo della discri-
minazione operata nei con
front dei parlamentari 
del PCI, del PSI e, ora, an
che del PSIUP. Il proble
ma e piu vasto, riguarda 
lo schieramento delle for
ze di classe e politiche nel-
l'Europa occidentale, la lo
ro tattica, la loro strate-
gia, la loro unita e la loro 
attuale disunione. Il pro
blema e tanto piu urgente, 
a causa delle incertezze 
che oggi pesano sulla si- . 
tuazdone internazionale. 

Esse sono l'effetto della 
crisi profonda che oggi 
travaglia i\ mondo, e che 
si esprime, soprattutto in 
quella che e stata definita 
la erosione dei blocchi. 

Il vecchio equilibrio co-
stituitosi nel dopoguerra, e 
entrato in crisi. Il proces
so di coesistenza pacifica, 
dall'accordo di Mosca del 
1963, non ha realizzato al-
cun progresso reale. C'e ri-
stagno, tra un'interruzione 
e l'altra, della conferenza 
di Ginevra sul disarmo. 
Troppe forze conservatrici 
cercano ancora di salvare 
il salvabile di quello che 
e esistito ieri, e che oggi 
e sorpassato nella realta e 
nella coscienza degli uomi-
ni. C'e una attesa miraco-
listica di quello che pud 
awenire in America con 
le prossime elezioni presi-
denziali - e anche delle 
prossime elezioni politiche 
in Inghilterra. Gli aweni-
menti di Cipro e del Ton-
chino dimostrano quanto 
sia precaria la pace. Cre-
diamo che Goldwater ab
bia pochissime probabilita 
di riuscire eletto presi-
dente- degli Stati Uniti 
d'America. Ma gia la sua 
campagna elettorale ha 
portato ad una esaspera-
zione delle tendenze piu 
aggressive deH'imperiali-
smo americano. Per pro-
gredire sicuramente sulla 
via della distensione biso-
gna sciogliere alcuni nodi. 
Bisogna uscire dai miti dei 
blocchi militari contrappo-
sti. Possono piacere o non 
piacere, questi blocchi, ma 
essi costituiscono oggi un 
ostacolo oggettivo ad una 
reale politica di distensio
ne, perche essi non risoon-
dono piu alle esigenze at
tuali, di una politica inter
nazionale aperta, alle pos
sibilita nuove che vi sono. 
Di fronte alia crisi della 
politica dei blocchi, si mol-
tiplicano i rapporti, gli av-
vicinamenti, le convergen-
ze dei paesi di un bloc-
co con i paesi dell'altro 
blocco. Solo l'ltalia ha 
paura di muoversi con pie-
na autonomia ne] contesto 
dei nuovi rapporti econo
mic! e politici che si van-
no intessendo in Euro pa e 
nel mondo. al di fuori del
le division! create dai 
blocchi. 

E* mortiflcante, per un 
paese come il nostro, nu*i 
potere sviluppare libera-
mente, ' secondo i propri 
interessi nazionali autono-
mamente definiti, la pro
pria attivita su tutta una 
serie di mercati. Su questi 
mercati ci facciamo pre
cede re, invece, da france-
si, inglesi. tedeschi occi
dental!, pure essi paesi del 
pat to atlantico o del Mer
cato comune. e che do-
vrebbero avere i nostri 
stessi • vincoli. Un - veto 
americano ci impedisce di 
avere reiaziom comn.er-
ciali ed economiche con I* 
Kepubblica popolare cine-
sc, con la Repubblica de
mocratica tedesca, mentre 
gli . altri paesi atlantici, 
commereiano largamente 
con tutti i paesi, e la Fran-
d a ha riconoschato ufflcial-

mente la Cina comunista. 
1 E' necessarlo lottare per 
una nuova politica estera 
italiana che aiuti, soprat
tutto nell'attuale momen-
to congiunturale, l'indu-
stria italiana ad allargare 

' gli scambi, a stabilire nuo
ve correnti di affari e a fa
re del nostro paese un fat-
tore attivo della sicurezza 
europea e internazionale. 

La pretesa fedelta atlan-
tlca, soprattutto nel signi
flcato che ad essa viene da
to dalle correnti italiane 
piu reazionarle, e divenuta 
un non senso nell'attuale 
situazione. Si riduce la fe
delta a qualcosa di ana-
cronistico, di superato, che 
lega l'ltalia solo a sbar-
ramenti che nessuno piu ri-
spetta, a vincoli che si n-
torcono solo a danno del
la nostra economia e della 
nostra indipendenza e so-
vranita nazionale. Bisogna 
saper trarre le conseguen-
ze da questi fatti. Un re
gime di coesistenza inter
nazionale pu6 e deve si-
gnificare la fine di tutte le 
remore e di tutti gli osta-
coli che, in questi ultimi 
quindici o venti anni, si 
sono frapposti alio svilup
po dell'uno o deU'altro 
paese. Questa coscienza 
noi dobbiamo contribuire a 
svilupparla in Italia, con la 
nostra azione e la nostra 
iniziativa, con la serieta 
con cui afTrontiamo, nel 
dialogo e neUa lotta con le 

i altre forze politiche, tutti 
i problemi concreti che ci 
si presentano davanti. Uno 
dei piu importanti e quello 
della assenza di una politi
ca estera italiana autono-
ma e chiaramente orien
tate a favorire il processo 
di distensione. Bisogna che 
la politica estera italiana 
sappia guardare al doma-
ni e cessi di farsi stru
mento di concezioni che 
ogni giorno di piu appaio-
no anacronistiche e supe-
rate, 

10 
Siamo in una situazione 

economica e politica, nazio
nale e internazionale estre-
mamente complicata e dif
ficile. Numerosi sono i se-
gni del travaglio che agita 
tutte le correnti. Evidenti 
sono le preoccupazioni per 
lo sviluppo della situazione 
economica, per lo sviluppo 
della situazione politica in 
Italia e nel mondo. La cam
pagna elettorale che si apre 
offre percid la possibility di 
fare una chiarificazione di 
fondo su tutte queste que
stion!, e di chiedere al cor-
po elettorale di pronun-
ciarsi. 

II voto degli italiani del 
prossimo novembre costi-
tuira percid un elemento 
decisivo per la soluzione 
democratica della grave 
crisi economica e politica 
che travaglia il nostro pae
se. Sono, come sempre, in 
gioco i problemi della pa
ce e della guerra. Sono in 
gioco il lavoro, i salari, gli 
stipendi, le pensioni, il ea-
rovita, il fitto, in una pa-
ro-la, il livello di occupa
zione e di reddito della 
grande maggioranza degli 
italiani. Sono in gioco, gli 
ardui problemi della vita 
cittadina e comunale, so
prattutto quelli dei piccoli 
comuni della montagna, 
della campagna e del Mez
zogiorno. Guerra e pace, 
condizioni delle classi la
voratrici, problemi ammi-
nistrativi locali potranno 
essere affrontati e risolti 
solo se si cambia l'indiriz-
zo generale della politica 
italiana, solo se si impone 
una nuova direzione dello 
Stato e della societa. 

Affermando questo non 
intendiamo eludere le que-
stioni concrete locali, le 
scelte precise che devono 
essere fatte in relazione al 
problemi di ciascun comu
ne. di ciascuna provincia e 
regione. Al contrario' Noi 
non intendiamo affatto so-
vrapporre i temi general! 
alle questioni locali. ma far 
risaltare il legame organi
co che vi e tra indirizzo di 
politica nazionale e scelte 
amministrative locali. Solo 
chiamando gli italiani a da
re una spinta decisiva nel 
senso di far modificare la 
politica nazionale, si pud 
riuscire a fare di ciascun 
consiglio comunale e pro-
vinciale e di ogni autono
mia un complesso di forze 
positive, capaci di spezza-
re le ipoteche conservatrici 
sui vertici del potere e im
porre. dal basso, un nuovo 
corso rinnovatore Non si 
trattp nei singoli program-
mi elettorali. di presentJ*-
re un elenco di riforme e di 
prowedimenti. ma di co
gliere i temi essenziali che 
oggi sono in discussione in 
offni comune e provincia. 
Noi porremo in ogni nostro 
programma elettorale, nei 
termini concreti m cui si 
pongono localmente, i pro
blemi della casa, della 
scuola, dell'assistenza sani
taria, dei trasporti. della 
sistemazione urbanistica, 
della ricerca scientifica e 
professionale 

Noi oorremo il problema 
dei tributi che non devono 
pe«are sui lavoratori .e> sui 
consumi. ma che devono 
colpire il profitto monopo-
listico. le rendite fondiarie 
e di speculazione Noi rifiu
tiamo la concezione secon
do cui il comune dovrebbe 
agire come semplice ente 
acnrrnnisti s/livo. Noi eoTice-

piamo i comuni, le provin
ce, le regioni come cardl-
ni della democrazia e del
la vita statale, come punti 
di riferimento di tutti i 
momenti autonomi della 
societa civile. Percid chie
diamo agli elettori di in
tervenire per imporre lo 
smantellamento di tutto cid 
che sopravvive del vecchio 
assetto, antiquato e ten-
denzialmente autoritario. 
L'istituto prefettizio conti-
nua ad essere il cardine del 
rapporti tra l'esecutivo 
centrale e i comuni. 

Dobbiamo respingere 
questo continuo intervento 
dell'autorita tutoria che 
impone vincoli e limiti in-
valicabili all'iniziativa del
le assemble* elettive. Dob
biamo imporre tin nuovo 
metodo di incontri, dialo-
ghi, trattative dirette con 
i comuni e le province. La 
pretesa di imporre formu-
le di governo locale corri-
spondenti a quella centra
le, la pratica del continuo 
ricorso alia Corte costitu-
zionale per annullare deli-
berazioni ed atti delle as-
semblee delle regioni a 
statuto speciale, mantengo-
no in una situazione di cri
si permanente questi isti-
tuti fondamentali della de
mocrazia logorandone • il 
prestigio e l'efficienza. 

L'orientamento del go
verno sul sempre promes-
so e mai attuato ordina-
mento regionale, tende a 
varare una regione priva 
di capacita di contrattazio-
ne democratica, limitata 
alia potesta statutaria e 
legislativa, irretita in una 
serie di controlli burocra-
tici, praticamente impossi-
bilitata a divenire il cen
tro della vita statale e del-
l'elaborazione e deU'attua-
zione di un piano di svilup
po economico. Ma e proprio 
in questi momenti di diffi-
colta che il funzionamento 
dell'ente regione potrebbe 
portare un proprio contri-
buto alia creazione della 
massima tensione e della 
piena mobilitazione delle 
forze democratiche, che so
no necessarie per poter su-
perare democraticamente 
le difficolta esistenti. 

Q u e s t a consultazione' 
elettorale pone il nostro 
partito al centro di uni 
grande conf ronto democra-
tico, in cui sono in discus
sione grossi problemi di 
interesse locale e nazio
nale. 

Noi vogliamo dare con-
cretezza e ampio respiro 
alia nostra campagna elet
torale, perche vogliamo fa
re di essa un elemento di 
ripresa e di fiducia in se 
stesse di tutte le forze so-
cialiste e democratiche, av-
vilite dall'esperienza del 
centro-sinistra. 

Noi vogliamo nella cam
pagna elettorale dar vita 
ad un nuovo impegno de-
mocratico e unitario di 
massa. Per questo noi di-
scuteremo i nostri orienta-
menti e le nostre proposte 
con tutti i gruppi social! 
interessati e con le loro 
rappresentanze democrati
che. 

Noi ci proponiamo una 
mobilitazione di energie 
dal basso che non sia solo 
propagandistica ma che or-
ganizzi la volonta politica 
delle masse, che si espri-
mera poi nel voto e dopo il 
voto. 

Noi ci muoveremo con 
vigoroso spirito unitario, 
cercheremo ogni terreno di 
convergenza e di confron-
to, con tutte le forze socia-
li e politiche che, con noi, 
possono assicurare al pote
re locale gruppi dirigenti 
forti, per il consenso che 
hanno tra le masse, e per 
la risoluta volonta rinno-
vatrice che li anima. 

Non si tratta solo di con-
solidare le alleanze, laddo-
ve hanno gia dato vita ad 
amministrazioni locali di 
sinistra. Vi sono larghe zo
ne del paese, dove una cri
si profonda scuote le mag-
gioranze a direzione demo
cristiana, non escluse quel
le di centro-sinistra. Le 
esperienze di Milano e di 
Genova sono significative, 
a questo proposito E' qui 
che bisogna portare a fon
do la nostra iniziativa pro
grammatica, politica e pro
pagandistica, non solo per 
ricostruire l'unione delle 
forze socialiste e di sini
stra, ma anche e soprattut
to per travolgere le resi-
stenze che si oppongono al
ia-convergenza con noi. 
- n dialogo con i cattolicl 

italiani, sopratutto in que
sto momento di crisi del 
gruppo dirigente conserva-
tore della democrazia cri
stiana, non pud non costi
tuire una delle componenti 
essenziali di tutto il nostro 
discorso elettorale. La no
stra critica ferma e la no
stra decisa opposizione al 
tentativo della democrazia 
cristiana di mantenere il 
monopolio del potere con 
alleanze di centro-sinistra, 
non atter.ua per nulla, s'in-
tende, la nostra continua 
ricerca di punti di incontro 
e di collaborazione anche 
con le forze della democra
zia cristiana che vogliono 
muoversi su una piattafor-
ma di progresso sociale t 
democratico. 

Resta sempre valida. ne! 
quadro della nostra parola 
d'ordine per una nuova 
maggioranza democratica 
alia direzione dello Stato, 
anche l'altra di maggioran-
M unitarie popolari, alia 

direzione dei comuni, delle 
province e delle regioni. 
Intendiamo allacciare sem
pre piu stretti rapporti dl 
collaborazione e dl intesa 
con 11 PSI e il PSIUP senza 
escluslvismi di sorta, pri-' 
ma, durante e dopo le ele
zioni. Ma questa intesa e 
collaborazione non va com-
presa come ricerca di una 
alleanza formale tra i par-
titi, ma come ricerca di pro-
grammi e di indirizzi attor-
no ai quali si possa dispie-
gare il consenso e l'adesio-
ne di piu ampi strati di de
mocratic!, di indipendenti 
e di senza partito. In que
sto senso e orientata la no
stra direttiva che ne! co
muni inferiori ai 5 mila abi-
tanti si presentino solo 11-
ste di larga concentrazione 
democratica. Piu in gene
rale, le nostre liste, anche 
nei comuni piu grandi e 
nelle elezioni provinciali 
debbono sempre esprimere 
chiaramente la nostra vo
lonta unitaria. Dobbiamo 
ricollegare nelle nostre li
ste, tutte le forze, le perso-
nalita che in questi anni, 
in questi mesi, si sono mos-
se con noi e quelle nuove 
che sono state sollecitate a 
venire con noi. 

11 
L'amplo contatto con il 

popolo che realizzeremo du
rante la campagna eletto
rale ci deve aiutare a far 
progredire Pinfluenza, la 
azione, la forza del partito 
comunista. Non ci accon-
tentiamo di aumentare i vo
ti. Vogliamo che una gran 
parte di essi si consolidi 
come forza permanente-
mente impegnata nella lot
ta per il soclalismo. Voglia
mo che centinaia di mi
gliaia di uomini e di donne 
che scelgono il nostro pro
gramma abbiano il loro po-
sto nelle file del partito. n 
Partito e la FGCI partono 
quest'anno da migliori ba-
si organizzative e da an
cora migliori basi politi
che. E' partendo da queste 
solide posizioni che dobbia
mo moltiplicare il nostro 
lavoro di propaganda, di 
convincimento indiyiduale 
e di organlzzazione. Dob
biamo essere < convinti noi, 
e trasfondere'in migliaia dl 
altri lavoratori, la convin-
zione che senza un partito 
numeroso, ben organizzato, 
attivo ed unito nessuna po
litica, anche la piu giusta, 
potra progredire e vincere. 

Tutta la nostra prospet-
tiva di un'avanzata demo
cratica e pacifica verso 
sempre maggiori posizioni 
di potere dei lavoratori • 
verso trasformazioni pro-
fonde delTassetto economi
co e politico e fondata sul 
presupposto di un partito 
rivoluzionario di massa. 
Comprendiamo le difficolta 
che un lavoratore, una don
na, un giovane trovano ad 
iscriversi al partito comu
nista. Costa sacrifici ed esi-
ge precisi impegni di la
voro. Ma non bisogna dl-
menticare che il lavorato
re, nella societa capitalista, 
e ridotto a puro oggetto di 
sfruttamento, che la don
na, che il giovane sono pra
ticamente privi di ogni ef
fettiva liberta. Ma l'uomo, 
la donna, il giovane cessa-
no di essere semplici og-
getti impotenti quando en-
trano nel Partito della clas
se operaia, nel partito co
munista, illuminato dalla 
dottrina della rivoluzione, 
e diventano combattenti ed 
artefici di una societa nuo
va, diventano cioe padroni 
della loro vita e del loro 
awenire. , • 

Facciamo percid appello 
a tutt! i compagni perche 
compiano il loro • dovere 
nnnovando subito la loro 
adesione al partito o alia 
Federazione Giovanile, pet*-
che si impegnino a mobi-
litare anche gli altri com
pagni, anche quelli che, 
per un motivo o • l'altro, 
hanno allentato o rotto i 
legami con il partito e che 
alia morte di Togliatti han
no sentito il dovere di ri-
tornare nel partito, per con-
tinuarne 1'opera. Nuove re
sponsabilita d derivano 
dall'ampiezza dell'ondata dl 
slmpatla e di solidarieta 
che d ha awolti al momen
to della morte di •Tegliatti, 
che ci segue inognijiostra 
Iniziativa, in ogni lotta die 
noi prothuoviamo. 
" Dobbiamo chiedere fa. 
questa campagna elettora
le'ad ogni compagno ed al 
partito, ad ogni simpatiz-
zante e ad ogni lavoratore 
di compiere uno sforzo sen
za precedenti politico ed 
ideale. organizzativo e pro-
pagandistico, per portare 
in ogni casa, in ogni loca-
lita, tra tutti I lavoratori 
la parola del partito, I'in-
vito a votare per le nostre 
Uste. 

n voto degli italiani deve 
esprimere con chiarezza • 
forza non solo la condanna 
deH'attuale corso della po
litica governativa e il ten
tativo di scaricare sui la
voratori il peso della crisi 
economica. ma deve crea
re. con una nuova potente 
spinta a sinistra, condizio
ni politiche tali da garan
tire il pieno fun7ionampntn 
di tutte le istitii7ioni demo
cratiche e la partecipa7:onp 
nttiva e responsabile degli 
italiani alia risolurione d! 
tutte le gravi questioni che 
sono dinanzi al Paese, nella 
sslvaguardia della pace e 
deDa IfberO. 

http://atter.ua
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Eraun 
vecchio 
amico 

L'op era-manifesto di Goldoni a l Festival della prosa 

€omko> 
II testo, adatfato da Gigi Lunari, e stato messo in scena dallo 

Stabile di Trieste con la regia di Eriprando Visconti 

NEW YORK — Greta Garbo e uscita per un 
giorno.dal suo isolamento in una occasione 
triste: i funerali del suo grande amico Geor-
ge Schell, deceduto I'altro ieri. La Garbo e 
arrivata in aereo da Parigi. II grosso pacco 
(un quadro avvolto in carta) e stato usato 
dall'attrice per nascondere il volto (telefoto) 

[Una utile iniziativa 
• > - • , > * . 

«I camaleon t i > 
sul video e 

nelle librerie 
Pubblicato gia in volume il «telero-

manzo storico » di Zardi, che pren-

dera il via domenica sera 

/ grandi camaleonii di Fc-
Jerico Zardi ha inizio do-
lenica sern sul video: ma 

|ia da qualche giorno que-
to « te l eromnn/o storico * 

comparso nolle librerie, 
tampato - dall'editore Cap-
Jelli con intel l igente tem-

istivita. Nella schoda di 
resentnzione si alTerma che 
lesta e la prima opera scrit-

appositamente per il vi-
?o ad apparire in vo lume: 
»r amor di verita, dobbia-
lo dire che la notizia e ine-
itta. Qualche mese fa gli 

fditori Riuniti hanno pub-
licato il Peppino Girella di 
luardo D e Fil ippo: un pre-

rdente, quindi, c'era. 
Tuttavia, mentre il Peppi-

Girella e uscito in volu-
| e ad alcuni mesi di distan-

dalla sua realiz7a7ione te-
,'isiva, / grandi camalconti 
l e la luce, in contcmpora-

^a, sia sul v ideo sia ne l le 
>rerie. F in da oggi, anzi, i 
lespettatori hanno a dispo-
tione tutte e otto l e pun-
te che sul te leschermo si 

cederanno settimana do-
sett imana. Proprio qui . 

pare, s ta l'interesse della 
kiziativa deU'editore Cap-
plli; il vo lume, infatti. per-
?ttera a chi ne abbia vo-
Sa e s i n t e r e s t di Foguire 

rappresenta/ ione televi?i-
con maggiore nl ten/ iono. 
tornar sopra alle scene 
controver^e. e. anche. di 

itrollare di persona even-
jli tagli piu o m e n o mo-
rati. 

| P e r un'opera di indubbio 
ipegno come quella di Zar-

una s imi le possibility of-
ta- al pubblico ci sembra 
iz'altro preziosa Tra 1'al-

1a pubhlicarione dei 
randt camaleonti • ci pare 
tssa c o n t r i b u t e all'instau-
^zione di un ' rapporto cri-
co. non pa^sivo. tra tele-
»ttatore e v ideo Appunto 

tr questo. avremmo visto 
in favore Tapciunta al te-

di a l tn rlementi nitre 
lelli puramente illustrat:-

(il vo lume e arricchito da 
imero«e foto di scena) : una 

honologia storica, ad esem-
po. o una pur succinta in-

luzlone che servisse ad 
i tdrare il periodo abbrac-

ciato dal lavoro di Zardi. II 
< servizio >, ci pare, sarebbe 
stato piu completo. Ma in 
questo campo l'esperienza e 
anrnra tutta da fare: 1'im-
portante e che la collabora-
zione tra libro e video sia 
cominciata. Essa. secondo 
noi, e ricca di promesse. 

g . c. 

II « Cantaitalia » 

si e sfasciato 

: tra Parma 

Bologna 
li -Cantaitalia- — mnnife-

stazione organizzata suile orme 
dell'aaaai - meglio collaudato 
Cantagiro ma che, a differenza 
di quest'ultimo. godeva dello 
appoggio dell'ENAL — si * 
sfasciato tra Parma e Bologna. 

Alle vicissirudini giudiziarie 
originate dalla causa per - pla-
g i o - intentata da Ezio Radael-
li (patron del Cantagiro). si 
sono aggiunte quelle (determi
nant!) di carattere finanziano 
II pre.*entatore Luc:o Flauto ss 
e n gia fermato a Mestre. Poi 
e ststa la volta del comp'.esso 
i\moro di Xora Orlandi ad ab-
bandonare. Via. via, tutti gll 
altn cantanti hanno r:pre=o ia 
propria strada e a Bologna lo 
*pettr»c{v'.o non b giunto. 

Arrestoto 

Massimo 
Serato 

L'attore Massimo Serato e 
stato arrestato ieri dalla Squa-
dra Mobile. Serato era stato 
condannato alia pena di due 
mesi dal Tnbunale di Roma 
per emisslone di assegni a vuo-
to. L'attore e stato condotto a 
Regina Cocli a dlsposi2ione 
dell'autorita giudiziaria. Al mo-
mento dell'arresto stava seon-
tando in clinica 1 postumi di 
una caduta sul - s e t - di un 
film di cappa e spada. 

Dal noitro inviato 
VENEZIA. 7. 

Proprio di questi oiorni, due-
centoquattordlci annl fa si apri-
va al Sant'Anpelo la > grande 
stagione teatrale 1750-1751; una 
stagione passata alia utorla per-
ch6 costellata dalle icdlci com-
medie nuove. che Carlo Gol
doni si era Impegnato a scrlvere. 

Si apriva la grande ttaglone 
con 11 tentro comico — gla re-
citato nell'agosto precedente a 
Milano —: ed era, come osxer-
vava lo stesso autore, piu che 
una commedla in tre atti. una 
• poetica in azlone *. La batta-
glia tra il vecchio e il nuovo 
teatro, tra la Commedia dell'ar-
te e quella clas.sico-erudita da 
un lato (o meglio, le low so-
pravvivenze, i loro rottatni) e 
la commedia di oihcrvazione 
della vita, della realta (la - corn-
media di carattere -, come la 
si chiamava) era nella sua fase 
piii acutu. 

Con • jurblzia storica- e sa-
picnte moderazione. Goldoni 
propone dunque al pubblico 
veneziano, in quelle due sere 
del 5 e 6 ottobre 1750. le idee 
dircttrici della sua lotta cultu-
rale ed estetlca. in forma tea
trale; e lo fa a modo dl prefa 
zione. alle quindici commedie 
che seguiranno, e che saranno 
altrettante prove che il teatro 
che egli rUtene ormal I'unico 
degno della societa in cul vive, 
I'unico capace di rldare gloria 
alia scena Itallana. e ben pos
sible. si pud fare, e 11 a por-
tato di mano, purchd si sappla 
leggere, come egli dice, nel li
bra del mondo c in quello del 
teatro. 

Non solo II teatro comico non 
e Commedia dell'arte; non solo 
non e commedia classicheg-
giante, secentesca: ma. tutto 
sommuto, non e nemmeno com
media vera e propria. 

Eppure il pubbh'co ci si ap-
passionu; come scrtve Goldoni 
qualche giorno dopo a un ami
co, II teatro comico */a parlare 
il popolo sui difetti delle corn-
medic '. Questo * coinvolgere -
la gente anche nel discorso 
drammaturgico, questo indurla 
a partecipare alia discutsione 
sulla funzione della commedia, 
quindi dell'arie, e una slgnifi-
canie prova della portata so-1 
dale delta lunga;ilaboriosa, ri-
cerca goldoniaha —'^svolta tra 
difflcolta e incomprensioni, la 
ostilita degll Uni e 16 beffe de
alt altri — per costtuire il tea
tro della borghesia italiana del
la seconda meta '&H 700. 

Un gruppo di attdf\ si ritrova 
in teatro per provare una-nuo-
va commedia. Li dirige Orazio, 
capocomlco e prima attore, in 
cui Goldoni rdffigura un po* 
H Medebach e un po' se stesso: 
c a lui fa esporre le sue idee. 
nci dialoghi col compagni, Vuno 
nostalgico dei bei tempi andati 
in cui si recitava a soggctto 
con poca fatica c molta fantasia; 
Vallro, invece. tutto conquistato 
dalla Riforma, intransigente 
extremlsta che esige il bando 
totale alle maschere e la piu 
fedele osservanza del verisi-
mile. 

A tutti, uomini e donne. Ora
zio — un po' pedantescamente 
— risponde, con moderazione, 
ma con senso di Tesponsabilita 
morale c civile, oltre che pro-
fessionale. 

II vecchio e il nuovo si in-
trecciano. si contraddicono, si 
accordano * al di denlro» della 
Compagnla, che ci da un * cam-
pione ' del mondo teatrale del 
Setteccnto. con notizie e giudi-
zi sul costume del comici e sul 
comportamento del pubblico — 
che (a nuova societa borghese e 
il teatro degno di essa esigono 
piu corrctti e ciuiii. Dal - di 
fuori- giungono in teatro un 
pocta e una cantalrice, espo-
nenti della goffa retorica ana-
cronistica e della meschma pre-
sunzionc dei - virtuosi in mu-
sica '. Orazio li sottopone a una 
prora delle loro capacitd, ma.e 
cos^retro a respimjerli: non ser-
vono piii a nulla, decreptti come 
sono contenuto c forma del 
loro tnestierc. Ma un .vecchio 
attore — che conosce il male 
<:cpreio dei due, la fame — /a 
si che essi possano entrare in 
compagnla , tome attori. Cosl, 
ancora una volta. ancMe sul tcr-
reno umano. II ntioro recupera 
il vecchio. e lo inserisce in se 
per superarlo. 

II teatro comico goldoniano 
— pur prolisso. noioso in piu 
punri, falcoha di una ingenua 
costruzione. con domande in-
trodotte per avere quelle ri-
sposfc — finisce con la prova, 
da parte della Compagnia, di 
scene di una commedia dal ti-
tolo II padre rivale del figlio. 
tipfco esempio di compromesso 
tra Commedia dcll'Artc e com
media nuora, un compromesso 
che rivela anch'esso la pruden-
za con la quale Goldoni pro-
ccdera. If sue csitazionl. il suo 
modcratismo anche In arte. 

Insomma, Ictto oggi. II tea
tro comico rischia di apparirci 
come qualcosa di ecasiro sul 
piano drlla csempli/lcarione. 7n 
all re parole, quali sono nel 
Teatro comico le * pezze d'ap-
poopio - neoatire e positive 
della Riforma goldoniano? So
no, nel primo atto. scena nona, 
la descrizione dl una Commedia 
dell'Arte (Pantalone padre a-
moroso, con Arlecchino servo 
fedele. Brighella mezeano, e c c 
ecc....) /atfa dal poeta Lelio con 
eloquio gonfio e ridicolo; nel 
terzo atto. scena terza, alcuni 
versi secenteschi cantatl dalla 
— rirtuora - e, inftne. alcuni 
dialoghi del Padre rivale del 
figlio. con Pantalone, il Dottore. 
Arlecchino. le consuete masche
re In un- accenno di vlcenda 
• vcrlsimile -. 

Ecco dunque la nccessita, se 
si voplia verifkare in un mo
do vivo, sul palcoscenico, la 
com posit a realta della Riforma 
goldonlana, di intereenlre nel 
testo, sostituendo le '• pezze di 
appoggio -, meno cloqucnti per 

noi oggi con altre piu proband', 
se si voglia cogliere la poetica 
ooldoniana andundo oltre la sua 
prudenza Ecco perche" ritenia-
mo giusta 1'operazione tcntata 
dal Teatro Stabile di Trieste 
che cjha presentato II teatro 
comico, nella i claborazione di 
Glut Lunari 

Qui'il- poeta Lelio prcsenta 
un - modello ~ dl teatro &ecen-
tesco, lunghe Urate in ver*l 
estratte dalla commedia di Ri
chard Brinsley Sheridan II eri-
tlco (1179) In questa divcr-
tente parodia del mondo tea
trale inglese della Resiaurazio-
ne e'e un'aperta polemlca con
tra la tragedia classlcheggiante. 
retorica e manlerata, dl cui ~̂ 
col titolo dl Invincibile Arma
da — si recltano alcuni pasit 
Questi appaiono dunque — col 
titolo La battaglia di Lepanto 
— valorlzzando la loro cscm-
plurita, nella rldttzione del 
Teatro Stabile di Trieste. Al-
trettanta esemplnritd assume, 
ucl' terzo atto del Teatro co
mico. la pre'senza. al posto del-
I'equivoco Padre rivale del fi
glio, di alcune scene della Fa-
miglia dell'antiquario. Qui la 
vicenda borghese, con la sua 
morale del risparmio, dell'ono-
rabiiita, de! rispetto. con i suoi 
caratteri, con la sua teatralitd, 
• riempie *, per cosl dire, II 
teatro comico di una forza di-
mostratlva che prima non aveva 

Gli interventi sul iesto non 
si limitano a questi due segna 
lati: ve ne sono molti altri, 
meno vistosi, ma altrettanto 
programmatlci e scoperti. Spo 
stamento di battute, tagli. in 
troduzlone di passi da altre 
opere goldoniane (dalla prefa-
zione all'edlzlonc del 1750: dal 
prologo alia Vedova scaltra; 
dalla dedica dei Malcontenti; 
dall' Impresario delle Smirne. 
eccetera) e da testi di altri 
autori (per es. dal Delia per-
fetta poesia del Muratori). Po-
tremo discutere se la scclta 
degli inserimenti sia calibrata 
fino all'ultima battuta. ma la 
loro »tecnica - ci pare molto 
interessante. Tanto piii in quan-
to essa ' dilata • il contenuto 
di un testo a tutta la perso-
nalita storica dell'autore; e lo 
dilata a tutta un'epoca, che ci 
aiuta a capire mediante il suo 
teatro 

Questo del Teatro comico 
dello Stabile dt Trieste con 
Gigi Lunari va dunque visto 
come uno stimolante esperi-
mento. Che ha messo ad una 
non facile prova teglsta e at
tori ai quali it testo cosl ela-
borato imponeva di stare rigo-
rosamente in blllco tra un aper-
to didascalismo e un abban-
dono alia recita goldoniano, al
ia vicenda teatrale di questi 
teatranti del '700. Eriprando 
Visconti, al suo debut to come 
rcgista di teatro, ha notevol-
mente smorzato — ci pare — 
il siani/icafo didascalico (si 
badi che quando usiamo questo 
apgettivo non intendiamo sco-
lastico. noioso; bensl illumi-
nante, volutamente indicativo. 
ma di una razionale poeticita) 
del testo affidatogli per la mes-

sinscena; tant'e che, per esem-
plo, Vesemplarita dell'inseri-
mento della Famiglia dell'an
tiquario a frammentl va per-
duta, cosl che il terzo alto non 
pare piii del Teatro comico 
bensl della Famigliu C'e pero, 
a riscattarlo, il momenta in 
cui si scoprc (gli altri attori 
in scena. e noi pubblico) che 
Pantalone si c tolto la ma-
schera Perchb se I'e tolta? La 
risposta che Pantalone da 
(tratta da un ultra testo gol
doniano) e che egli ha t'olnto, 
cost facendo, mcttere a flanco 
degll altri personaggl della 
Famiglia un Pantalone -v ivo 
e vero anca lu\ vestlo come 
i mercanti ,de Venezia al 
did'ancuo - e che «el podaria 
anca aver un nome e cognome 
come tutti; ma de quel veri. 
che se lezze suile botteghe». 
Questo, nello spettacolo. e uno 
dpi momenti piu belli, cui Vi
sconti ha saputo dare, forse 
piii che una preclsa significa-
zione sioricistica. un colore 
umano, una simpatia, una se-
rena parteclpazione Ecco: ci 
pare di cogliere in una nota 
malinconica (nelle scene, per 
esempio. in cui gli attori par-
lano dei tempi andati; nella de
scrizione dei personaggi del 
povero poeta Lelio e della can-
tatrice. cosl pudicamente affa-
mati, ecc.) la caratteristica del
la regia, qua e la inesperta 
(come nell'inizio un po' im-
pacciato, In quel finale non ben 
risolto, ci pare, col doppio co
lore del siparlo, ecc.) nella dl-
rezione degli attori e non rl-
gorosa, ma ricca di noiazionl 
con una loro poeticita. 

' La scena, che rappresenta 
un palcoscenico tutto legno con 
aperture ai latl per le uscite 
e le entrate, c sul fondo, e di 
Luca Sabatelli, anch'essa un 
po' malinconica. Sabatelli ha 
disegnato anche i costumi, sen-
za preziosismi, ma eloquenti 
nei colori, nelle fogge, del gu 
sto dei comici. Tra pli inter 
preti ricorderemmo in primo 
luogo Marisa Fabbrt nella par
te della prima attrice. di cui 
illustra con prcciso distacco e 
sottile ironia tutto Vestremismo 
filo-goldoniano; Adriana Inno-
centi e una divertente canta-
trice, ed Egidio Marcucci e il 
poeta Lelio: entrambi sul filo 
della parodia, ma col sottofon-
do malinconica che dicevamo. 
Orazio e Franco Mezzcra, un 
po* troppo sussiegoso. Le ma
schere erano Giorgio Valletta 
(Pantalone), Vittorio France-
schi (il Dottore), Lino Savo-
rani (Brighella), Mimmo Lo 
Vecchio (Arlecchino), tutt'e 
quattro piu che discreti, e im-
peqnati nel disegnare una gu-
stosa partecipazione. 

Spettacolo gradevole, e be-
nissimo accolto dal pubblico; 
espcrimento di una - operazio-
ne • critica sia pure in parte 
sfumata, questo Teatro comico 
dd degnamente inizio al secon
do decennio della Stabile dt" 
Trieste. 

Arturo Lazzari 

Perche 

la Scala 

ha depennato 

il «Trovatore» 

di Visconti? 
Dalla nostra redazione 

MILANO. 7 
" Una piccolu «bomba >• nel 
cartellone scahgero della sta
gione 19G4-19U5 non poteva 
mancare: si tiatta della man-
canza dal cartellone del Tro-
vutore con la legia di Luchino 
Visconti. preparato accurata-
mente per il debutto della 
Scala a Mosca e ovviamento 
gurantito al pubblico milanese 
per la stagione clie sta per mi-
ziarsi. II Trovatore viscontia-
no scompare invece inopinatu-
mente. e c'e davvero da spe-
rare che si tratti solo di un 
disguido orgaiuzzatlvo relativo 
alia formazione della compa
gnia. come avverte la direzione 
scaligera. Perche molto piii 
grave sarebbe la cosa se si 
fosse ceduto alle critiche mos-
se dalla destra politica alia re
gia di Visconti. e se questa 
mossa nascondesse solo un 
tentativo da parte della Scala 
di tenersi buona la parte piii 
conservatrice e reazionaria del 
suo pubblico. 

Certo la caduta di questo 
Trovatore che in URSS ha avu-
to a quanto pare un successo 
enorme e che era diritto degli 
spettatori italiani di apprez-
zare. non e fatto di secondaria 
importanza. come lo sono in
vece certe recenti pojemiche 
di «prime donne». Per lo me
no e necessario che la Scala 
si impegni morahnente a ri-
prendere questo spettacolo nel
la stagione ventura, se non 
vorra far torto al suo pubblico 
e a un regista da cui il teatro 
musicale ha piu che mai tutto 
il diritto di attendersi nuove 
prove d'eccezione. 

Montaldo giro 

Una bella grinta » 

(con Salvatori) ; 

a 

Carla e Beppe 
si sono sposati 

CREMONA, 7. 
Carla Fracci, prima ballerina del Teatro alia Scala di 

Milano, e Beppe Menegatti, regiaU del Piccolo Teatro di 
Firenze, si sono sposati stamane nella chiesa di San Pietro 
Apostolo, a Volongo, un paese al confine tra le province di 
Cremona e di Mantova, dove la Fracci traacorse con i geni-
torl I priml anni della fanciullezza. Alle nozxe erano present! 
numerosl esponentl del mondo artistico italiano e una fltta 
folia di curiosi. Testimonl per la aposa sono atatl I sovraln-
tendentt della Scala, Ghlringhelli, ed il dotter Carlo Fracci. 
Per lo apose erano ttstlmoni' la moglie del senatora Bensl, 
Antontlla, • I'edltore Rlcordl. . 

Giuliano 'Montaldo' (-Tiro al 
piccione») e partito per Bolo
gna per dare inizio al film Una 
bella grinta soggctto e sceneg-
giatura di Lucio Bdttistrada. 
Giuliani De Negri e Montaldo. 

Renato Salvatori e Claudine 
Auger ne saranno gli interpreti 
principal!. 11 film e la storia di 
un giovane industriale (Renato 
Salvatori) proveniente dalla 
campagna Emiliana che raggra-
nellando un modesto gruzzolo 
ha aperto una fabricherta di 
maglieria e si cccinge a co-
struire un grande ediflcio, tro-
vandosi a lottare con la sua in-
consistenza flnanziaria aggrava-
ta dal disagio di un matrimonio 
fallito. La moglie di Salvatori 
nel film e l'attrice francese 
Claudine Auger, allieva predi-
letta di George WUson. attuale 
direttore del TNP. L'intmpren-
dente giovane. che in un primo 
tempo rimane come stordito da 
una serie di colpi avversi nel 
periodo di regressione succedu-
!o al miracoio economico, ri-
prende in pieno 1'iniziativa sen-
za alcuno scrupolo e senza esclu-
sione di colpi, con dura deter-
minazione, fino a raggiungcre lo 
scopo che si era prefisso. Avra 
l'opificio che aveva sognato e 
riavra anche la moglie. 

Paul Newman 
e Sophia 
diretti da 

Peter Ustinov 
PARIGL 7. 

Paul Newman, la moglie 
Joanne Woodward e i loro due 
figli glungeranno oggi in Fran-
cia. 

L'attore, il quale proseguirt 
per Parigi in automobile, deve 
girare negli studios di Boulo
gne Lady L.. tratto dal roman-
zo di Romain Gary. L'altra in-
terprete del film e Sophia Lo. 
ren. Peter Ustinov e il regista 
e le riprese cominceranno ai 
primi di novembre. . 

PAG. il / spe t taco l i 

contro 
canale 

r 

Anche 

lo strip - tease 
E cost, grazie'alla can

zone La cammesella abbia-
mo avuto, ieri sera, nel cor-
so di Napoli contro tutti , 
tl primo strip-tease teleut-
sivo. Uno strip-tease tutto ' 
sui generis, naturalmente: 
Maria Cuadra, che I'ha ese-
guito in duetto con Arnol-
do^ Fod, era alia fine quasi 

• piii vestita che all'inizio... 
La seconda puntata di 

Napoli contro tutti, dedica
te; alia gara tra 7notiui na-
poletani c 7J»otiui spagnoli, 
ci e sembrata, nel complcs-
so, meno sconfortante del
la prima. C'erano, almeno, 
alcuni abbozzi di idee e si 
notava un tentativo di met-
tere insicme una trasmts-
sione die avesse una sua 
unita e riuscisse a incasto-
nare le canzoni in una au-
tonoma vicenda. Abbozzi, 
tcntativi, abbianio detto: 
che piii in hi noji si d an
dati con la commediola 
sulla canzone proibita nel
la Nupoh borbonica. Lo 
spunto. non era di quelli 
che offrono molte possibi-
litd: era inttdbilc che si an-
dasse a parare nella solita 
polernica contro i vioderni 
cantautori, a javore della 
canzone d'un tempo (una 
polernica che. oltrctutto , 
nel contesto dt Napoli con
tro tutti serviva a una op-
portuna propaganda). E, 
infatti, il copione ha fatto 
pcrno attorno a una paro
dia della fainosa * ... alle 
cinque della sera > rect'fafa 
da Taranto con molta Joga. 
II piii noto dicitore dei ver
si originali di Lorca, Arnol-
do Foa, si e esibito, inve
ce, come cantante: e, di-
ciamolo, non ha sfigurato. 
anche qrazie alia modestia 
degli altn. 

" Oueste puntate di Napoli 
contro tutti ci stanno mo-
strando, infatti, come i 
cantanti stranieri non sia-
no in nulla diversi dai no-
stri, quanto a tncapacita di 
muoversi sulla scena e a 
banalitd di interpretazio-
nc. Almeno da un certo li-
vello in giii: perche, pur-
troppo, non ci pare che la 
nostra TV sia stata in gra-
do di procurarsi il meglio. 
Maria Cuadra, Encarnita 
Polo, Michel e Lita Torel-
lo ci sono sembrati giovani 
di buona volonta ma privi 

' di particolari doti: e dire 
che i motivi loro affidati 
potevano essere altrettan-
ti' < cut'alh di battaglta >. 
Nei loro conjronti, Sergio 
liruni, Tullw Pane e lo 
stesso Taranto hanno dav
vero fatto la parte del leo-
ne. A giudicare da questc 
due puntate, se tl pubblico 
voterd anche sulla base dei 
cantanti, Napoli avra di 
gran lunga la meglio. 

Sul secondo canale, la 
solita cronaca registrata 
della partita e stata sosti-
tuita da una commedia 
Avventura di fine estate. 
Ancora una volta, ristret-
ti interessi di parte hanno 
cost prevalso sui piii ge
ne rali diritti dei telespet-
tatori: e stata infatti la 
Federcalcio, timorosa di 
non si sa bene quali con-
correnze, a far * saltare > 
I' annunciato programma 
sportivo. Sembra che i di-
rigentt televisivi, cost pron-
ti, m altre occasioni, a pro-
clamare che bisogna < te-
ner conto del pubblico >, 
hanno piegato la testa e 
hanno subito rimediato con 
la solita € zeppa >. 

g.c 

programmi 
T V - primo 

18,00 La IV dei ragazzi « II drogone del castcllo ». 
Film. 

19,00 Telegiornale della sera (l» edlzlone) 

19,15 Segnalibro Settimanale dl attunlita 
cditoriale 

19,55 Jacques Pelzer e II suo qulntetto 

20,15 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale della sera (2» edlzionc) 

21,00 Tribuna politica Conferenza stampa segre-
tnrlo DC. on. Rumor. 

21,50 Questo e quello « Puntl dl vlstn mustcall 
csposti da G. Gaber» 

22,35 Atomo pratico « Cltta atomlca » 

23,00 Telegiornale della notte 

TV - secondo 
21,00 Telegiornale e segnnle orarlo 

21,15 Ultima Boheme 

dl GhlRo De Chiara. dal 
romanzo di H. Murgcr. 
Con N. Gazzolo. P. Carll-
ni, E Aldmi. W. Henti-
vegnu. M Plsu. Regia di 
S Blasl (III). 

22,25 Giovedi sport 
Notle sport 

Edmonda Aldini 6 Musette nell'« Ultima Boheme » (se
condo, ore 21.15). 

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

15. 17, 20, 23; 6.35: Corso 
di lingua francese; 8,30: II 
nostro buonglorno; 10.30: Ri-
balta internazionale; 11: Pas-
seggiate nel tempo; 11,15: A-
ria di casa nostra; 11.30: 
Gabriel Faure; 11.45: Musica 
per archi; 12: Gli amici delle 
12; 12,20: Arlecchino; 12.55: 
Chi vuol esser lieto...; 13,15: 
Zig-Zag; 13,25-14: Musica dal 
palcoscenico; 14-14.55: Tra-
smissioni regional!; 15,15: 
Taccuino musicale; 15,30: I 
nostri success!; 15,45: Qua-
drante economico; 16: Pro

gramma per I ragazzi; 16,30: 
II topo in discoteca; 17,25: 
Storia del teatro comico-
musicale; 18: La comunita 
umana; 18.10: L'opera orga-
nistica di Johann Sebastian 
Bach; 18.50: Piccolo concer
to; 19.10: Cronache del la
voro italiano; 19.20: Gente 
del nostro tempo; 19,30: Mo
tivi • in giostra; 19.53: Una 
canzone al giorno; 20.20: Ap-
plausi a...; 20.25: 46 giri; 21: 
La colombn di Avila. Radio-
dramma di Tito Guerrini; 
22.15: Concerto del Trio di 
Torino. 

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: 
Musiche del mattino: 8,40: 
Canta Mara Del Rio: 8.50: 
L'orchestra del giorno; 9: 
Pentagramma italiano; 9,15: 
Ritmo-fantasia; 9.35: Due 
cuori e una capanna; 10.35: 
Le nuove canzoni italiane; 
11: Vetrina della canzone 
napoletana; 11,15: Dico be
ne?; 11.40: II portacanzoni; 
12-12.20: Itinerario romanti-
co; 12.20-13: Trasmissioni 
regionali; 13: Appuntamento 

alio 13; 14: Taccuino di Na
poli contro tutti; 14,05- Voci 
alia ribalta; 14.45: N'ovita di-
scografiche; 15: Momento 
musicale; 15.15: Ruote e mo-
tori; 15.35: Concerto in mi-
niatura; 16: Rapsodia; 16,35: 
Proflli a 45 giri; 17,15: Can-
tiamo insieme; 17,35: Non 
tutto ma di tutto; 17.45: Tre 
uomini in barca, di Jerome 
K. Jerome; 18.35: Classe uni-
ca: 18,50: I vostri preferiti; 
19.50: Zig-Zag; 20: Incontro 
con Topera: Rigoletto, di 
Giuseppe Verdi: 21: Ciak; 
21,40: Musica nella sera; 22 
e 15: L'angolo del jazz. 

Radio - terzo 
18.30: La Rassegna. Arte 

figurativa; 18.45: Jean Phi
lippe R a m e a u; Francois 
Couperin; 19: II pensiero 
scientifico fino a Galileo e 
oltre: 19,30: Concerto di ognl 
sera: Giovanni Battista Per-
golesi; Robert Schumann; 
Dmitri Sciostakovic: 20.30: 
Rivista delle riviste; 20.40: 

Franz Schubert; 21: I| Gior
nale del Terzo; 21.20: Pano
rama dei Festival musicali: 
Karol Szymanowski; 21.50: 
Lupa in gabbia. Racconto 
di Hortense Calisher; 22,30: 
Gian Francesco Malipiero; 
88,45: Testimoni e interpreti 
del nostro tempo: John Dos 
Passos. 

Vic Domone 
ha citato 

la Pjerangeli 
SANTA MONICA (Calif.) 7 
II cantante Vic Damone ha 

citato la sua ex moglie. rattrice 
Anna Maria Pierangeli per ot-
tenere la custodia del loro fi
glio, Perry, di oove anni 

Una udienza per miziare il 
caso e stata fissata per il 12 
novembre prossimo II bambi
no e la madre hanno vissuto in 
Italia negli ultimi quattro anni 

Damone ed il bambino erano 
giunti a Santa Monica la setti
mana seorsa. n cantante aveva 
diehiarato di avere agito in quel 
modo per tenere il figlio sotto 
la protezione della legge cali-
forniana. 

BRACCIO D l FERRO di Bud Sasendtr! 

HENRY di Carl hknm 
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« Le cose possibili 
che non si fanno » 
C a r a Vniti,' .< < • •'•' k, ' : .' '.-. 
«• nell'ultimo numero di Epoca 
(4 ottobre 1964 - p. 67-83; si pud 
« vedere > un lungo articolo il cui 
titolo e: « Le cose " impossibili " 

| che abbiamo fatto>. Apre la rasse-
I p n a il grattacielo milanese, Vim-

IOCCO (I'mbocco!) dell'Autostrada 
lei Sole; un Interno degll stabili-
lenti della Fiat; la Cristoforo Co-

\ombo; una visione notturna di 
Cortina d'Ampezzo; Ravenna,, Fer-

^ara, la strada di accesso al traforo 
tel S. Bernardo; un motoyacht CO' 
ttruito nei - cantieri. Baglietto di 
~rarazze. Tutto questo col commen-
to:' le cose « impossibili > (questo 
rilievo dato alia parola e originale) 
?he abbiamo fatto. *> 

In verita, chi vede queste pagine, 
jensando all'Italia pud ben raffigu-
rarsela (senza timore di sbagliare) 
iresso a poco come un grosso qua-

\drato che comincia dalle Alpi e 
iniice a Ravenna o quasi. II Meri-

fdtone, i problemi enormi di questo 
zona sembra non eslstano nell'* Ita-

\lia di Epoca *. A leggere queste 
jtagine si pud veramente credere 

\al miracolo economico. L'ltalia e 
lei progresso, e nel futuro: queste 
who le illusioni che quotidiana-

Imente si crcano per la tranquillita 
\delle * coscienze > del letlori sva-
\gati. Perche non si parla delle 
[* cose possibili che non si fanno >? 
tPerche' non si fa parola delle con-
\dizioni degli operai? Della scuola? 

)el Meridione? Delle pensioni? De
tail scioperi? Dei licenziamenti (c'e 
Waddirittura qualcuno che U attri-
Vbuisce agli operai! Alle loro richie-
\ste di aumento di salario!)? Dei 
Ibambinl di dodici o tredicl anni 
\che • muoiono sul lavoro sfruttati 
[come bcstie? • L'ltalia sarebbe il 

mese che salva la religione, il pae-
fse degli ideali, del progresso c della 
Uibertd: e progresso e liberta Mcen-
Iziare gli operai, impedire gli scio-
tperi, sfruttare il lavoro dci bam-
\binl, dimenticarsi di chi, come i 
ipensionati, ha dato alio stato le 
\sue forze? E' progresso, e liberta 
Iquesta? 

BRUNO B. 
(Roma) 

L'« americanismo » 
dilaga alia TV 

[Signor d iret tore / ' 
benche si paghino le dovute tasse 

lalla RAI-TV si debbono sempre 
\sorbire programmi fasulli o di tipo 
americano. Perfi.no nella TV dei 

\ ragazzi non riusciamo a • vedere 
I storie nostre italiane, ma ancora 
I americane, trovando nei nomi dei 
Iprotagonisti, nella loro mentalitd, 

1e 11 e re a1 l/Uni ta XV aniversario 
della R.D.T. 

nelle vlcende, nei paesaggl, nelle 
abitudini il tono americano. Sono 
d'accordo con il vostro crltico 
€ vice» il quale accusa la TV di 

- sclmmiottare i programmi ameri-
cani. Sembra quasi, dico io, che in 
Italia non ci siano soggettisti o ab-
bastanza « casi > per mettere in on~ 

' da cose nostre. • 
E' poi possibi le che ogni volta 

che vengono sospesf I normali pro
grammi si debbano vedere, sempre, 
storie religiose o santuari? Non vi 

.sono alia TV cinereporter che sap-
piano puntare i loro obiettivi sul 
lavoro di una fabbrica o su avvenx-
menti culturali o agonisticl? 

, ' UGO NERI 
(Carpi - Modena) 

A volte e necessario 
pubblicare 
anche lettere 
sanfediste , 

'Signor direttore, 
con vero stupore ho letto la let-

tera sanfedista pubblicata oggi 
(3 ottobre) col titolo < Gli ebrei 
non possono avere il perdono 
di Dio? 

Con un linguagglo di odio teolo-
gico ivi si sostlene che « tutto > il 
popolo ebreo e responsabile di 
c deicidlo > (come si fa poi ad ucci-
dere un dio la cui principale carat-
teristica e I'immortalitd?). 

Inoltre si afferma: < Ne si puo 
discriminate la generazione pre* 
sente perche anche su questo si e 
gia pronunciato Gesii >. Infine la 
opintone sanfedista e che * per ave
re il perdono di Dio gli ebrei non 
abbiano altra scel ta: la conversione, 
il battesimo ». 

Come e possibile ospitarc simili 
rigurgiti di medio cvo sull'organo 
del PCI? E — soprattutto — come 
e possibile pubblicare cid senza 
una riga di risposta, senza neppure 
affermare che f marxisti ajjrontano 
in ben altro modo questi argomenti? 

Marx nel suo fondamentale stu
dio € Per la questione degli ebrei » 
scriveva: « Dopo che la storia per 
lungo tempo si e risolta in supersti-
zione, risolviamo in storia la super-
s t i z ione* . 

MARIO P A P A R A Z Z O 
(Roma) 

resterebbero Sconosclutl e si potrebbe 
: creare la pericolosa illusione che non 
csistano. - ' ' *r" " " •.< 
- II rigo di risposta, poi. era dato dal :. 

titolo che era nostro e non dell'autore 
della lettera: se avessimo liquidato la 
letters con una - battuta» probabil-
mente non ci avresti scritto sull'argo-
mento: esso e invece di attualita poi-
che lo stesso concilio sc nc occupa e, 
nell'ambito della stessa chicsa, i pa
red sono discordi. 

Verso gli ebrei 
un colpevole 
atteggiamento 

Qualche volta e non solo possibile, 
ma necessario ospitare simili rigurgiti 
di medio evo perchd altrimcnti essi 

Cara Unita, • - . . 
una lettera del l 'Unita del 3 otto-

bre 1964 pone questo quesito: < Gli 
ebrei non possono avere il perdono 
di Dio? >, anche se Vautore e al di 
la di ogni quesito, pronunciando 
nella sua lettera un preciso e me-
dioevale giudizio. 

Dalla lettera ' apprendo che la 
chiesa copta critica il Concilio per 
Vassoluzione degli ebrei, csoneran-
doli daila responsabilitd del deici-
dio per la crocifissione di Gesii 
Cristo. 

La religione cristiana non e che 
il seguito logico della religione 
ebrea: * Non pensate ch'io sia venu-
to per abolire la legge od i profeti; 
io son venuto non per abolire, ma 
per compire >. (Vangelo secondo 
S. Matteo). Gesii Nazareno fu cro-
cefisso dai riccht e conscrvatori di 
quell'epooca che non volevano ne 
potevano accettare, in quel mondo 
di schiavi, il suo Vangelo di ugua-
glianza e di fraternitd. < Voi sapete 
che i Principi de l le Nazioni le si-
gnoreggiano e che i grandi usano 
potesta sopra di esse: ma non e 
cosi tra voi, an?i, ch iunque vorra 
essere grande tra voi, sara vostro 
serv i tore» (Vangelo secondo San 
Matteo). 

Se queste poverc righe cadono 
sotto gli occhi di qualche padre 
conciliare esso mediti sul mare di 
sangue che il nostro colpevole at
teggiamento ha procurato al popolo 
ebraico, e si oppongano in Cristo, 
con tutte le loro forze, anche alle 
odierne scomuniche e condanne 
del comunismo ateo, scomuniche e 
condanne propagatrici soltanto di 
odio fratricida e razzista, difflcil-
mente perdonabili dagli uomini e 

da Dio. M. BICCI 
(Firenze) 

La banca dei francobolli 
Se volete scambiare 

francobolli 
BENITO MANDRACC1, via Ardiz-

zonl 11, Taggla (Imperia), collezioqa 
la tematica della Resistenza. Per i fran
cobolli di questa tematica (nuovi o 
usatt) egll darebbe francobolli mon-
diali. Scrivere per accordi. 

•* • * • 
LUIGI CANEPUZZI, via Medaglie 

d'Oro 2, Pistoia, vorrebbe francobolli 
nuovi di Italia regno, Italia Repub-
blica, Vaticano e S in Marino; dareb
be in cambio francobolli mondial! per 
un valore di catalogo doppio da quel-
lo InviatoglL Sempre per serie usati 
dei paesi sopradetti cederebbe mon-
diali per un valore superiore di un 
terzo. Scrivere per accordi. 

* * * 
LEPR1 SILVANO. via Pizzi 14, Mi-

lano, cambierebbe francobolli mon-
diali (50-100 per volta) per un valore 
di catalogo singolo non superiore a 
600 lire, particolarmente con giovani 
fUatelisti. In cambio dei mondiali da 
nazioni a scelta Scrivere per accordi 

* • • 
ANTONIO BONDESAN, via Oste-

no 2, Milano, scambierebbe, con ami-
ci italiani i suoi doppi di Polonia, 
Cecoslovacchia, Ungheria, ecc. Da
rebbe serie nuove e complete degli 
anni 1963-64 e in cambio desidere-
rebbe ricevere S. Marino e Vaticano 
degli anni 1963-64. Scrivere per accordi 

* » • 
II dr. WILFREDO del PORTAL 

MEDEROS — Carmen Ribalta 166. 
Spagna La Grande, CUBA — desiide-
ra scambiare francobolli. Scrivere per 
accordi. 

Filatelia ungherese 

{•%-

Una serie di tre francobolli (20 e 
60 flllere, e 1 florint) dedicati alia 
sicurezza sulle strade, e stata emessa 
il 27 settembre dalle Poste ungheresi 
Qui vi presentiamo due valori della 
serie, su busta primo giorno e an-
nulo speciale (segnale stradale di pe-
ricolo). II francobollo da 60 filler, che 
qui non e presentato, rafiigura un ra-
gazzo che rincorre una palla sulla 
strada. 

II catalogo Sassone 
dei francobolli d'Europa 
Sorto dall'assorbimento del vecchio 

catalogo Landmans dei francobolli 
d'Europa nel catalogo Sassone delle 
serie d'Europa, quesfopera (Catalogo 
Sassdne dei francobolli d'Europa 1965, 
XXIII edizlone, pp. 1400, lire 5.000) 
rappresenta un utile strumento di la
voro per tutti i collezionisti che rac-
colgono francobolli di paesi europei. 
II catalogo, infatti, descrive e quota 
uno per uno i francobolli di tutti i 
paesi d'Europa, senza trascurare emis
sion! di beneflcenza, francobolli ernes-
si da organism! semiufnciali in parti-
colari occasioni, ecc. Abbondantemente 
illustrato, presentato in nitida veste 
tipografica, il catalogo si presenta di 
facile consultazione anche per il prin-
cipiante, benche la sua mole — rac-
chiusa in una solida rilegatura — lo 
renda alquunto poco maneggevole. 

Oltre ai pregi tecnicl ai quali ab
biamo accennato. ft di rilevante inte-
resse lo studio delle quotazioni com-
piuto dai compilatorl dell'opera. In 
linea di massima le quotazioni flssate, 
pur tenendo conto dell'andamento dei 
niercati stranieri. si presentano abba-
stanza aderenti alia situazione del mer-
cato italiano; le quotazioni di molti 
francobolli sono state contenute o ri-
dotte. in rclazione al fatto che 1 fran
cobolli cui si riferiscono sono poco o 
punto ricercati sul mercato italiano e 
per conseguenza si trattano a prezzi as-
sai modesti, anche quando ! cataloghi 
esteri assegnano loro quota7ioni soste-
nute. 

Non mancano, ed era inevitable 
nella prima cdizionc di un'opera tan-
to vasta. alcuni difetti, ma si tratta di 
difetti di non grande importanza e 
I'opera si presenta nel complesso ben 
strutturata. Per le prossime edizioni 
el parrebbe opportuno che gli edi-
tori tornassero ad includere — mi-
gliorandone le illustrazioni — la pa-
gina dedicata alia individuazione dei 
francobolli « muti ». cioe mancanti del-
I'indicazione del parse emittente, che 
era un prezioso aiuto che il catalogo 
Landmans ofTriva ai principianti (e 
non solo a loro). Sarebbe inoltre-uti
le segnalare, quando 6 il caso, I'esi-
stenza di altre emissioni riproducen-
ti soggetti di una data serie in modo 
da facilitare le ricerche e da evitare 
confusioni. Un accenno inline ci pare 
ehe meriterebbero le ristampe. che 
molti collezionisti possono prendere 
per francobolli originali; ad esempio. 
segnalare che esistono ristampe dei 
francobolli di Heligoland vuol dire 
mettere il collezionista in guardia con-
tro brutti scherzi e sara poi affar suo 
decidere se rivolgersi a un commer-
ciante competente o a un perito; ma 

non avvertire il fllatelista signiflca la-
sciarlo in balla di gente di pochi scru-
poli o anche, piO semplicemente, di 
incompetenti. E vanto di un buon ca
talogo deve essere quello di aiutare 
ad evitare i mali pass!. 

D. P. 

Novita italiane 

,UNi f eOTt*i \.<A*r 

ltlr» tTAHANt 

Le Poste italiane il prossimo 15 ot
tobre emetteranno una serie di tre 
valori (30, 70 e 500 lire) celebrativi 
dei VII Stati generali dei Comuni e 
dei poteri locali d'Europa. 

I francobolli sono stampati In car
ta bianca, liscia e flligranata in chiaro 
a tappeto di stelle nei primi due va
lori (30 e 70 lire) che sono stampati 
in rotocalco II valore da 500 lire 6 
in calcografia e non flhgranato. 

La tiratura rispettiva sara di 8, 5 
e 2 milioni di esemplari. 

La vignetta b identica per i tre va
lori, II motivo centrale 6 composto 
con i particolari architettonici della 
Torre di Londra, del Campidoglio di 
Roma, della Torre Municipale di Bru
ges. del Romer di Francoforte. del-
l'Hotel de la Villo di Parigi. della 
Torre campanaria di Zurigo, dcU'an-
tiea cinta muraria di Kampen (Olan-
da). idealmente compresi entro una 
cinta muraria. 

I colori sono: bruno su verde il 30 
lire; bruno su blu il 70 lire; rosso 
pompeiano su bianco il valore da 500 
lire. Agli effetti dell'afTrancatura que
sti francobolli saranno validi fino al 
31 dicembre 1964. 

Qui sopra vi presentiamo le vignet
te del 70 e del 500 lire. 

Polonia 
Le poste polacche hanno emesso, il 

29 settembre u.s. il francobollo dedi-
cato al centenario della Prima Inter-
nazionale; il francobollo gii e stato 
presentato nelle precedenti rubrichc. 

II 6 ottobre le Poste della R.D.T. 
hanno emesso una serie di 15 franco
bolli c un foglietto per celebrare il 
XV anniversario della fondazionc del
la Repubblica Democratica Tedesca ch» 
ricorreva ieri (7 ottobre). Qui sopra 
vi presentiamo i quindici francobolli 
della serie (tutti del valore facciale 
di 10 pf.) che rafligurano lo sviluppo 
produttivo o sociale nella RDT. 

II foglietlo, che qui non vi presen
tiamo, rafiigura il territorio della HDT 
sul quale sono disposte. senza perfo-
razioni, lc quindici vignette dei fran
cobolli II foglietto reca inoltre l'em-
blema di Stato della RDT e la scritta: 
* 15 Jahre Deutsche DcmokTatischc Re
public - e le prime parole dcll'inno 
nazionale della Repubblica: 

Concert! popolari 

a Santa Cecilia 
Sabato 10 ottobre. alle 21,15 al-

| r Auditorio dl Via della Concilla-
zlonc avra luogo il secondo con-

! certo a prezzi popolari dell'Ac-
cademia di Snnta Cecilia, diretto 

[dal M.o Alberto Zcdda con la 
jcollnborazione della planista 
[Laura De Fusco. In programma: 
Clementi: Slnfonia in re mag-

[giore; Saint-Snens: Concerto n. 2 
in sol minore per pianoforte e 
orchestra: Borodin: Slnfonia n. 1 
In mi bem. maggiore. Biglictti in 
venditn al botteghino dl Via del-

E la Conciliazionc dalle 10 alle 17. 

CONCERT! 
[ A C C A O E M I A F I L A R M O N I C A 

Oggi c domnni al tcatro Olim-
pico alle 21.15 concerto inaugu
rate della stagionc di Arturo 
Bcncdetti Michelangell. 1 bi
glictti sono in vendita all'Acca-
demia. via Flairinia 118. 

[ A U L A MAGNA 
Per la stagione di concenl 19R4-
1965 sono aperte le Iscrizionl 
di nuovi soci. (Tel. 497235). 

TEATRI 
I D E L L E A R T : 

Alle 21.30 Carmclo Bene pre
senta: c La storia di Sawney 
Bran » di Roberto Lerici in 3 
parti con Lydia Mancinelli. 
Luigi Mezzanotte. Regia C. Be
ne. Vivo successo. 

[ D E L L A COMETA -
Prossimamente il teatro delle 
« Novita > di Manor Lualdi pre
senta: « La parigina > di Hen
ry Becque con Lilla Brignone. 
Aldo Giuffrc. Regia G. San-
tuccio 

i D E L L E M U S E (Via For l l 43, 
te l . 862948) 
Dal 15 ottobre debutto Compa-
gnia di Prosa Paolo Poll. Maria 
Monti con: « H candelalo > di 
G. Bruno. Regia Paolo Poll. 

E L I S E O 
Alle 17 familiarc celeb re bal-
letto spagnolo dl Pilar Lopez-

FOLK STUDIO (Via G G a n 
baldi 58) 
Alle 22 muslca classica c fol-
kloristica. jazz, blues, spirituals 
con Giovanna Marini e Jan Ca-
pra. 

F O R O ROMANO 
Suonl e luci. alle 21 In Italiano. 
inglese, francese. tedesco. alle 
2ZJO solo tn Inglese. 

PICCOLO T E A T R O Dl VIA 
P I A C E N Z A 
Immlnente stagione di prosa 
1964-65 con la C la del < Buonu 
store • dl Marina Lando e Sil 
• lo SpacccsL 

C0RSI 
SERALI 
p e r II coBMgnlmento dl a n 

DIPLOMA 
(media, ragioneria. geometra) 

RTVOLGERSI a i n S T T T U T O 

FERRARIS 
SEDI: 
— Plaiza Spagna 35 

Tel. 675 907 
— Via Plave S 

Tel. 487.237 

QUIRINO 
Domani inaugurazione stagionc 
1964-65: De Lullo - Falk - Valli-
Albanl. F. De Ceresa con C. 
Cotta e £ . Tnrascio in: « II con-
fldente > di Diego Fabbri. No
vita assoluta. Regia Giorgio De 
Lullo. Scena Pier Lulgl Pizzi. 

RIDOTTO E L I 8 E O 
Spettacoli gialli alle 21.15 € Ver-
detto • dl Agata Christie con 
Glulio Platone. Franco Sabani, 
Corrado Sonnl, Dellzia. Peppin-
ga. Rita Dl Lernia. Delia D*Al
bert!. 

ROSSINI 
Immlnente Inlzlo della Stagio
ne 1954-65 della Stabile di Pro-

1 sa Romana di Checco Durante, 
- Anita Durante. Leila Ducci con 

Enzo Libert!. 
6ATIRI (Tel 565.325) 

Immlnente Inizio Stagione di 
Prosa: comp. diretta da Rcnzo 
Giovampietro con • Agamenno-
nc • di V. Alfleri. con Renzo 
Giovampietro, Andrea Bosic. 
Martsa Belli. Mariella Fruglue-
le: regia R. Giovampietro; sce
ne e costumi di Polidorl 

ATTRAZI0NI 
INTERNATIONAL L. P A R h 

(Piazza Vittorlo) 
Attrazionl - Ristorante - Bar -
Parchcggio. 

MUSEO D E L L E C E R E 
Emulo di Madame Toussand dl 
Londra e Grcnvin dl Parigi 
Ingresso continuato dalle 10 
alle 22 ' 

CIRCO NAZIONALE DARI> 
TOGNI (Via Cristoforo Co 
lombo • Fiera di Roma) 
Oggi due spettacoli alle 16.30 e 
21.15 Prenot tel 5134356-683394-
850641 Amplo parcheggio II 
clreo non si trasferira in altro 
localita di Roma. 

VARIETA 
AMBRA JOVINELLI (713 306t 

Dolce violenza. con P. Brice e 
rivista Breccia S • 

AURORA (Tei 393 2V3> 
Duello a Passo Indlo e varicta 

A ^ 
LA F E N I C E (Via S a l a n a io-

Dolce violenza. con P. Brice c 
rivista Armando Carinl S + 

V O L T U R N O I Via vol f . irnoi 
L'a\-tmtniiero della Lulsiana, 
con T. Power e rivista Salve-
mini A • 

CINEMA 
Prime visioni 

ADRIANO (Tel . 352.153) 
n gaaeho. con V. Gassman (all* 
15.15-18.15-2O3S22.50) SA « 

ALHAMBRA (Tel 783 7H2) 
FoUIe d'Europa (VM 18) DO ^ 

AMBASCIATURI tTei 481 57Ul 
La vendetta della tlgnora. con 
1. Bergman DR • 

AMERICA I Te l 586 168) 
II gaacbo. con V. Gassman (al
le 15.15-1S.15-2O35-22.50) SA • 

A N T A R E S (Tei «W *47) 
Garosello di notte (alle 16.30-
8^0-20^0-22.50) 

APPIO tTci /79 638t 
L'amaro saporr del potere, con 
H. Fonda (ap. 15.30) DR • • • 

A R C H I M E D t r i e l 87n 567) 
Zulu, con S Baker (alle 15.30-
17.45-20-22) A • • 

ARlSTON «TeI 3.S3 23(1) 
II Vangelo secondo Matteo. dl 
P.P Pasollni (alle 15-17.30-20-
22.50) DR • • • 

ARLECCHINO (Tel W i 6 J 4 i 
Lassn qnalcnno mi aspetta (al
le 15.40-17.45-20.15-23) 

ASTORIA (Tel 87(W45) 
. La vendetta delta signora, con 

I. Bergman DR • 
A V E N 1 I N O (Tel 572 1T7I 

AirOrest nlente di nnovo, con 
L. Ayres (ap. 15.45. ult 22.45) 

DR 4>4>4>«> 
BALDUINA (Tel 34) ->S)2> 

II mlstero del castello, con N 
Wilman DR • 

B A R B E R l N l (Tel 471 107) 
La «ignora e I saol marltl. eon 
S Me Laine (alle 15.40-18-20.15-
23) SA • • 

TELEVISORI.RISGATTO 
a l O O t . r e P E R DRA 3 mtiiQ di contatore-SEHZS 1HTICIPI iEHZi 
CJMBIil PRGHTi COHSfCHA TELEFOMftMDC» 5 3 5 8 4 6 5 3 5 8 4 7 

BOLOGNA (Tel. 426.700) 
Ieri oggi domani, con S. Loren 

8A • • • 
BRANCACCIO (Tel . '(35.255) 

Ieri oggi domani, con S. Loren 
SA • • • 

C A P R A N I C A (Tel 672 465) 
Jerry 8.3/4, con J. Lewis (alle 
16.10-18,35-20,40-22.45) G • • 

C A P R A N I C H E T T A (672.4651 
Becket e II suo re. con Petei 
O'Toole (alle 16.15-19,35-22.30) 

DR • • 
COLA Dl R I E N Z O (350 584) 

La jena dl Londra (alle 16 -
17.25-19.15-20.55-22.50) 

(VM 14) DR • 
CORSO (Tel 671691) 

Italiani brava gente, dl De 
Santis (alle 16.30-19.20-22.30) 
L. 1200 DR • • • 

E D E N (Tel 380.188) 
Le follie d'Europa 

(VM 18) DO • 
EMPIRE-CINERAMA (Viale 

Regina Margherita - Te le t 
847.719) 
Questo pazzo pazzo pazzo mon
do, con S. Tracy (alle 16-19.30-
22.45) SA • • • 

E U R C I N E ( P a l a z z o Italia al 
P E U R - Tel . 5 910 906) 
La jena di Londra (alle 16.45-
19.10-20.55-22.45) (VM 14) DR • 

E U R O P A (Tel 865 /36> 
Le vocl blanche, con S. Milo 
(alle 16-18.15-20.25-22.50) 

(VM 18) SA • • 
FIAMMA (Tel 471.1UU) 

Oggi riposo. Domani: Scusa me 
l» presti tuo marito? 

F I A M M E T T A ( l e i 470.464) 
Marnie. con T. Hedrcn (alle 
16.30-19.15-22) G 4> 

G A L L E R I A (Tel 673.267) 
. La conqulsta del West, con G 

Peck (alle 15.15-19.15-22.40) 
DR 4> 

G A R D E N (Tel 562 3K4) 
I/amaro sapore del polere, con 
H. Fonda DR • • • 

G I A R D I N O (Tel 894.946) 
Ieri oggi domani. con S. Loren 

SA • • • 
MAESTOSO (Tel 786 086) 

Jerry 8 4 / 4 . con J Lewis (alle 
16.15-18.15-20.25-22.501 C +4> 

MAJESTIC (Tel 674 908) 
Da 077: Crlminall a Hong Kong 
con H. Frank (ap 15.30. ult 
22.45) A • 

MAZZINI (Tel 351 942) 
Ieri orrl domani. con S Loren 

SA • • • 
M E T R O D R I V E - I N (HU50 15H 

I re del sole (alle 19.45-22.45) 
M E T R O P O L I T A N (WW 4111. 
" Marnie. con T Hedrcn (alle 

15.15-18-20.25-23) G • 
MIGNON (Tel 669.493) 

Carosello di notte (alle 15.30-
17-18,50-20.40-22.50) 

M O D E R N I S S I M O (GaUe i ia S 
MarceUo - Tel 640.445) 
Sala A: La vendetta della si-

§nora. con I. Bergman DR • 
ala B: Breve chlusura 

M O D E R N O (Tel . 460.282) ' 
tl ptacere c II mlstero 

(VM 18) DO « • • 

CIRCO 
DARIX TOGNI 
TuTniDDfflO r D R E I B 3 0 » 2 1 [ 5 

V.JCCOLOMBO l « U 
Pre«o4 TEtEf S I 3 4 X 5 6 

/x r / * c e nan it mmsermimm 
in mirtm LOCALIT* Dl mOMA 

M O D E R N O S A L E T T A ' 
I dne evasl da Sing Sing, con 
Francbi-Ingrassia C + 

MONDIAL i l e i 434 876) 
All'Ovest nlente di nuovo, con 
L. Ayres DR ++++ 

NEW YORK (Tel. 7W>.27.» 
II gancbo (alle 1S.I5-18-20.20-
2Z50) SA 4> 

NUOVO G O L D E N (755 002) 
La vendetta della signora, con 
I Bergman - - DR + 

OLIMPICO 
Prosstma riapertura 

P A R I S (Tel 754 366) ' -

Capltan Newman, con G. Peck 
(alle 15-17.55-2O20-22.50) DR • 

PLAZA (Tel 681.193) 
II dottor Stranamore, con Peter 
Sellers (alle 15^0-17 10-19-20,50-
22.50) SA • • • • 

QUATTRO F O N T A N E (Tele 
fono 470 285) 
La pazza eredlta (prima) (ap. 
15.30 ult. 22^0) 

Q U I R I N A L E (Tel 462.653) 
Jerry M / 4 . con J. Lewis (alle 
16,15-18^0-2030-22.45) C • • 

Q U I R I N E T T A (TeL 670.012) 
n balcone (prima) (alle 18,45-
18,40->0^0-21.50) 

schermi 
e ribalte 

RADIO CITY (Tel 484.103) 
Capltan Newman, con G. Peck 
(alle 15-17,55-20.20-22.50) DR • 

R E A L E (Te l a8U23) 
Capltan Newman, con G. Peck 
(alle 15-17.55-20.20-22.50) DR • 

R E X (Tel 864.165) 
Prossima riapertura 

RITZ (Tel 837 481) 
I malamondo (VM 18) DO +4-

RIVOLi (Tel 46UU83) 
II balcone (prima) (alle 16.45-
18.40-20.30-22.50) 

ROXY (Tei 87U.504) 
Jerry 8 VA, con J. Lewis (alle 
16.30-18.50-20.50-23) C • • 

R O Y A L - C I N E R A M A ( T e l e t o 
no 770.549) 
Avventura nella fantasia, con 
L. Harvey (alle 15.30-18.45-22.25) 
L. 1300 SM • 

S A L O N E M A R G H E R I T A ( T e 
lefono 671439) 
Cinema d'essai: Spalle al muro, 
20.30-22,50) • G 4>4> 

5 M E R A L D O (Tel . 351581) 
La donna dl paglia. con G. Lol-
lobrigida • DR <4> 

S U P E R C I N E M A (Tel 485.493) 
La settima alba, con W. Holden 
(alle 15.30-18.10-20.25-23) DR + 

TREVI (TeL 689.619) 
Strano Incontro, con N. Wood 
(alle 16.15-18.20-20.25-23) S + + 

VIGNA CLARA (Tel 320 359) 
Becket e II sno re, con Peter 
O'Toole (alle 16.15-19.30-22.30) 

DR + + 

Seconde visioni 
A.FRICA (Tel 8.38U./IKI 

Carablna Williams, con James 
Stewart A + 

A I R O N E (Tel 727.193) 
La hattaglia di Alamo, con J 
Wayne A • • 

ALASKA 
L'implacablle Lemmy Jackson. 
con £ . Costantine G ^ 

ALBA (TeL 670.855) 
Gli Inesorablli, con B. Lanca
ster A + • 

ALCE (TeL 632.648) 
Canzoni bnlll e pupe, con Fran-
chi-Ingrassia M • 

A L C Y O N E (Tel . 8.360.930> '' 
Bnccia di banana, con J. Mo-
reau . SA + 

A.LFIERI 
Spionaggio senza frontiere. con 
J. Marais G 4> 

ARALOO 
La grande guerra, con Alberto 
Sordi DR • • • 

a.RGO (Te) 434.050) 
I magniflci sette, con Y. B o n 
ner A • • • 

A.RIEL (Tel 530 521) 
Dottore nel gual, con D Bo-
garde SA • 

A.STOR (Tel 7 220.409) 
Nudl per vivcre 

(VM 18) DO + • 
ASTRA (Tel . 848.32b) 

Fnrto sn mlsnra, con R. Hay-
worth SA <>+ 

ATLANTIC (TeL 7 610 «a6) 
St rage del 73 Caralleggeri. con 
D Robertson A • 

A U G U S T U S (Tel 655 455) 
La plstola non basta. con A 
Qulnn A • 

A U R E O (Tel 880 oUB) 
SHda al re dl CasUglta. con M 
Damon A • 

%USONlA (Tel 426 160) 
Maciste runtro i mongoli SM + 

AVANA « l e l o l 5 o 9 7 i 
L'aggnato snl grande l a m e 

A • 
BELSITO (TeL 340.887) 

Terra di gigantl, con C. Heston 
A • 

BOITO (Tel . 8.310.198) 
La grande guerra, con A. Sordi 

DR • • • 
BRASIL (Tel . 552.350) 

La Vattaglla dl A l a a o , con J. 
Wayn* A 

Le algle che appaleno ae- * 
canto mi t itoli del Aim • 
cerrispondon* a l l* se- ^ 
gnente classlfleaxione per _ 
generl: • 

A •> A w e n t u r o a o A 

C — Comico 
DA s: Disegno animate 
DO — Documentario 
DE M Drammatie* 
G — Giallo 
M » Musical* 
9 at Sentimentala 
SA • Satirico * 
SM — Storico-mitologieo 
11 w i t ™ giadist* sal aim * 
v i e w esa — ' - • 
•egaeata: 
• • • • • _ eccezionala * 

• • • • — ottimo • 
• • • -• buono • 

• • a discrete a> 
• — mediocr* ^ 

VM 16 — vsttado al ml- m 
. aorl dl 16 anni * 

BRISTOL (Tel 7 615 424) 
La guerra del mondi A + • 

BROADWAY (Tel i\o 740) 
Gil implacabili, con J. Russei 

DR • 
CALIFORNIA (Tel 215 2Mii 

I due della legione. con Fran-
chi-lngrassia C • 

C I N E S 7 A R (Tel 789 242) 
L'Infernale Quinlan. con Orson 
Welles G • • • 

CLOOIO (TeL 355.657) -
La saga del comanches, con D 
Andrews A • 

COLORADO (Te l 6274.287) 
Dolce violenza. con P. Brice 

S + 
CORALLO (Tel 2.577 207) 

I tre volt! della paura. con B. 
KarlofT (VM 14) A • • 

CRISTALLO (Tel 4«I 336) 
Scaramouche. con S Granger 

A + • 
D E L L E T E R R A Z Z E 

L'esperimento del dottor Zagros 
con V. Price (VM 18) DR + + 

DEL VASCELLO < l t i >8S 454 
La terra sflda di Tartan A • 

O I A M A N T E (Tel .̂-> 250) 
Attacco in Normandia. con F. 
Sinatra DR • 

OIANA Tel 780 146) 
II trionfo di Tom e Jerry 

DA • • 
O U E ALLORI (Te l 278.847) 

Sierra Baron . A • 
E S H E R I A (Tel 582 884) 

L'uomo senza facile, con Gary 
Cooper DR • 

E S P E R O (Tel 893 906) 
I conqnlstatori dell'Oregon, i o n 
F. Mc Murray A • • 

FOGLIANO 
II volto deU'assassIno, con E 
B a n o k G «• 

GIULIO C E S A R E (353 360) 
Ad Ovest del Montana, con K. 
Dullca A 4V4V 

H A R L E M 
Riposo 

HOLLYWOOD (Tel 290 851) 
Una sporca faceenda, con N 
Castelnuovo (VM 18) G • 

I M P E R O tTel -295 720) 
II grande safari, con Robert 
Mitchum A • 

I N D U N O (Tel 582.495) 
L'appartamento delle ragazxe, 
con S. Koscina 

ITALIA (TeL 846.030) 
L'espertmento del d o t t Zafrot, 
eon V. Price (VM 18) DR • + 

JOLLY 
La guerra del mondi A + + 

JONIO (Tel U8U2U3) 
Hud il selvaggio, con P. New
man DR + + 

L E B L O N (Tel 552.344) 
L'incredibile spia, con M. Ha
milton SA + 

MASSIMO (Tel . 751.277) 
Strana voglia dl una vedova, 
con D. Darrieux G + 

N E V A D A 
Okinawa, con R. Widmark 

DR 4> 
NIAGARA (Tel 6.273.247) 

Tip! da spiaggia. con U. To-
gnazzi C • 

NUOVO 
Amante Indiana, con J. Stewart 

DR • • • 
NUOVO OLIMPIA (Tel 67WW5 

Cinema selezione: Pony Ex
press, con C. Heston A • 

PALAZZO (Tel 491 4311 
Spionaggio senza frontiere, con 
J. Marais G • 

PALLADIUM (Tel 515 131) 
Geronimo. con C. Connors 

A + • 
PARIOLI 

Gil sfasati, con L. Olivier 
OR • • 

P R E N E S T E 
II trionfo di Tom e Jerry 

DA •»+ 
P R I N C I P E (Tel 352 337) 

Sflda al re di Castlglla. con M 
Damon A + 

RIALTO (Tel 670 763) 
Agente 007 llcenza d'accidere. 
con S. Connery G • 

5AVOIA (Tel 865.023) 
Ieri oggi domani. con S Loren 

SA + • • 
S P L E N D I D (Tel 620 WiI 

Fedra. con M. Mercouri 
(VM 14) DR + + 

STADIUM (Tel . 393 280) 
II mistero del castello, con N 
Wilman DR + 

SULTANO (Via di Forte Bra 
vetta - TeL 6.270.352> 
I /awentnr iero di re Arto. con 
J. Scott A 4> 

F I R R E N O (Tel 573 091) 
Una adorabile idiota, con B 
Bardot SA • 

TUSCOLO (Tel 777.834) 
II magnlflco dlsertore, con K 
Douglas (VM 14) DR + • 

ULISSE (Tel 433 744) 
La donna che visse dne volte, 
con K. Novak G + + 

V E N T U N O A P R I L E 
II trionfo di Tom e Jerry 

DA * • 
V E R B A N O (Tel 841 195) 

I predonl del Kansas A <v 
VITTORIA (Tel 578.736) 

AI di la del flame, con A. Mur-
phy A 4> 

Terze visioni 

C E N T R A L E (Via Celsa. 6) 
Cinque ore violente a Solio, con 
A. Newlev (VM 18) DR + + 

COLOSSEO (Te l f3b.255) 
Eroc di Babilonla SM 4 

DEI PICCOLI 
Riposo 

D E L L E M I M O S E (Via Cass ia ) 
Magniflca ossessione, con Rock 
Hudson A • 

D E L L E R O N D I N I 
La lniiga l inea grigla, con T. 
Power S + 

DOR IA (TeL 317.400) 
L'assassinio del dott. Hichcock, 
con F. Rabal G + 

E D E L W E I S S (Tel 334.9UD) 
I pascoll dcH'odlo. con Errol 
Flynn A + 

E L O O R A D O 
Pallottola senza nome, con A. 
Murphy A 4> 

F A R N E S E (Tel 564.395) 
Carablna Williams, con James 
Stewart A • 

FARO (Tel 520.790) 
90 glorni In giro per 11 mondo 

(VM 18) DO + 
IRIS (Tel 865 536) 

I fratelii di fcrro . A + 
MARCONI (Tel 740.796) 

I Ieoni di Castlglia A • 
N A S C E ' 

Quello che spara per prlmo. con 
J.P. Belmondo (VM 16) DR + 

NOVOCINE i T e l o8b2Jai 
La legge dei fuorllegge. con Y. 
De Carlo A • 

ODEON ( P i a z z a Esedra til 
Trapezio, con B. Lancaster 

DR + • 
O R I E N T E 

200 Ipghc sull'Amazzonla A 4> 
OTTAViANO (Tei 358 .)59) 

I moschettleri del re, con J Ri
ling A • 

P E R L A 
Rocambole, con C. Pollock 

A • • 
P L A N E T A R I O (Tel 489.758) 

L'uomo che vide II suo cada-
\ e r e , con M. Craig G • • 

PLATINO (TeL 213.314) 
I.a calata del mongoli. con D. 
Farrar SM + 

PRIMA P O R T A (T 7.6ID 1361 
\A piu grande av\entura, con 
H. Fonda C 4>+ 

REGILLA 
II capo della gang A < • 

R E N O 
Il marmlttone, con J. Lewis 

C • • 
ROMA (Te l 733.868) 

Cacciatori di donne. con M 
Spillanc G a-

R U 3 I N O 
Tempe«ta In Normandia. con 
B Blicr DR • 

SALA U M B E R T O (T 6/4 /53. 
\jk scuola dell'odlo, con Sidney 
Poitier (VM 14) DR + + 

TRIANON (Te l 780 302) 
Xje- sirene urlano i mltra spa-
rano, con L\ Costantine SA • 

Aren 

ACILIA (dl Ac i l ia ) 
Geronimo, con C Connors 

A D R I A C I N E (Tel 3 3 0 . 2 1 2 ) * * 
L'lsola della violenra, con J. 
Mason DR 4> 

A N : E N E 
Capltan Simbad, con P. Ar-
mendariz A • 

APOLLO 
Sexy nndo (VM 13) DO + 

AQUILA 
I senza paura, con M. Taka 

DR 4> 
ARIZONA 

Riposo 
AVORIO (Tel . 755.418> 

I due delta legione, con Fran-
chi-Ingrassia C * 

CASSIO . 
Riposo 

CASTELLO (TeL 561.767) ' 
La vendetta del vamplro, con 
r. Tucker (VM 14J A • 

e 
N E V A D A 

Okinawa, con R- Widmark 
DR • • 

T A R A N T O 
Jnil la rossa A 4> 

Sale parrocchiali 
AVI LA 

Gli esclusl. con B Lancaster 
DR • • 

B E L L A R M I N O 
L'ammazza gigantl A • • 

B E L L E ARTI 
Quartetto d' in\aslone. con Bd 
Travcrs C 4> 

COLOMBO 
Riposo 

C O L U M B U S 
Riposo -

CRISOGONO 
23 passi dal delitto, con Van 
Johnson G +<*• 

O E L L E P R O V I N C E 
Eceo Chariot, con C. Chaplin 

C • • • 
OEGLI S C I P l O N l 

Pavsaporto falso, con E Costan
tine G + 

OON BOSCO 
I mastinl del West, con Buster 
Crabbe A A 

D U E MACELLI 
Chiu.<ura estiva 

F A R N E S I N A 
Riposo 

GIOVANE T R A S T E V E R E 
Frusta d'argento, con J. Ro
bertson A 4V 

LIVORNO 
Riposo 

M O N T E O P P I O 
n tesoro segreto dl Cleopatra, 
con M. Thompson SM * 

NATIVITA' 
Riposo 

^ O M E N T A N O 
II soli* splendc alto, con C 
Winntnger A • • 

NUOVO DONNA OLIMPIA 
L'uomo che vide 11 suo cada-
vere, con M. Craig G • • 

ORIONE 
II prigionlero della minirra, con 
G. Cooper A • • 

OTTAVILLA 
Riposo 

PAX 
Quattro pistole velocl, con J. 
Craig A • 

PIO X ' 
Stragc dl Gotenhafen, con S. 
Zicmann DK • 

QUIRITI 
L'uomo in grigio, con J. Mason 

DK • 
R E D E N T O R E 

Riposo 
RIPOSO 

Pistole calde a Tucson, con M. 
Stevens A • 

3ACRO C U O R E 
Riposo 

SALA C L E M S O N 
Faccia plena dl pugnl. con A. 
Qulnn DR • • • 

SALA E R I T R E A 
Zingari A • 

SALA P I E M O N T E 
Fronticra Indiana, con J. Davis 

A • 
SALA SAN S A T U R N I N O 

Le leglonl dl Cleopatra, con E 
Manni SM • 

SALA S E S S O R I A N A 
Tarzan e la fontana maglra 

A • 
SALA T R A S P O N T I N A 

Pugno proibito, con E Presley 
DK + 

SALA U R B E 
Riposo 

SALA VIGNOLI 
Rlnoso 

SAVIO 
Riposo 

FIZIANO 
Riposo 

T R I O N F A L E 
II flglio dcllo scrlcco, con M. 
Inglish A • 

V/IRTUS 
Intrepid! \endicatnri , con R 
Contc A • 
CINEMA CHE CONCEDONO 

OGGI LA RIDUZIONE AGIS -
F.NAL: Alhambra. Ambra Jovl-
nelll, Apollo, Argo. Ariel. Astra, 
Bologna, Brancaccio, Corallo, 
Colosseo, Crlstallo, Evperla, Far-
nese. Giardino, La Fenice. No-
mentano. Nuovo Ollmpia. Orlonr, 
Palladium. Planetario. Plaza. Pri
ma Porta, Ritz, Sala I'mberto, 
Sala Piemonte, Salone Marghe
rita, Traiano dl Fiumlcino, Tu-
scolo. TEATRI: Clrco Tngnl, Ell-
seo. Ridotto Eliseo. Satiri. 

n i l • I i i i a i i i i i i u i i l t i i i M I I M I I 

AVVISI ECONOMICI 

2) CAP1TALI SOCIETA' L. SO 

FIMER, Piazza Van vl tell! 10, 
telefono 240620. Prestlt l fldu-
clarl ad implegati . Autosov-
venzionl. 
1FIN. Piazza Munlcipio 84, t e 
lefono 313441. prestlti flduclar! 
ad impieeatl A u t o s o w e n z l o n i . 

t ) AUTO • MOTO - CICLI L. 50 

ALFA UOMEO VENTURI LA 
COMMISSIONARIA pill antlca 
di Roma • Consegne Immedia
te Cambl rantagglosl . Facll l-
tazlont - Via Rlssolatl n. 24. 

5) VAKII L, 50 

« rUnttt • non • responsa-
bflo den* varlazlool dl pro* 
p i m m i ehe non vengano 
eomtmieate tempestivamen-
U alia redazione daD'AGIS 
• dal dlrettl InterestatL 

Ptr chi ascoHa 
Radio Varsavia 

Q r a n o e lungbezze d'onda 
d e l l e trasmiasiom in l i n g u a 
Italian*: 

11.15 - Lt.45 
i u metr l 25^8 , 25.42, 31.01. 
31.50 (11865 - 11800 - 9675 -
9525 K c / s ) 
1K«0 - DL30 
• a roetri 31.45. 43.11 
(9540 - 7125 K c / s ) 
trasraisBione p e r d i emigrat l 
IS M - I9J0 
au tnetri 25.19. 25.42. 31.50. 
200 m. (11910 - 11800 - 9525 
1501 K e / s ) 
z l .oa . z l J * 
su metrl 25.42. 31.50 
(11800 - 9525 K c / s ) 
Zt.9% - 22-30 
• u m«tri 25.19. 25.42, 31.48. 
31^0. 43. 11. 200 
(11910 - 11800 - 9540 - 9935 
8125 - 1503 Kc/s) 
traatnlasione per d l anHRial! 

MAtiO egiziano fama mondiale 
premiato medaglia d'oro, re-
sponsi sbalorditivL Metapslchi-
ca razionale al servizio di ogni 
vostro desiderio Consiglia, 
orienta amon. afTarl. sofferen-
/e Pienasececa 63. Napoli. 

7) OCCASIONI L. 50 

ORO acqtusto lire cinquecento 
t; ram mo Vendo bracciali col-
lane ecc , occasione 550. Faccio 
cambi SCHIAVONE. Sede unl-
ca MONTEBELLO B8 (telefo
no 480 370) 
CUCINE: gas ed eletrlche: Ae-
quator. CGE. Ignis. Kreft, Zop-
pas. ecc. Garanlite come le nuo
ve a prezzi trrisori. Pagamenti 
ratcali anche a 100 lire per vol
ta Mannucci Radio - viale Raf-
faello Sanzio 6-8. via Fondinel-
li 2r - Firenze. 
FRIGORIFERI: Frigidaire. Elec-
trolux-Fiat. Rex ecc. Garantiti 
come i nuovi a prezzi trrisori. 
Pagamenti rateali anche a 100 
lire per volta Mannucci Radio -
viale RafTaello Sanzio 6-8, via 
Rondinelli 2r - Firenze. 
TELEVISORI: Grunuig. Admi
ral, Atlantic, Dumont, Magna-
dine, Marelli. Telefunken. ecc. 
garantiti come i nuovi a prezzi 
lrrisori, pagamenti rateali. an
che a 100 lire per volta Man
nucci Radio - viale RafTaello 
Sanzio 6-8. via Rondinelli. 2-r -
Firenze. 
I.AVATKICI Candy. Fiat, Fri
gidaire. Gripo, Hoover. Marelli, 
Westinghouse. e c c garantite co
me le nuove a prezzi irrisori, 
pagamenti rateali anche a 100 
lire per volta. Mannucci Radio -
viale RafTaello Sanzio 6-8: via 
Rondinelli 2-r - Firenze. 

9, a n * IS • 

AVVISI SANITARI 

EM0RR0IDI 
Cure raplde Indolorl 

nel Centro Medico Esqnll lao 
VIA CARLO ALBERTO. 43 

CHIRURGIA 
P L A S T I C A 

ditem etttfid del vita • oei corse -
maccM* • tumor) della ptile • des-
trici • latuaggl - ulcer! crantcha 

OEPILAZIONE OEFINITIVA 
fir IKAI Rom*, vlalt BX Rwizl 4* 
UI . UJAI Apoont«menfe HL tTIMS 

\ Auforirzartone Pref. n. t)1S1 dH M-1S-SZ 

ENDOCRINE 
! studio ow-aicu pet i* cur» er\H 

c sole» dlsfunxloni • debnlesas 
tM-ssutll dt origin* nervosa, psl-
chtc*. endoerina (neura^lenla, 

l dpflciense ed anomalle •t^sntll). 
t VUite pn>matiinionia:i Oott. I*. 
. MONACO Roma. Via Vimtnala, 

38 LVtatlone Termini; . fcala •*-
nlstra - plan* secona* lac a. 
Orarlo S-lf, IS-la e per appunta. 
mento eseltaso il sabato pomerlc< 
glo • i festlsl Faorl orarlo, aat 
sabato aomerlMto • a d sunt 
ses t tn al rieeve sole mux ar 
Bsaaaalo. Tal. ftl.110 (Aut 
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Acceso a Tolcio il f uoco d i Olimpia 
Provato il satellite « Syncom III » con una trasmissione tra gli 

USA e il Giappone - Per il maltempo giornata di forzato riposo 

per gli azzurri - Brundage'rieletto" presidente del CIO , 

Onesti membro r 
II passaggio delta fiaccola per le vie di Tokio nereggiantl dl folia. (Telefoto) 

del C.I.O. 

La fiaccola al vi l laggio ol impico: si accende 11 tripode 
ch* ardera per tutta la durata del giochi (Telefoto) 

Nostro servizio 
TOKIO, 7. 

Giornata partlcolarmente inten-
sa a Toklo: ed e logico che sin 
cosl perche siamo ormal a poche 
ore di dtstanza dall'apertura uf-
flciale del giochi (la cerimonia 
inaugurate avverra sabato), 

Per cominciare e'e Btata I'ele-
zlone del dirigenti del CIO: pre
sidente e stato rieletto I'ameri-
cano Brundage mentre a membro 
del CIO e stato nominato il pre
sidente del Conl Onesti. Ambedue 
le decisioni hanno suscitato qual-
che perplessita pur se Bono state 
prese aU'unnnimita 

Cosl prima dl procedere alia 
elezione dl Brundage i membri 
del CIO hanno fatto ritirare 
l'altra candidatura alia presiden-

L'Olimpiade dei 
« paesi nuovi» 

In poche allre mamfestazioni 
attivita come in quella spor-

iva, e segnalanicnte nellc oc-
rasioni olimpiche, gli uomini 
poiiddelti a di colore» hanno 
pvuto modo di cmergcre altret-
into: credo che sollanto nel 
imjio deilo spctlacolo, specie 
er quanlo riguarda gli ameri-

feani di pelle nera, hanno po
tato at ere sotldisfazioni simi-
I. Questo, si capisce, fino a 

to o al massimo due decenni 
la fine del colonialismo ha 

•rmesso a centinaia tra loro, 
lano neri o gialli o rossi non 
iporla, anzi ormai a migliaia, 

imporsi e distingucrsi an-
le nella politics, nelle arti, 
elle scienzc. 

E 1'OIimpiade di Tokio, e 
lato giustamente sotlolineato. 
ira prima di tullo I'Olimpia-

dei paesi a nuovi o: e tutti 
to che le popolaziom dei 

)aesi nuovi non sono quasi 
essuna di pelle scrupolosa-
lente bianea; sono costituite 

novantanove per cento dav-
;ro da uomini a nuovi per 
icste scene », che non molto 

bmpo fa vivevano ancora a 
fvello tribale e soggiogati dal 
ianco, da esso sfruttali e le-
iti ai margini. Sara, questa. 
ft'Olimpiade spetlacolosamen-

variopinta: un'occasione 
raordinaria e anche simboli-

d'incontro con tanta e tanta 
ente che, seppure in gran par-

destinala a ruoli modesti 
elle gare ad altissimo livelln 

Tokio, avri proprlo a To-
io la prima vera opportunity 
i meseolarri da pari a pari con 
ielli che una volta erano ob-

ligali a diiamar padroni e a 
tpportare in quelle odiosissi-
le e disumane vest!. . . 

IA> SO, non siamo nuovi alle 
Irepitose affermazioni di atlc-

di « colore »: non solo i ne-
slattmitensi che da nna 

larantina d'anni ormai, dal-
splosione di Paddock (la pri-

la « freccia nera » delta veto-
lla) nel 1920 ad Anversa. do-

rinse i 100 metri in 10*'8. 
»minano incontrastati le cor-

brevi neH'atletica Ieggera: 
â gli indiani dell'hockey su 

ralo, ad esempio, i nnotatori 
•pponesi, qnalche « colono » 
Franda e Inghilterra, e poi 

rliope abissino Abebe Bikila 
trionfo nella maratona di 

>mi. 

| Ma a Tokio non solo la lista 
n parfecipanti e de«tinala ad 
lsmgarsf: anche quella dei 

tlori di medaglie. E* chia-
che i giapponesi. giocando 
casa, faranno meglio di tul
le allre volte; ma ecco il 
tro di Cuba Figuerola che 

ra nno dei protagonisti nei 
9, insietne con Iijima (Giap-

rT HT1), Roberts (Trini-
I), Johnson (Giamaica), eoi 
ttroeenti«ti Bernard e Mot-

(Trinidad), Kerr (Giamai-
\, col rinese Yang grande fa-
ito nel decathlon, e via an-
i dicendo. E ri limitiamo al-

ica. 
ion a caso, del resto, la loi-

[coalro il ratxismo e nno 
i letni pi a scottanti di oggi: 
li Slali Uniti scon tra col 
ioevo che sapcte, per non 

lare del Sndafrica. Ma so-
liatlo, a parte le vittorie e 

tnntle di chi si batte per 
ione e per I'eguaplianx* 

Iro quell'estremo balaardo 
follia e d'ingiustizia che e 
•xsJsmo, ti tratta sempre 
(Tuna conqnista al prnfon-
nella cosHenza dfll'nonut 

Io diro che anche 

Olimpia, con la sua schietla 
fraternitu nella gara sportiva, 
dara un contributo vitale al 
Biiperamento di oscure e odio-
6e discriminazioni, alia con* 
quista di una superiore unita 
tra gli abitanli di questo no* 
stro tormentalo mondo. 

Si, niente e piu lontano da 
Tokio di quella sorta di igno-
bile Olimpiade umorisiica che 
si svolse sessant'anni fa a St. 
Louis (USA, non a caso...), 
dove, nel quadro piu che di 
Olimpia d'una fragorosa Espo-
sizione Mondiale, accanto alio 
gare vere si svolscro quelle dei 
due a Giorni delPAntropolo* 
gia», a nel corso dei quali », 
leggo in un libro dedicato al
ia storia olimpica, a furono fat. 
le dispulare gare a uomini che 
il programma definiva "africa-
ni, patagoni, mori delle Filip-
pine, ainus del Giappone set-
tentrionale, turcomanni, coco-

pas del Messico, pellirossc 
ecc". La prima giornata fu 
qualcosa di penoso, anche se 
gli spcttatori (ntagari con tan-
to di cappellone texano in testa, 
n.d.r.) ridevano a vedere un 
pigmeo lanciare il peso a po-
co piit di tre mctri...». Nella 
seconda giornata furono di 
scena le a gare indigene n, cloe 
lancio di frecce, duelli con le 
lance e cosi via. II vecchio 
Coubertin commenlava con 
amarezza che « in nessun ailtro 
paese si sarebbe osato intro 
durre nel programma di una 
Olimpiade siffalii numeri n 
Ma forse le sue oneste ossa 
oggi si rallegrano al confron-
to: si, c finilo per sempre un 
mondo subalterno e schiaviz-
zato, incomincia solo ai giorni 
noslri una civilla piu totale e 
piu giusla. 

Gianni Puccini 

Nella Coppa delle Fiere 

II Barcellona (2-0) 
elimina i viola 

FIORENTINA: Albertosi; Bo-
botti, CastelletU; Pirovano, Guar-
naccl. Marches!; Hamrin, Bertinl, 
Nutl, Benaglla, Morrone. 

BARCELLONA: Sadurnl; Fon-
cho, Eladlo; Verges, Ollvella, Tor
rent; Zaballa, Pereda, Semlnarlo, 
Fnste, Re. 

ARBITRO: Tesanlc (Jugoslavia). 
MARCATORI: nel prlmo tempo, 

all'S' Seminario. Nella rlpresa, 
NOTE: terreno tofflce, tempe-

ratura autunnale, spettatori IS ml-
Ia circa. 

Dalla nostra redaiione 
FIRENZE. 7. 

La Fiorentina e stata elimi-
nata dalla Coppa delle Fiere. 
E* stato il Barcellona a raetter-
la fuori causa; grazie a Semi
nario, l'ex-centro avanti viola, 
che giocando da centro avanti 
ha segnato due gol. tanti quan-
ti ne aveva segnati durante 
Tintero campionatc, giocato con 
la maglia della Fiorentina. Pe -
ro non si pu6 dire che la vitto-
ria del Barcellona sia stata tut-
to merito di Seminario: anzi e'e 
da aggiungere che il peruviano 
ha battuto per due volte Alber-
tosi grazie ad altrettanti errori 
commessi dalla difesa fiorentina 
che in questa partita e appar-
sa slegata e giii di forma. 

Non girando la difesa. anche 
1'attacco. partito di gran car-
riera, ben presto ha dovuto al-
zare le breccia in segno di resa 
e per i catalani, apparsi molto 
veloci e in possesso di un'otti-
ma padronanxa di pallone. il 
compito e risultato meno diffi
cile di quanto si potesse preve-
dere. 

I rosso-blu hanno giocato con 
lo stesso mordente col quale 
giocarono a Barcellona nella 
prima parte di questa elimina-
toria ed e per questo che si 
sono assicurati il diritto di pro-
seguire le eliminatorie della 
Coppa delle Fiere. 

Per la cronaca ricorderemo 
che Seminario ha segnato un 
gol per tempo. 

I. C. 

Juventus 1 
St.Gilloise 0 

TORINO, 7-
La Juventus ba battuto sta-

sera il St. Gilloise nel retour 
match della Coppa delle Fie
re: e stata nna vlttoria dl 
stretU aiisura (1-0) slglata da 
un gol di Menichelli al 18' 
del prlmo tempo. PoIch£ la 
Jnve aveva vlnto pare l'ln-
contro dl andata (sempre per 
1 a 0) la sqaadrm bianco-nera 
rtsulta ammessa al secondo 
turno delta competlzlone. 

Torino 
Fortuiw 

GEU^ZN. 7. 
I graoata del Torino han

no pareggiato stasera (2-2) 11 
retonr match con gli olande-
sl del Fortana Geleen, valido 
per la Coppa delle copp*. 
Poich^ all'andata aveva vinto 
per 3 a 1 II Torino e ammes-
so al secondo tarno. Net prl
mo tempo del match di stase-
ra gli olandesl erano In van-
taggio per 1-0; hanno raddop-
piato nella rlpresa, ma prima 
on gol di Hitchens e pol nna 
antorete dell'olandese Brnchl 
hanno permesso al granata di 
rimontare. 

URSS: mondiale 
nel sollevamento 

MOSCA. 7. 
II peso medio massicso Viktor 

Lyakh ha migliorato oggi dl 2.5 
chilogramml Tl record mondiale 
di sollevamento pes! della cate-
goria per le tre alxate con un 
totale di 437,5 chilogramml (175. 
14a 181.5). 

Viktor Lyakh ha battuto II 
prima to che apparteneva a Vla
dimir Golovanov. Lyakh ha inol-
tre battuto il record naxlonale 
nella distenslone con 1C£ chilo
gramml. 

za, quella dell'inglese marchese 
D'Exeter per evitare un « antl-
patico» ballottaggio. £ comun-
que anche dopo questa « precau-
zione » pare che sia stato neces-
sario superare altre resiste.n/e 
perche lo statuto e poco chiaro 
circa l'elezione del presidente. 
Secondo il teato in lingua fran-
cese infatti il presidente del CIO 
viene eletto per un periodo di 
8 anni e. pud essere rieletto per 
altri quattro anni: e quindl 13run 
dage non avrebbe potuto piu es 
sere rieletto in quanto ha Bid f»u-
perato questo periodo coniples-
sivo di 12 anni. 

Secondo tl testo inglese invece 
dopo il primo periodo di 8 anni 
il presidente pub essere rieletto 

fier altri period! di 4 anni. senza 
imitazione. E questa test appuri-

to ha flnito per prevalere, non si 
aa in base a quali compromessi. 

Pure la nomina di Onesti ha 
avuto un prologo nelle dimissio 
ni < volontarie» dell'altro Italia 
no conte Thaon di Revel: la no
mina e apparsa anche strana do
po l'aflare dei calciatori olimpici 
azzurri e dopo le premesse dl 
Onesti di condurre una battaglia 
a fondo in seno al CIO. 

Da notare comunque che oltre 
ad Onesti in seno al CIO siede 
un altro italiano: Giorgio De Ste-
fanl presidente della Federtennis 
A proposito di tennis, una delle 
prime misure prese dal CIO do
po la nomina di Brundage £ 
stata la rlammissione della Fe 
derazione internazionale tennis 
che era stato esclusa nel 1928 a 
causa di disaccord! per la coppa 
Davis. Questo riconoscimento pe-
rd non implica necessarinmente 
l'inclusione del tennis nel pro
gramma olimpico. 

Fin qui la riunione del CIO: 
gli altri avvenimenti dl rilievo 
sono costituiti dall'arrivo del fuo-
co olimpico e dell'lnaugurnzione 
della trasmissione TV via satel
lite. Per quanto riguarda il pri
mo punto e'e da aggiungere che 
a Tokio e arrivata la prima del
le quattro flaccole accese il 21 ago-
sto sul monte Olimpo in Grecia 
(le altre arriveranno Uomani e 
venerdl). Davanti ad una folia 
nereggiante di circa un milione 
di persone che affollavano le stra-
de di Tokio nonostante la piog-
gia, il tedoforo ha raggiunto II 
villaggio olimpico ove e stato ac
ceso il tripode che ardera per 
tutta la durata dei giochi. 

La trasmissione inaugurate da 
Tokio via satellite « Syncom III » 
e stata erTettuata tra il Giappone 
e gli USA ed e apparsa nitida 
come i programmi naziouali ma 
vi sono state delle interferenze 
nell'audio. La durata della tra
smissione (avvenuta alle 10 del 
mattino) e stata di tienta tninuti. 

Dall'America hanno parlato il 
presidente Johnson ed il segre-
tario di stato Dean Rusk: dal 
Giappone ha risposto il mirdstro 
degli esteri giapponese. Poi sono 
state trasmesse fa prova genera
te delta cerimonia di apertura 
e gli allenamenti dei nuotatori 

Passiamo ora agli italiani. A 
causa dell'inclemenza del tempo 
(piove. fa freddo. e e'e la neb-
bia) e stata piu intensa l'atti-
vita... diplomatica che quella atle-
tica vera e propria. Cosl in mat-
tinata c'6 stata la visita omaggio 
del ministro della difesa italiano 
Andreotti al monUmento al mi-
lite ignoto giapponese (e'erano 
anche tre gruppi di accademisti 
italiani). 

Successivamente I'ambasciatore 
d'ltalla a Tokio Maurilio Coppini 
ha ofTerto una colazione in «>no-
re del comitato olimpico giappo
nese 

E veniamo agli atleti. I oestisti 
azzurri hanno disputato oggi una 
partitella «in famiglia»: molto 
ridotto 6 stato in particolare I'al-
lenamento di Bertinl il quale £ 
dolorante alia schiena. forse a 
causa dell'umidita. particolarmen-
te sensibile durante la notte. Si 
ritiene. comunque. che non si 
tratti dl cosa grave. 

Da parte loro i pallanotisti han
no giocato una partita di quattro 
tempi di 10 minuti ciascuno con-
tro la RAU. Lo scarso valore dei 
nordafrioani ha permesso agli az
zurri di ottenere un largo suc-
cessa anche senza eccessi\x» im-
pegno. realizzando otto reti e su-
bendone soltanto due (risultati 
parziali 1-0. 3-0. 1-1. 3-1). Nei 
primi due tempi e sceso in arqua 
anche Lonzl il quale e riuscito a 
muovere bene la spalla giocando 
abbastanza disinvoltamente. Que
sta sera i pallanotisti hanno com 
pletato il lavoro giornallero nuo-
tando ed eSTettuando dei palleggi. 

Intanto l'allenatore federate del 
pugili azzurri. Natale Rea. e rien-
trato al villaggio. dall'allenamcn-
to pomeridiano. sereno e sorri-
dente. E' evidente la sua soddi-
sfazione per le condizlonl dei suoi 
ragazzi i quali atanno attraver-
sando un ottimo periodo di forma. 

Da pane sua lo spadista Delnno, 
ha parteclpato alia prova della 
cerimonia lnaugurale del Giochi. 
Delflno. che * stato olimpionico 
nel 1952, nel 1956 e nel I960, e 
stato scelto per portare la ban 
diera italiana. 

I cavalli italiani. giunti ieri se
ra con un aereo speciale. hanno 
sostenuto questa mattina il primo 
allenamento. Cinque cavalli par-
teciperanno al concorso completo 
di equitazione a Karuizawa. .'itta-
dlna a 145 chilometri da Tokio. e 
sei alia gara di salto. 

Nel settore dell'atletica leggera 
i velocisti stamani si sono ripo-
sati. Gli ostacolisti. i lanciatori. 
i maratoneti ed i marciatori si 
sono invece allenati. 

Questa mattina inoltre a Tod a, 
campo delle regate situato fuori 
citta. anche i canottieri hanno 
continuato la preparazione. I gin-
nasti. da parte loro sono entrati 
in palestra per la prima volta do
po il loro arrivo a Tokio, alle-
nandosi dalle 17 alle 20.30 nella 
palestra della nniversita dl Ninon. 
present! gli allievi della acuola 
ginnastica locale. Tutti i ginna-
sti sono apparsi in ottime condi-
zioni. nonostante lo scarso am-
bientamento. Menichelli. come suo 
solito, ha sbalordito negli esercizi 
a corpo libero ed I present! non 
hanno mancato di apptaudirlo a 
lungo. Applausi sono stat* rivolti 
anche a Carminucci. Impecc^bile 
negli esercizi sulle parallele. • 

Stamani tutti i ciclisti ai sono 
allenati su strada, mentre nel po-
meriggio i « pistards • hanno do
vuto limit are ad una meztoretta 
la loro preparazione a causa della 
pioggia. 

Hiro Nagasii 

I belgi riescono ad accorciare le distanze in extremis (2-1) 

II Bologna supera I'Anderlecht 
(ma si dovra giocare la "bella,,) 
BOLOGNA: Negri; Furlanls, 

Pavlnato; Tumburus, Janlch, Fo-
gll: Peranl, Bulgarelli, Nielsen, 
Ilaller, Pascutti. 

ANOERLECHT: Trappenlers; 
Heylens, Cornells; Hanon, Ver-
blest, Plaskle; Stockman, Jurlon, 
Deviiendt. Van Hlmst, Puis. 

ARBITRO: Horvath (Ungherla). 
RETI: nella rlpresa Pascutti 

(B) al 12', Nielsen (B) al 30' e 
Stockman (A) al 43'. 

NOTE: splendlda giornata, cal-
da e smagliante dl colori. Ot
timo II terreno dl giuoco. Tri-
pudio dl bandlere rosse e bleu; 
Isolatl, tre gruppi di appasslonati 
dell'Anderlecht con vessllll bian-
chi e viola. Incident! ? Tanti, che 
non basterebbe una colonna dl 
giornale per eleitcarl! tutti. II piu 
toccato e stato Hanon (incrina-
tura dl una costola). colplto da 
una ginocchlata di Nielsen al 18' 
del prlmo tempo. Spettatori: 
35.000, di cui 33.791 pagantl, per 
un Incasso dl 68 mlllonl e 223.000 
lire. • • 

Dal nostro inviato 
BOLOGNA, 7 

L'appuntamento e a Barcel
lona, fra sette giorni. Perchh e 
vero che il Bologna ha vinto. 
E, perd, non e riuscito a supe
rare completamente Vostacolo. 

I'Anderlecht. Zero a uno a Bru-
xelles, e due a uno a Bologna. 
II conto, dunque, e pari: due 
a due. 

Com'e che il Bologna s'e la-
sciato mtrappolare? 

Questa e una storia lunga, 
compUcata, e — gia Vavete ca
pita, no? — tutt'altro che bella. 
E' accaduto, tn/atti. che il Bo
logna era riuscito, si, a guada-
gnare il vantaggio decisivo. ad 
un quarto d'ora dal termine 
della gara: quindl, ha sciupato 
tre palle-goal. E I'Anderlecht 
non s'e arreso. non plfel'ha 
perdonata. 

Quasi alio scader d Î tempo. 
infatti, e riuscito a ridurre .il 
margine, ed ha guadagnato il 
diritto di disputare appunto, lo 
sparegglo. Ecco: il Bologna e'e 
rimasto come il bimbo che ha 
gia il regalo di Natale in mono, 
e all'improvviso gli vien tolto. 

Delusione? Pegglo: rabbia! E 
non solo per il risultato che, 
ha tradito i campiont d'Jtalfa, 
protagonisti — nella fase cen-
trale della ripresa — di un 
giuoco superbo e splendido, 
entusiasmante. Irrita il ricordo 

In volata 

Zilioli vince 
a Peccioli 

PECCIOLI, 7 
Con uno scatto improvviso, 

sulla salita di Peccioli, negli 
ultimi mille metri di gara, il 
blanconero della «Carpano -
Italo Zilioli ha risolto in suo 
favore la volata a dieci che ha 
concluso la XIII edizione della 
Coppa Gino Sabatini, svoltasi 
oggi sulle strade del Pisano e 
del Volterrano, quasi in prepa
razione al Giro della Lombar-
dia. 

Erano present! — salvo qual-
che rara eccezione — tutti i 
migliori professionisti. La cor-
sa — un anello iniziale da ri-
petersi due volte e quindi un 
largo giro di circa 100 chilo
metri con punta masslma a 
Volterra — non si puo dire sia 
stata brillante nella prima par
te. tutt'altro. 

E' vissuta di sporadic! allun-
ghi tentati di volta in volta da 
gregari e capitani. ma senza 
convinzione. Si e andati avanti 
cosl per circa 200 chilometri, 
poi, nel finale, la gara si e ani 
niata ed a venti chilometri dal 
l'arrivo e entrata nella fase cru 
da le con l'allungo dl cui sono 
stati iniziatori Bitossi, Battistinl 
e Balmamion, sulle ruote dei 
quali si sono subito gettati Zi
lioli. Zancanaro. Ferretti. Lenzi. 
Aldo Moser, Gentina e Fanti 
nato. Sorpresi in mezzo al grup 
po Bariviera, Cribiori. Conterno 
e gli altri si ponevano al l ln 
seguimento dei fuggitivi quando 
ormai non Cera piu tempo e 
cosl la pattuglia dei dieci si 
awiava a disputare in volata la 
prima mone'a. 

Ai mille metri. sulla salita 
che porta a Peccioli. Zilioli 
scattava e guadagnava qualche 
metro, tanti che gli permette-
vano di resistere al veemente 
ritorno di Battistinl e Bitossi 
che dovevano contentarsi delle 
piazze d'onore. Fantinato si 
staccava dalla pattuglia proprio 
nelllnfuocata volata e gitmge\-a 
al traguardo con 30" di ritardo 
II gruppo. che faceva registrare 
un ritardo di 1*15" su Zilioli. 
era regolato da Bariviera. 

Ottima - I'organizzazione di 
questa corsa che, purtroppo. 
secondo un uso che sembra 
ormai comune. si e animata 
soltanto nella fase finale, vi-
vendo quasi sempre di -sgrnp-
pate* sin troppo chiaramente 
destinate fin dalllnizio a rima-
nere soltanto inutili scossonl 

L'ordine d'arrivo 
1) Italo Zilioli rcarpaao) che 

comnpie i 230 km. In ore g e l * 
alia media di km. 3*,«lz; X) Gra-
zlano Battistinl (Ibac) s.t.;; 3) 
Franco Bitossi (Springo!l-r«cln): 
i) Giorgio Zancanaro (Carpano); 
5) Giancarlo FerretU (Legnano): 
f) Balmamion; 1) Lenzl; «) Mo
ser; f) GenUna, tvUt col tempo 
del vineltore; It) Fantinato a 
3C; 11) Barrdera a n r ; ! « Cri
biori: IX) Conterno; U) Flfferl; 
15) Colombo; 1C) Fallarinl; 19) 
Nrgro; IS) Vlgna; 19) Azzlnl; 
M) cornalc 

<t Sugar » Ramos 

lascia la boxe 
CITTA' DEL MESSICO. 7-

II pugile messicano « Sugar» 
Ramos, ex campione del mondo 
dei pes! piuma. ha annunciata 
oggi di avere intenzione di riti-
rars. dallo sport attivo. Ramos 
il 26 settembre scorso ha pe*"-
duto il titolo mondiale ad opera 
del messicano Vivente Saldivar. 
< Sugar » Ramos ha dichiarato di 
aver pensato in un primo tempo 
di cambiare categoria salendo tra 
i c leggeri » pe1" tentare d! con-
qulstare !l titolo mondiale de-
tenuto dal portorlcano Carlos 
Ortiz, ma ha aggiunto di aver 
meglio riflettuto e di aver deciso 
di ritirarsi deflnitivamentc dal 
pugilato. 

della prima parte della gara, 
con il Bologna che non riusci-
va a svincolarsi dalla morsa 
della paura. Chlusa, cruda e 
arcigna, la pattuglia rossa e 
blu s'e lasciata irretire dal-
I'Anderlecht, che — natural-
mente, pur non rinserrandosi 
nella propria meta campo (e il 
4-2-4, no?) — cercava di non su-
bir danni e di innervosire i ri-
vali: e e'e riuscito, perfettamen-
te, tanto che, ad un certo pun-
to, U foot-ball s'e trasformato 
il rugby, boxe, cacht e not cl 
apprestavamo a divenire cro-
nisti di fatti di sangue. Uno 
scandalo! Qualcosa che passa 
I'immaginazione. 

— Milan-Torino? 
— Rose e fiori, al confronto 

— cl ha detto Fabbrt. spettafo-
re Id e qui. 

Gli interventl uiolenfi. malt-
gni e cattivi, erano cominciati 
stibito: e, al IS' Hanon accusa-
va Vincrinatura d'una costola. 
Tuttavia, la scintilla, che ha 
minacciato di dar fuoco alio 
stadio. c scoccata al 34', quando 
Van Himst ha mollato un pu-
gno a Fogli. Immediata, fulmi-
nante e venuta la reazione di 
Pascutti. su Van Himst — s'in-
tende. 

Presto, la rissa e diuenuta 
pressoche- generale. E Varbitro? 
Ah. il signor Horvath. E' un 
uomo piccolo, e non dev'essere 
davvero coraggioso. O forse 
non e abituato a veder spetta-
coli tanto brutti e tristi, al suo 
paese. Fatto sta che non e in-
tervenuto. Cioe. Non ha espul-
so nessuno, e gli eroi del pal
lone hanno continuato a pic-
chiarsi. come si vede al cinema 
nei film western, fino all'inter-
vallo. 

Chissa ch'e successo poi, ne
gli spogliatoi. Bromuro. anziche 
amine psicotoniche? E. comun
que, meno male. L'armistizlo ha 
permesso la prosecuzione di 
una competizione sulla quale, 
ormai. pesavano seri dubbi. E 
il Bologna — tfisciplinafo. or-
ganizzaio, meravigliosamente 
disteso — ha potuto imporrc la 
sua superiority tecnica e tatti-
ca. anche agonistica, tanto me
glio se I'Anderlecht, pur prati-
camente privo di Hanon. s'e di-
mostrato una compaglne abile 
in tutti i sensi, nei momenti 
critlci e in quelli lieti. come 
nelle fasi drammatiche. in dife
sa e all'attacco. 

II modulo di Sinibaldi e buo-
no, valido. Tuttavia, per noi, e 
mancato Van Himst. conosciu-
to qual migliore elemento del 
complesso. I nervi gli sono sal
tan? Pud darsi. Sicuro e che 
se il Bologna e riuscito a venir 
fuori, in bellezza, molto meri
to e di Tumburus, Fogli. Bul
garelli c specialmente di Fur-
lanis. il migliore, in senso as-
soluto. 

E da lui. Furlanis. e partita 
Vazione del primo goal del Bo

logna: era il 12'. Discesa. e 
lancio perfetto a Holler. La 
respinta di Cornells ribattewa 
su Perani, che, pronto e bene, 
lanciava Pascutti. Un guizzo, e 
un salto: con un colpo di testa 
magnifico, Pascutti batteva 
Trappenieres mandando la pal-
la sull'interno di un palo. 

Pari 0 patta con Bruxelles, 
allora. E tutto all'improvviso, 
per il Bologna sapeva di sogno 
e di febbre. Con un intellipen-
te e furbo controllo. capitan Pa-
vinato e i suoi insistevano. 
avanzavano, pungevano e, al 
30', di nuovo ferivano. II se
condo goal era un autentico 
gioiello d'arte calcistica: Tum

burus a Pascutti e Pascutti a 
Nielsen: un tocco dclizioso del 
centrattacco (una girata, una 

mezza rovesciata) c Trapp#-
niers rimaneva di pietra. 

Decisa? 
Pareva di si. II Bologna sciu-

pava una palla-goal con Holier 
e due palle-goal con Perani. 
in/inc, si stringeva, in attesa 
del fischio d\ liberazione. E, in
vece, patatrac! Al 43', Tumbu
rus sbaolfawa un facile rinuso. 
Puis raccoglieva ed effettuava 
un cross a Stockman: tiro, leo-
pera deviazione di Janich, « 
Negri si tuffava inutilmentc. 
Due a uno. Esatto: si tratta di 
una vittoria amara. 

Ed ora la speranza si chiama 
Barcellona. 

Auaurt e buona fortuna, Bo
logna! 

Attilio Camoriano 

Nel recupero di serie A 

L'lnter batte 
il Messina (3-1) 

INTER: Sarti; Malatrasl. Fac-
chetti; Della Giovanna, Guarne-
ri, Plcchl; Jalr, Mazzola, Mlla-
nl, Corso, Domenghlnl. 

MESSINA: Baroncinl; Garbu-
plla. Stucchl; Cleric I, Ghelfl, 
Landrl; Bagatti, BenatU, Morel-
II, Giola. Brambilla. • 

ARBITRO: Dl Tonno. 
MARCATORI: Nel primo tem

po, al 20' Jalr; nrlla rlpresa al 
V Morrill, al 15' Domenghlnl, al 
31" Corso. 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 7. 

II 3-1 suona un po* troppo se-
vero per il Messina e premia 
eccessivamente i meriti del 
l'lnter attuale. Ai nerazzurri 
non sono mancate le attenuanti 
(all'assenza di Suarsz si e ag 
giunto i'infortunio che dopo 
pochi minuti ha colpito Picchi, 
scombussolando tutta la retro-
guardia). ma il loro gioco e 
stato per lunghi tratti cosl len
to, prolisso e confusionario da 
ingenerare molti dubbi sulla 
salute della squadra. 

Mazzola. ad esempio, ha ri . 
presentato quelle scorie che fi-
niscono con l'awilire il suo 
ben noto bagaglio tecnico. per-
dendosi in - dribblings » velleu 
tari e di nessun profitto. Do-
menghini. chiamato a presidia-
re il centro-campo. ha fatto un 

L'incontro fra i due italiani il 14 novembre 

Per Mazzinghi-Visintin 

De Souza protesta al WBC 
L'infortunio al calcagno sinistro 

occorso a Benvenuti ha costret-
to De Souza a - prolungare - gli 
allenamenti. L'abbiamo trovato 
ieri nella palestra del - Flami-
nio - impegnato ai rituali eser
cizi al puching-ball. al sacro e 
alio specchio. Poi. Abrao e en-
trato nel ring e per nove riprese 
si e scazzottato con alcuni dilet
tanti rivelando un'ottima forma 
e grande velocita sulle gambe. 
suite braccia e sul tronco Soprat. 
tutto del brasiliano ha impressio-
nato l'allungo. la precisione e 
la potenza dei col pi. la varieta 
dei temi e la guardia ermetica. 
la Iucidita delle azioni e la fre-
schezza del nsico Insomma De 
Souza a nostro p&rere ha tutti i 
numeri per impegnare a fondo 
Benvenuti. Pronostico aperto. al
lora. per il match di venerdl 
notte? A sentlre il signor Katze-
nelson. manager di De Souza e 
del campione del mondo dei 
• gallo > Eder Jofre. al. pronosti
co aperto. * Abrao — ci ha det-
tQ if signor Katzmelson — t 
un pmgxl* molto inttlhgent* e 
picchia duro con entrambi le 
mani e da ogni posizione. Molti 
pugili totto i tuoi colpi tono 
ftniti al tappeto. II no record 4 
ottimo: due sole scon/ltt*, una 
delle qvali per wqualiflca e faltm 
ai puntt comeguenza del fatto 
che Abrao ritornava tul ring do
po unm breve parentett dovutm 

a malattia e non era molto pre-
parato. Forte i ttalo un errore 
farlo combattere in quelle condi-
ztoni. 

— Cosa pensa del match con-
tro Benvenuti e deirannuncio 
che il 14 novembre Mazzinghi 
mettera in palio il titolo contro 
Visintir. 

— Non ho avuto occasione — ci 

ottimo combaflente, * motto ag-
gresmvo ma ha anche d*i dtfetti 
£• lento tulle gambe e la sua 
guardia non e un gran che. Da 
Montano, per esempio, malgrado 
fosse nettomente tvperiore, Maz
zinghi ti i lamciato cot pi re ptu 
di nno volta. Montano non po»-
ttede mclta potenza nei suoi pu

na lasciato QJII e pertanto non 
>.. ri»w.f>« «^ni,imi>nt» fcfatr/»n#'i. alcun tegno su Mazzinghi, ma De 
£?„m p°!J K 3 « m ^ * L £ l S r [ ] Souza non * Montano. Volete un son 
pugile italiano ma ne ho sentito 
parterre molto bene. Mi e ttato 
perd anche detto che e il clasrico 
pugile dt COJO e che le giune e 
gli arbitri italiani lo hanno molto 
in simpatta e non dttdegnano di 
aiutarlo quando e tn diffleolta 
come e accaduto quando lo m m 
K. D. Guttierrez. Io mi auguro 
che venerdl non ti danneggt an
che De Souza. Per quanto nguar. 
da Mazzinghi, tengo a precitare 
che De Souza e !c challanger del 
campione del mondo. Coti appe-
na ho appreso che Mazzinghi 
mettera m polio C titolo con vi-
tintin o -Benvenuti ho tnmato un 
feleoTomma al WM.C. ricordando 
gli accordi pretx a tuo tempo. II 
protrtmo awersano d«I campione 
del mondo sard senza dubbto De 
Souza: 

n signor Katzenelson sabato 
notte ha assistito a Geneva al-
I'incontro tra Mazzinghi e Tony 
Montano e comrnentando il match 
ci ha detto: Mazzinghi « an 

pronostico sul match Mazzinghi 
De Souza T Eccolo: Vincera Abrao 
per K O. 

Ringraziato it signor Katzenel-
sen rivolgiamo due domande a 
De Souza che intanto ha flnito 
gli allenamenti. Crede che il rin-
vio dell'incontro ineidera sul suo 
rendimento ? So, Mi sento mol
to bene — ci ha risposto il pu
gile — e credo di aver raggiunto 
un'ottima forma. 

— Quale e il suo pronostico 
per il match di venerdl ? 

Faro del tutto per finite il 
mio awersario prima del limile 
e pen*o proprio che ci riuscird. 

Benvenuti e ora awertito: De 
Souza vuole la vlttoria clamoro-
sa. La conquistera ? La risposta 
spetta a Nino. A not non rest* 
che augurare ad entrambi buona 
fortuna e a nol steaal di poter 
assistere alia vittoria del piu 
bravo. 

.'. Franco Scotfoni 

gran correre e . basta contri-
buendo a rendere ancora piu 
lablli i collegamenti. Lo stesso 
Corso, volendo evidentemente 
strafare. ha esagerato in indi. 
vidualismi deleteri e solo nella 
ripresa ha capito come deve 
comportarsi un regista. Si ca
pisce, che, dal momento in cui 
Corso si e risolto a giocare per 
la squadra anziche per la pla-
tea. il Messina ha flnito per 
inchinarsi alia cJasse superiore 
dell'Inter e ad accettare una 
sconfltta, giusta come tale ma 
— ripetiamo — eccessiva nelle 
sue dimension!. 

Questo Messina ha fatto una 
ottima figura a San Siro. rive-
landosi squadra armoniosa, ben 
equilibrata e portata a svilup-
pare un gioco ragionato in cui 
nulla era affldato al caso. Ben 
coperti in difesa. senza quelle 
barricate che awil iscono lo 
spettacolo. i Sicilian! hanno cer-
cato, riuscendovi, di formare 
una barriera mobile a centro-
campo grazie a - sorprendenti 
doti di palleggio e di smarca-
mento Agendo in profondita 
con due punte stabili — Bagatti 
e Brambilla — e con Morelli a 
risuccbiare Guarneri sul cen . 
tro campo. il Messina e riu
scito a costruire ampi corridoi 
verso Sarti, facilitato anche dal 
disorientamento difensivo del
l'Inter dopo l'infortunio a Pic
chi. Buon per i milanesi che lo 
esordio stagionale di Dellagio-
vanna k stato eccellente, che 
Malatrasl ba fatto in pieno il 
suo dovere (anche come *« li
bero-) e che Facchetti al e 
mantenuto su un digrdtoso 
-«Standard •». 

In artacco. l'lnter e vissuta 
nel primo tempo sul duro la
voro di sfondamento di Milan! 
e sui follt - slalom» di Jair. 
apparso. se non altro, pieno dl 
volonta e di slancio. Ne sono 
scaturiti 45' melensi e vuoti, 
rawivati solo dagli spunti dei 
Messina e dal gol di Jair al 20' 

Nella ripresa i simpatiei s i -
ciliani riuscivano subito a pa-
reggiare e la gara — con l'ln
ter ridotta in 10 — comlnciava 
ad assumere una brutta piega 
per H.H^ tanto piu che Bagatti. 
Morelli e Brambilla avevano 
preso a sgusciare da ogni parte. 
ben serviti dai manovrieri 
Gioia, Benatti e Clerici, ma, 
proprio nel suo momento piu 
topico, l'lnter aveva un guizzo 
che le consentiva. con il discus-
so Domenghini. di ripassare in 
testa. • 

n - goal, ottenuio nnalmente 
con un'azione semplice e sbri-
gativa, demoralizzava visibil-
mente i messlnesi e, di converso 
ringalJuzziva i nerazzurri, Cor
so montava in cattedra e pre. 
sto la scena mutava: veniva la 
terza rete (stupenda azione e 
perfetta condusione) e veniva-
no gli applausi a cancellare la 
impresarione non certo entu
siasmante suscitata sin .11 dalla 
squadra 

Insomma. 1 due punti anche 
stavolta son flnlti nella scareella 
nerazzurra. ma si artende sem
pre un gioco all'altezza dei 
campioni mondial!. I rientri dl 
Suarez e Burghich non manche-
ranno di affrettare Io svfluppo 
positivo dell'Inter 

RodoKo Pagnifii 
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rassegna 
internazionale 

II caso 
Ciombe 

II a caso Ciombe » non 6 dl-
ventato il a ca»o dells confe-
renza del Cairo» come da 
piii parti si sperava e come 
lo ilesso Ciombe aveva fatlo 
di tulto per farlo diventare. 
La Conference proseguc Iran-
quillamente i suoi lavori man-
Ire il primo ministro congole-
so non puo fare altro che se-
guirli attraverao la televitione 

I in allesa d i ' poter ripartire 
[per il proprio paese. Imponen-
.do la sua presenza al Cairo, 
[dove non era stato invhato e 
| nonoslante ' il cortese rifiuto 
i opposto alia sua richiesta di 
i parlecipare ai lavori della Con-
• ferenza, il ditlatore Congolese 
1 si e rivelalo, . ollrelutto, un 
! pessimo politico. Egli era si-
euro, infatli, di riuscire a po-
larizzare atlorno alia sua per-

i sona I'intercsso dei giornalisti 
| e degli osservatori present! nel-
la capitate egiziana. Cos! non 
e stato, invece. Dopo le noli-
rie relative al suo rocambole-

isco arrivo al Cairo, Moise 
1 Ciombe e stato lasdato solo 
con la sua squallida vicenda. 
£ quando ha tentato di fare 
lo voce grossa, ordinando il 
blocco delle atnbasciale egizia
na e algerina a Leopoldville, 
le autorita del Cairo non ban-
no esitnlo ti riserbargli In stes- ' 
so trattnmento. 

Si puo discutere finche si 
vuole su questo ultimo aspet-
to della questione. E' certo, 
pero, che Ciombe ha avuto il 
torto di far male i suoi cal-
coli, quando ha creduto di po
ter imporre la propria volon
ta a ana serie di capi di Stato 
e di govemo di cui il meno 
che si possa dire e che han-
no le carte in regola. II risul-
tato di tutto questo e stato 
politicamente disastroso , per 
l'ex leader della secessione ka-
tanghese. Partito alia ricerca 
di on prestigio che in patria 
gli e negato, egli ha dovuto 
assoggettarsi alia umiliazione 
di una semi-prigionia alia pe-
riferia della capitale egiziana. 

L'episodio e importante per 
molti versi. Prima di tulto es-
so diraostra che in Africa, e 
in generate nel «lerzo mondoo, 
l'assassinio di Lumumba non e 

•lato ne perdonato ne dimen-
ticato. E poiche, a torto o a 
ragione, il nome di Ciombe e 
legato a quella barbara vicen
da, e nei suoi confront! che 
viene oggi esercilata quel mi-
nimo di a rappresaglia mora
le » necessaria perche nessuno 
dimentichi. Non era facile per 
i leaden dei a non allineati» 
assumere la posizione che han-
no assunlo, di negare, doe, a 
Ciombe un seggio alia Confe-
renza. Proprio per questo, non 
aver ceduto su una questione 
di principio ha costiluito una 
delle prove piu significative 
della volonta della grande 
maggioranza dei paesi a non 
allineati D di respingere le 
suggeslioni del neo-coloniali-
smo. Non a caso, d'altra par
te, l'alteggiamenlo piii fermo 
i) slato assunlo, tra i leaders 
africani, da Ben Bella. Per
che I'Algeria e 11 .' suo grup-
po dirigenle lianno ingaggialo 
una batlaglia a fondo contro il 
neo-colonialismo in Africa. 
a Ciombe — ha detlo giusta-
mente Ben Bella — rappre-
senla lullo cio che la Confe-
renza - dei "non allineati" si 
propone di condannare. Non 
vedo, percio, come ci si pos
sa sedere atlomo alio stesso 
lavolo D. 

II colpo e stato nssai duro 
per il primo ministro di 
Leopoldville. L'opposizione al 
suo regime, infaili, die e for
te anche nella zona da esso 
direllamente conlrollala, trarra 
dalla umiliazione subita da] 
primo minislro nuovo vigore. 
E non 6 dello che proprio in 
conseguenza di come Ciombe 
e slalo Iratlato al Cairo non 
si arrivi finalmenle, nel Con
go, alia costiluzione di quel 
govemo di unita nazionale che 
da piu porli viene sollecilato 
per far uscire il paese dalla 
triste ' condizione < di satellite 
del neo-colonialismo nel cunre 
dell'Afrira. II presidente Ka-
savubu, dal canto suo, ha per-
duto una buona occasione per 
separare la propria responsa-
bilita da quella di Ciombe. II 
che vuol dire, probabilmenle, 
che al momenlo in cui si ar-
rivera alia resa dei conti, i due 
leaders atluali verranno tralla-
ti alio stesso modo. 

a. j . 

USA: quattro settimane al voto 

Johnson affronta 

il prof on Jo Sud 
Fischi goldwaterianj al presidente nella Caro
lina del Nord - Sciocche vanterie del candidato 
repubblicano • Krusciov in un programme tele-

visivo su Kennedy e forse all'ONU 
WASHINGTON, 7. 

TJ presidente Johnson e stato 
flschiato oggi, per la prima vol-
ta nel corso della catnpagna 
elettorale, in uno degli Stati 
meridional! dominati dai razzi-
sti, la Carolina del nord. L'in-
cidente e awenuto al suo ar
rivo all'aeroporto di Raleigh. 
dove era atteso da un gruppo 
di fanatici sostenitori di Gold-
water. I fischi non si sono pe-
rd ripetuti piu tardi, quando 
Johnson ba tenuto nella citta 
il suo comizio. -

La tappa a Raleigh si collo-
ca nella tournee negli Stati del 
sud. nel Dixieland, che Johnson 
ha - intrapreso Ieri. e che lo 
portera domani nell'Indiana e 
neirOhio, venerdl nel Tennessee 
e nella Louisiana, e sabato nel 
Texas, lo Stato di cui il Pre
sidente e cittadino. Domenica 
egli andra in California e vi 
restora lunedl. per toccare in 
seguito Montana e Nevada pri
ma di rientrare a Washington. 
passando probabilmente per lo 
Wyoming e I'ldabo. 

E* questa senza dubbi9 la 
parte piu difficile della cam-
pagna elettorale del candidato 
democratico. 11 quale cerchera 
— a quanto pare — di evitare 
lo scontro sulla questione raz-
ziale. per tenersi piuttosto sul 
terreno degli interessi agricolL 
H giorno delle elezioni e tra 
quattro settimane esatte. e ogni 
voto guadagnato in questo pe-
riodo dovrebbe poi venir fuori 
dalFurna. 

Goldwater del resto, via via 
ebe ai awidna la scadenza. si 
rivela sempre piu incapace di 

' muoverst sul terreno dei fatto*. 

I non-allineati al Cairo 

nuove 
proposte per il Congo 

Ben Bella e Nkrumah riaffermano lalinea 
dello lotto ontimperialista—Discorsi del 
primp ministro indiano Shastri, del Ne

gus, di U Thian e di Osmon 

Svizzora 

Si dimette il capo 
di Stato maggiore 
per i « Mirage » 

BERNA. 7 
La prima fase delTinchiesta 

promossa dal consiglio federate 
in merito aU'affare dei Mtrace, 
gli aerei supersonici francesi 
la cui spesa era stata erronea-
mente preventivata dalla com-
missione militare per l'acquisto 
di materiale bellico, si e con-
clusa con le dimissioni del capo 
di stato maggiore dell'esercito 
svizzero. colonnello Jakob An-
nasohn, e con la sospensione 
del comandante dell'aeronauti-
ca colonnello Etienne Primault. 

L'annuncio e stato dato oggi 
al Consiglio degli Stati (Senato) 
dal presidente della confedera-
zione Ludwig von' Moos. 

Un centinaio di -Mirage- la 
cui spesa era stata prevista in 
ISO miliardl di lire, sarcbbero 

a costare 200 miliardl. 

e incline alle affermazioni da-
morose e alle piu sciocche van. 
terie. In un discorso diffuso ie-
ri dalla televisione. egli ha as-
serito che gli Stati Uniti po-
trebbero rovesciare il regime 
cubano semplicemente fomen-
do agii anticastristi rifugiati piu 
armi e piu danaro di quanto 
gia non glie ne abbiano dato: 
ha sostenuto' inoltre che un 
- blocco totaie • dovrebbe es
se re imposto a Cuba, mentre 
dovrebbe essere formato un go. 
verno • Iantoccio - - cubano in 
esilio •»: questo dovrebbe esse
re «• aiutato a riconquistare ii 
paese •. 

n senato re dell'Arizona ha 
poi. con pari disinvoltura. af-
fermato ' che. " se sara eletto 
presidente. non - pennettera» 
scambi commerciali con 1 UR5S 
•ic con la Cina. E* probabile 
che tanta faciloneria ncn giovi 
a Goldwater. alia distanza. se 
non nella" parte piu sprowe-
duta dell'elettorato: si ha in-
fat'J la sensazione che &.'* altri 
dingenti repubblicani ne sia-
no preoccupati. e tendann o n 
a non lesinargli il loro appog-
gio. per salvare almeno la base 
tradizionale del partito. 

Ad Albany, capitale dello Sta
to di New York. Nelson Rocke
feller ha infatti oggi per la pr-
ma volta affermato d: appog-
g:are U candidato ufficiale del 
partito. con una formula piut
tosto fredda. e intesa — si giu-
dica — soprattutto a coprire 
fino a! giorno delle elezioni 
il reale dissidio che si e aperto 
in seno al Grand Old Party 
(grande veccbio partito) o GOP. 
come di solito viene designato 
il partito repubblicano. 

Ai margine deila campagna 
eIe:torale si segnala oggi una 
inten.*ista televisiva, del Segre-
tano della Difesa McNamara. 
il quale ha detto • che entro 
dieci o vent'anni molti paesi 
potranno essere in posseso di 
armi nucleari: grazie alio svi-
luppo delle relative tecnologie, 
il costo di fabbncazione di que-
ste armi sta decrescendo. e 
mentre attualmente una testata 
- H - costa agli Stati Uniti dal 
mezzo milione al milione di 
dollari. tra qualche tempo tali 
armi potranno costare assai me
no. ed essere quindi alia por-
tata di paesi minori. 

La Columbia Broadcasttng 
Corporation ba reso noto oggi 
che il premier sovjetieo Kru
sciov ha accettato di apparire 
in una registrazione che sara 
inclusa in un programma tele-
visivo dedicato al d*funto pre
sidente Kennedy nell'annlver-
sario dei crimine che gli tolse 
la vita. Krusciov ha rilasciato 
a tal fine una dichiarazione. 
Si considera inoltre probabiie 
che il presidente del Consiglio 
dei Ministri delTURSS parte-
cipi a qualcuna delle sedute 
deDa prossima Assemblea ge
nerate dell'ONU. alia quale in-
terverra probabilmente anche 
il presidente Johnson. , 

Dal noitro inviato 
IL CAIRO, 7. • 

II caso Ciombe ha regi-
strato nuovi clamorosi svi-
luppi, che sottolineano l'iso-
lamento deH'attuale Primo 
ministro Congolese e lo sca-
dimento a mera provocazio-
ne del suo tentativo di tur-
bare la conferenza del Cairo. 
Ciombe e infatti bloccato 
dalla polizia nella residenza 
di Heliopolis; il provvedi-
mento e stato preso in rispo-
sta all'assurdo intervento del
la gendarmeria Congolese 
contro la rappresentanza del
la RAU a Leopoldville. Ciom
be non potra lasciare la RAU 
fino a quando non cessera la 
azione provocatoria contro 
l'ambasciata della RAU. II 
colpo di testa del govemo 
di Leopoldville era awenuto 
inopinatamente la notte scor-
sa. Poche ore prima, i rap-
presentanti della RAU e gli 
inviati della conferenza ave-
vano assicurato • l'indeside-
rato ospite — il quale si pro. 
testava < prigioniero > — che 
gli era consentita plena li-
berta di movimento al Cairo, 
escluso l'accesso alia confe
renza perche « inopportuno>. 

Dopo che Ciombe aveva 
annunciato la sua prossima 
partenza, le sopraggiunte no-
tizie sull'assedio delle amba-
sciate a Leopoldville hanno 
indotto un funzionario della 
RAU a tornare dal capo Con
golese per comunicargli le 
contromisure adottate nei 
suoi confronti. 

La conferenza e rimasta 
unanime nel ritenere inop-
portuna la presenza di Ciom
be; si parla di possibili ten-
tativi di mediazione da par
te della Liberia. . 

I giornalisti si sono recati 
oggi presso la residenza di 
Ciombe ed hanno notato che, 
malgrado il permanere della 
vigilanza della polizia, l'at-
mosfera non sembra dram-
matica. Una piccola folia di 
curiosi sosta davanti all'edi-
ficio. 

La questione del Congo e 
stata nuovamente evecata 
oggi nell'aula della conferen
za dai president! del Ghana, 
Nkrtlmah, e dell'AIgeria, Ben 
Bella, i quali hanno sottoli-
neato come essa rappresenti 
un tipico esempio di attenta-
to imperialista alia pace e 
all'iinita ' africana, contro il 
quale occorre un'energica. a-
zione unitaria del contineri-
te. Nkrumah ha affermato 
che il problema politico del 
Congo condiziona la pace di 
tutto il continente ed ha pro-
posto una soluzione artico-
lata in tre punti: 1) nomina 
di una commissione del-
l'OUA che convochi una con
ferenza di tutti i partiti e 
del governo di Leopoldville; 
2) invio di una forza di pace 
af ricana nel Congo; 3) par
tenza dei mercenari. 

II presidente del Ghana ha 
poi affermato — entrando 
nel tema della Conferenza — 
che le iniziative dei c non 
allineati > sono nate dalla ri-
volta e che la risposta alia 
sflda dell'« odioso e repellen-
te sistema imperialista > e 
percio il primo compito della 
conferenza in corso. Nkru
mah ha sollecitato lo svilup-
po dell'azione dell'ONU per 
I'indipendenza delle colonie, 
la sistemazione dei confini, 
e ha detto ~ che I'imita del 
continente africano e un con-
tribufo essenziale alia pace 
Sul piano internazionale egli! 
ha assegnato la priorita ai' 
problemi suscettibili di sca-
tenare una guerra, come 
quello della Germania, per 
il quale i due Stati tedeschi 
dovrebbero cercare insieme 
una soluzione; la liquidazio-
ne delle guerre locali nella 
Asia del sud-est, la riforma 
dell'ONU con rammissione 
della Cina, I' eliminazione 
della minaccia nucleare; i 
problemi connessi del disar-
mo e dello sviluppo econo-
mico.. . • 

Ben Bella, che ha pronun-
ciato il piu importante in

tervento della giornata, si e 
schierato decisamente fra 
sostenitori di unb sviluppo 
nuovo e rivoluzionario della 
politica del hon-alHneam'ento 
dopo Belgrado. Egli ha esor 
dito sottolineando la frater-
nita d'armi fra I'Algeria e la 
RAU, la forza determinante 
dei movimenti nazionali, il 
fatto nuovo costituito dalla 
voce unitaria crre si- e levata 
a Ginevra per la soluzione 
dei problemi dello sviluppo. 
II non-allineamento non e — 
egli ha detto — una politics 
di acrobazie, ma una lotta 
conseguente contro la doml-
nazione. ET . necessaria una 
pace che non sia una falsa 
pace. La vera pace e indivi 
sibile, e passa per la sconfitta 
deUMmperialismo in tutte le 
sue forme. Ben Bella ha solle

citato un'azione per la libe-
razione del Mozambico, del-
TAngola e degli altri popo-
li oppressi; la liquidazione 
nel Congo degli intrighi e nel 
Sud Africa del razzismo. An 
che il problema palestinese 
presenta aspetti analoghi, ma 
richiede una soluzione poli-
tica. 

Ben Bella ha poi afferma
to che la coesistenza pacifl-
ca e necessaria non solo fra 
le grandi potenze ma anche 
fra grandi e piccole. Il bru-
tale intervento nel Vietnam 
di un imperialismo avvontu-
riero, il blocco di Cuba, i 
complottj del Congo, la crisi 
di Cipro devono finire. e de-
ve essere imposto il rispet-
to dei diritti dei popoli. La 
ediflcazione economica — ha 
proseguito il Presidente al-
gerino — richiede l'azione 
internazionale e la coopera-
zione basata sulla coscienza, 
nella maggioranza degli Sta
ti, della necessita del nuovo 
equilibrio propost'o alia con
ferenza economica dai non-
allineati. Ben Bella ha inline 
toccato anche il problema 
del disarmo, della liquida
zione delle basi a Guantana-
mo e a Cipro, e della « de-
mocratizzazione > " dell'ONU. 

Atteso era l'esordio del 
Primo ministro indiano Sha
stri. E* stato un esordio sc'al-
bo, denso di richiami for-
mali a Nehru, con un'inter-
pretazione passiva del non 
allineamento. Egli ha tratta-
to, come problemi premi-
nenti, del disarmo e della so
luzione delle dispute terri
torial!, ha proposto di invia-
re una missione a - Pechino 
per in vita re la Cina a desi-
stere dagli esperimenti ato
mic! ; ha sostenuto la neces
sita della flne delle domina-
zioni straniere per l'accele-
ramento dello sviluppo del
la cooperazione, ha espresso 
un generico appoggio al pro
gramma dell'ONU per la pa-
la pace e lo sviluppo, ha so
stenuto Taffrancamento de: 
paesi ancora sottoposti a re
gime coloniale e il boicol-
taggio del Sudafrica razzlsta. 

Moderato e stato il discor-
so dell'imperatore d'Et!opia. 
Il negus Haile Selassie ha 
sottolineato la necessita . di 
mantenere la politica dl non-
allineamento, di ricercare le 
soluzioni alle question; dif-
ficili per la difesa della pa
ce e del progresso. di evi
tare un conflitto fra paesi 
ricchi e paesi poveri. 

I] discorso d e r birmano 
U Thian e stato improntato 
a cautela nel giudizio sulla 
situazione mondiale. Egli ha 
detto che le grandi potenze 
non sono certo decise a rag-
giungere sistemazioni oacifi-
che. E* necessario consolidj-
re gli accord! esistenti fa-
cendo appello a tutti i - go-
verni perche firmino il trat-
tato di Mosca per il bando 
nucleare e perche si impe-
gnino a ricercare paciMca-
mente la soluzione dei con-
flitti locali. Da segnalare in-
fine l'intervento del Primo 
ministro somalo Osman. il 
quale ha fra l'altro rivendi-
cato la fine del dominio co
loniale sulla Somalia fran-
cese, i cui problemi — ha 
detto — non sono diversi da 
quelli dell'Angola e del Sud-
Africa. 

Ennio Polito 

Salisbury 
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Sud America 

De Gaulle 

ai Asuncion 
29 iierili 
If Cordobo 

Terrore razzista 

nel Sud-Rhodesia 
Lo citta negro di Harara devastate dai 

poliziotfi — Mille arresti 

SALISBURY. 7 
La situazione nella Rhode

sia del Sud va pericolosamen-
te aggravandosi ogni giorno. 
In seguiti) alle poderose ma-
nifestazioni negre dei giorni 
scorsi, il governo razzista bian
co di Ian Smith ha decretato 
lo stato d'assedio nel piu po-
poloso centro negro ai mar
gin! della capitale, Harare, che 
e abitato da oltre 70.000 afri
cani. La citta e messa a sacco 
dalla polizia razzista. 

Le prime informazioni par-
lano di 1.000 negri gia arre-
stati e . chiusi nei campi di 
concentramento. La polizia si 
abbandona a violenze di ogni 
genere. D'altra parte la ten-
sione fra la popolazione negra 
non soltanto nella cintura afri-
cana della capitale. ma in tut
to il paese. e acutissima. Le 
organizzazioni africane potreb-
bero da un momento all'altro 
chiamare i lavoratori negri al
ia lotta .'per debellare il go
verno bianco. \ • •, ••• 

Com'& noto. in Rhodesia una 
minoranza di circa 227 mila 
bianchi opprime, con un regi
me senza scrupoli che ormai 
non ha nulla da invidiare nem-
meno alia repubblica fascists 
del Sud Africa, oltre tre mi-
lioni di negri. Perfino a Lon-
dra, essendo la Rhodesia del 
Sud ' membro del. Common
wealth, si e molto preoccupati 
della situazione sud-rhodesia-
na: piu volte con conferenze e 
incontri si e cercato di dare 

alia crisi del paese uno sboc-
co «moderato" con fini neo-
colonialisti, cioe ammettendo i 
negri, tramite alcune loro or
ganizzazioni, alia pnrtecipa-
zione al potere. 

La minorunzu biancu si e 
opposta anche a questi sugge 
rimenti, tanto che si parla con 
sempre maggiore insistenza di 
una probabile dichiarazione 
del governo razzista di Ian 
Smith di uscita dal Common 
wealth e della proclamazione 
della «repubblica indipenden-
te» che sarebbe anche for 
malmente una copia del Sud 
Africa di Verwoerd. Quali 
conseguenze un gesto del ge 
nere avrebbe presso la popo
lazione negra non e possibile 
dire. Attualmente. i maggiori 
leaders africani o sono stati 
assassinati o sono incarcerati o 
confinati — come il maggiore 
dirigente negro, Josua N'Komo 
— in zone malsane delle pa-
ludi o della foresta. • 

Le diraostrazioni che hanno 
dato pretesto alia polizia raz
zista di scatenare le repres
sion! di cui oggi si hanno le 
notizie drammatiche che ab-
biamo riferito. sono quelle de
gli africani della capitale e dei 
sobborghi operai contro la 
messa fuori legge di tutte 
le organizzazioni nazionaliste 
negre. 

Lo stato di emergenza a Ha
rare, secondo le decision! di 
Ian Smith, dovrebbe durare 
tre mesi. 

Berlino democratica 

Sfilata di 
- i * .3 

350.000 per il 
XV della ROT 

. ' BUENt)S AIRES, 7 
- Ventinove feriti, dl cui otto da 
proiettUe e tre che versano in 
perfcolo di vita, costituiscono il 
bilancio dei gravi incident! oc-
corsi ieri a Cordoba, durante la 
visita di De Gaulle, cbe succes-
sivamente ha lasciato l'Argenti-
na giungendo ad Asuncion, ca
pitale del Paraguay. . 

Gli incident! di Cordoba han
no avuto occasione, come e no
to,' da una manifestazione' pero-
nista, particolarmente calorosa. 
organizzata con -il pretesto di 
salutare De Gaulle, e che le for-
ze di polizia hanno represso con 
estrcma violenza, facendo uso 
delle armi. di candelotti la-
crtmogeni e di can! polixiolto. 
Successivamente trentaeinque 
sindaealisti sono stati arrestati 

De Gaulle e giunto ieri sera 
ad Asuncion, accolto dal Presi
dente del Paraguay Stroessner. 

Dal noitro corrispondente 
BERLINO, 7. 

Una grande sfilata di po-
polo alia quale hanno preso 
parte 350.000 persone e uno 
spettacolo di fuochi aTtificia-
li hanno aperto stamane e 
concluso stasera, a Berlino 
democratica, i festeggiamen-
ti per il 15. anniversario del
la jondazione della Repub
blica democratica tedesca. 
Per tutto U pomeriggio e la 
serata la gente si e dispersa 
in centinaia di locali pubbli-
ci e all'aperto per partecipa-
re a manifestazioni sportive 
e culturali. a spettacoli e te
ste danzanti. Un ricevimento 
e stato ojjerto questa sera 
agli ospiti stranieri, al Cor-
po diplomatico e alle mag
giori autorita del Partito e 
del governo dal presidente 
del Consiglio di Stato compa-
gno Walter Ulbricht. 

La manifestazione popola-
re si e aperta questa mat-
tina alle 9 precise sulla Marx-
Engels Platz rigurgitante di 
bandiere. Sul palco d'onore 
avevano preso posto Walter 
Ulbricht, il primo ministro 
Willy Stoph, i membri del 
VUfficio politico della SED 
e le piu importanft delega 
zioni straniere; nelle trtbu 
ne laterali, centinaia di ospi 
ti provenienti da paesi di tut
ti i continenti. 

Ventuno salve di cannone 
hanno dato il via alia parata 
militare che e durata 45 mi 
nuti e che e stata una dimo-
slrazione delVefficienza e del
la preparazione delle forze 
armate della giovane repub
blica. Particolare interesse ha 
suscitato il reparto che ha 
chiusola sfilata. dotato dt 
missili per obbiettivi di
versi. . : ., 

ST seguifa quindi ia sfila
ta popolare che si e protrat-
ta sino a quasi le due del po-
meriggio. Si k trattato in 
pratica di una vera e pro
pria rassegna delle forze po-
liiiche, ec&nomiche, cultura-
Ii e sportive di questo staro 
che 15 anni fa sorse con Vob 
biettivo di contrastare il 
passo alle forze revansciste 
annidatest nella Germania 
occidental e di offrire a tut 
to il popolo tedesco una pro-
spettita di pace e di pro
gresso in una societd socia-
lista. . . . 

KOfTtOfO l i l v v l v * ! f 

Tass 

i 

«Restaurare 

i l Reich 

\ I'ossessione 

di Erhard» 
MOSCA, 7 

La TASS ha severamente com-
mentato stasera le dichiarazio-
ni fatte ieri dal cancel Here 
Erhard il quale, in una con 
ferenza stampa a Berlino ovest. 
aveva sostenuto la validita dei 
confini del terzo Reich del 1937 
ed aveva ribadito il proposito 
di Bonn di vara re la forza ato-
mica multilaterale della NATO 
anche. solo con gli-USA se gli 
altri atlantici continuano ad esi-
tare. La TASS dice fra l'altro 
••Erhard e chiaramente osses-
sionato daU'tdoa di restaurare 
il Reich tedesco. Non e'e stato 
discorso pronunciato negli ul-
timi mesi da Erhard nel quale 
non si colgano indicazioni della 
sua volonta di cambiare la car
ta d'Europa. quale e uscita dal
la seconda guerra mondiale. E 
cid nonostante egli sappia be-
nissimo che queste frontiere so
no definitive e che qualsiasi 
tentativo di mutarle avrebbe 
conseguenze molto gravi». 

A proposito della forza mul
tilaterale della NATO il com-
mentatore . della TASS scrive 
che «il capo del. govemo di 
Bonn ha confermato qualcosa 
che era gia chiaro da molto 
tempo ,e cioe che il discorso 
sulla forza multilaterale e una 
cortina fumogena per nascon-
dere la collusione tra gli Stati 
Uniti e • la Germania federale, 
che darebbe alia Bundeswehr 
la possibilita di accedere alle 
armi di distruzione di massa-

La TASS. dopo aver conte 
stato a Erhard la sua pretesa 
di parlare a nome delllntero 
popolo tedesco, scrive che «su-
scita indignazione» il fatto che 
il cancelliere -abbia ritenuto 
opportuno usare per i suoi di
scorsi bellicosi il territorio di 
Berlino ovest ,che non appar-
Uene alia Repubblica federale ». 

pubblico » del decorsov della 
malattia di Segni, bisogna an
che prowedere a definire 
quest'ultimo. In ' proposito la 
opinione che si esprime e que
sta: i tre medici curanti di Se
gni vengano investiti formal-
mente e ufficialmente dal go
verno con precisi quesiti; 
sulla base di una risposta al-
trettanto formale e ufficiale 
il governo riferira quindi ai 
president! delle due Camere: 
< Ragioni di discrezione, ag-
giunge la Voce, consigliano di 
di non investire di tale pro
blema il sen. Merzagora >. Na-
turalmente a questo punto si 
pone il problema dell'organo 
cui spetta accertare e dichia-
rare (sulla base dei nuovi dati 
di fatto) l'esistenza deU'impe-
dimento permanente. In me
rito la Voce scrive che «su 
questo ultimo, delicato aspet-
to governo e presidenti delle 
Camere hanno da oggi tempo 
e modo di fare le loro rifles-
sioni e i loro accertamenti ». 
In questa frase si e visto ap-
punto un cenno circa l'inten-
zionc di diluire nel tempo la 
questione. Comunque Tartico-
lo conclude affermando che 
cid che conta e < iniziare la 
procedura formale e ufficiale » 
per uscire dal clima dei < si 
dice» e avere «un obiettivo 
accertamento da cui trarre le 
necessarie conseguenze di or-
dine politico e costituzionale: 
ci6 che del resto e supremo 
dovere di chi ha notevoli fun-
zioni pubbliche da esercitare 
e di questo esercizio, momen
to per momento, risponde » 

JAKAUAI Dopo la Direzione 
socialista, e ora il CC social-
democratico che esclude — in 
sede di dibattito sulla situa
zione politica e sulle conclu
sion del C.N. dc — una crisi 
di governo. Saragat ha detto 
che dal congresso dc < la po
litica di centrosinistra e usci
ta senza che venisse pregiudi-
cata la validita del governo ». 

Saragat ha quindi insistito 
sulla necessita di salvare l'at-
tuale formula di maggioranza 
e di governo, cio che sara pos
sibile solo «se si attueranno 
gli impegni responsabilmente 
elaborati e assunti; non si puo 
dire — ha aggiunto Saragat — 
che la DC, nonostante i suoi 
travagli interni, sia venuta me
no a tali impegni >. Saragat 
ha quindi attaccato con vio
lenza — mentre affermava che 
< la maggioranza della DC, sot-
to la guida responsabile di uo-
mini come Rumor e Moro, e 
stata alPaltezza della situazio
ne » — il « gruppo di potere 
che nella fase piu delicata del
la evoluzione della politica di 
centro-sinistra, ha rovesciato 
nel modo piu spregiudicato le 
sue posizioni e, peggio ancora, 
ha realizzato un'ambivalenza 
opportunistica per cui pud ri-
scuotere simultaneamente il 
plauso della stampa fascista e 
di quella comunista >. L'attac-
co anti-fanfaniano 6 ripreso 
piu avanti da Saragat quando, 
parlando dei liberali, afferma: 
« Fra le forze conservatrici col-
loco anche le correnti opportu-
nistiche della DC >. 

Riprendendo il tema del co-
munismo, Saragat - ricalca 
(peggiorando assai giudizi e 
formulazioni e ritirando alcu
ne ammissioni) quanto disse 
nella sua nota intervista al-
VEspresso. « Quando i lavora
tori italiani, francesi ecc. si 
renderanno conto, (e se ne 
renderanno conto presto) che 
il comunismo lungi dal far 
scomparire i pericoli di guerra 
accende i focolai di conflitti 
mostruosi, molte cose cambie-
ranno». Comunque, aggiunge 
Saragat, < lungi dall'avere pau-
ra dei balbettamenti comuni-
sti, anche se contraddittori, 
dobbiamo vedere in essi i sin-
tomi di una crisi di fondo e 
dobbiamo ' collocarci con la 
forza della nostra dottrina so
cialista democratica per con-
quistare la coscienza dei lavo
ratori che ancora restano im-
prigionati nelle pastoie del to-
talitarismo ». In tal senso Sa
ragat critica le «illusion! • che 
permangono in alcuni settori 
del PSI «di potere operare 
in senso unitario simultanea
mente nei nostri confronti e 
nei confronti del PCI»: Sara
gat spiega che se per il PSI 
puo esistere in sede storica un 
problema di unita con i comu-
nisti, in sede politica 1'unico 
vero problema e l'unita con il 
PSDI su posizioni socialdemo-
cratiche. In tal senso la critica 
di Saragat e rivolta esplicita-
mente non solo a Lombardi 
ma anche a De Martino. L'uni-
ficazione fra PSI e PSDI «si 
pone nei termini politici at-
tuali che non possono essere 
elusi dietro una prospettiva di 
ordine storico >. Accennando 
alle polemiche sul • fronte 
laico*, Saragat afferma che 
I'unione fra i partiti laici « non 
va intesa come contrapposizio-
ne alia DC, ma come unione 
per portare avanti una politica 
socialmente coraggiosa >; < sia 
mo in grado, aggiunge. di pas-
sare aH'offensiva in un con-
fronto continuo con i comuni-
sti e con Ia destra >. Saragat 
conferma poi che lo sviluppo 
democratico si pud portare 
avanti sia con il centro-sinistra 
che con una altemativa socia
lista. 

Sulla politica estera, a par
te alcuni accenti piu noti e 
owi, va sottolineata una presa 
di posizione di Saragat nella 
quale — confermando 1'ade-
sione italiana alia forza multi
laterale e ii giudizio positive 
su di essa — si dice che < que
sta formula e ancora nella fase 
degli studi e delle esperienze; 
come abbiamo detto piu volte 
abbiamo dato una adesione di 
massima e presenteremo al 
Parlamento le risulunze fina-
li cui saremo giunti >. 

Si e fatto notare che simile 
affennazione sembra in ccn-

trasto con' quanto affermano 
in questi giorni americani e te
deschi circa il fatto che la for
za multilaterale dovrebbe es
sere realta (e non «studio » 
quindi) a brevlssima scaden
za, entro dicembre. 

Delia relazione dl Tanassi 
e'e solo da rilevare che in al
cuni passaggi la critica alia 
DC e alia < mancanza di respi-
ro > del centro-sinistra in que
sta fase, e stata piu netta che 
nel discorso saragattiano. 

Senato 
deve dunque abbandonare il suo 
attuale attegglamento attendi-
sta, che rinvia Tassunzione di 
ogni iniziativa all'esito delle 
elezioni inglesi e americane: 
tanto piu, in quanto, oggi, una 
politica autonoma dell'Italia po-
trebbe forse influenzare l'affer-
mazione. in Inghilterra e negli 
Stati Uniti. delle forze politiche 
che la stessa maggioranza go-
vernativa mostra di preferire. 

II problema della forza ato-
mica multilaterale — ha sottoli
neato a questo punto Pajetta — 
dovrebbe oggi costituire il cen
tro dell'attenzione della poli
tica italiana, tenuto soprattutto 
conto che, proprio in questi 
giorni, e stata diffusa una di
chiarazione del cancelliere te
desco Erhard secondo la quale 
la Germania di Bonn si appre-
sterebbe a flrmare il relativo 
trattato. 

Le « garanzie » sull'uso . di 
questa forza «promesse •* ai 
paesi neutrali da parte del rap-
presentante americano a Gine
vra, si rivelano, d'altra parte, 
sempre piii inconslstenti. E' 
chiarissimo che la forza multi
laterale ha un signincato essen-
/.ialmente politico, e non milita
re, in quanto tende a stabilire 
una alleanza otomicn fra gli 
Stati Uniti e la Repubblica Fe
derale Tedesca al fine di evi
tare la costituzione di una al
leanza di uguale carattere tra 
la stessa Repubblica Federale 
Tedesca e la Francia. Comun
que i tedeschi vogliono le armi 
atomiche. • • • 

Ebbene: un governo italiano 
che desideri veramente la non 
diffusione delle armi nucleari 
deve e pub adoperarsi per im-
pedire l'armamento atomico te
desco (vietato, del resto, dal 
trattatl internazionall); l'ar
mamento atomico, cioe, di un 
paese che non rlconosce la Re
pubblica democratica tedesca e 
le frontiere dell'Oder-Neisse e 
dove viene alimentata tutta una 
serie di provocazioni, dal « mu-
ro» di Berlino all'Alto Adige. 

D'altra parte, anche per quan
to poncerne la creazione di una 
Europa unita, a proposito della 
quale in questi giorni si e tor-
nato a discutere, il raggiungl-
mento di un accordo militare 
non potra che rafforzare, per la 
sua stessa nature, quel potere 
dei monopoli che £ stato gia 
favorito dalle attuali istituzioni 
europee, come ha ammesso lo 
stesso on. Saragat. 

Richiamandosi alia recen-
te intervista di Saragat, nella 
quale il ministro degli Esteri ha 
chiesto ai comunisti il «rico-
noscimento istituzionale» del 
MEC. Pajetta ha quindi dichia-
rato che i comunisti, come tutti 
i cittadini, sono tenuti al rico-

menomate dal modo stesso con 
cui e costituita la rappresentan
za italiana. 1 membri della qua
le sono stati elettl nella pas-
sata legislature escludendone 1 
rappresentanti comunisti e IO-
ciallstl. 

Noi comunisti — ha conclufo 
inline Pajetta — chledlamo una 
adesione e una iniziativa italia
na in favore della creazione dl 
zone denuclearizzate in Europa 
e. in particolare, nel bacino del 
Medlterraneo. Non basta after-
mare, come ha scritto recen-
temente - 1" autorevole rlvlsta 
-Esteri*, che l'ltalia sarebbe 
d'accordo per la istituzlone dl 
una zona disatomizzata nel Me
dlterraneo se questo progetto 
trovasse 11 consenso di tutti i 
paesi rivieraschl. Quale Inizia
tiva, Infatti. l'ltalia sta svolgen-
do in questa direzione? E* que
sto il problema: fit qui che devo
no essere concretamente, unita-
riamente rivolti gli • sforzl di 
quanti hanno a cuore la causa 
della pace. E* in questa direzio
ne, - tesa al superamento del 
blocchi, tenendo conto del In 
nuova realta Internazionale 
quale emerge anche in questi 
giorni alia Conferenza del Cai
ro dei Paesi «non allineati*. 
che noi chiediamo al governo 
di impegnarsi. 

Hanno parlato anche 1 sena
tor! ALBARELLO del PSIUP. 
VITTORELLI del PSI e MORI-
NO del PSDI. Albarello ha rl-
chiesto una iniziativa autonoma 
del governo in direzione della 
distensione e del disarmo. ' 

Vittorelli ha ribadito la tasi 
del PSI. secondo cui. in base 
a impegni dl governo. il pro
blema della forza multilaterale 
(di cui. ' peraltro, il senatore 
socialista ha sottolineato l'estre-
ma. gravita) dovra essere af-
frontato dopo che saranno no
te le conclusion! dell'attuale 
fase dl «• studio-: egli ha inol
tre rilevato l'importanaz potl-
tiva del «piano Gomulka- par 
l'istituzione di una zona de-
nuclearizzata nell'Europa cen-
trale. 

II cempagno GOMEZ D'AYA-
LA aveva preso la parola in a-
pertura, dopo la lettura del var-
bale della seduta dl martedl. 
Come si ricordera l'altro ieri, 
con l'appoggio del vlcepresi-
dente Zelioli Lanzini, la DC. 11 
governo e la maggioranza cal-
pestando U regolamento, han
no voluto imporre all'Assem
blea attraverso un vero e pro
prio colpo di forza, l'accetta-
zione del disegno dt legge — 
bocciato il 24 settembre e 
quindi improponiblle per set 
mosi — relativo all'aumento 
dell'IGE. 

II senatore comunista ha rl-
cordato 11 caos in cui awenne 
la «votazione»: gli aweni-
menti di ieri — egli ha detto 
— hanno un carattere di estrc
ma gravita perche hanno di-
mostrato la preclsa intenzione 
della maggioranza di imporre 
al Senato un voto a tutti i costi 
e d! pregiudicare anche la di-
scussione, nelle sedi compe-
tenti. di tutte le questionl con-
nesse alia delibazlone e al-
I'esame di merito del disegno 
di legge, riservati alia eompe-
tente commissione in sede re-
ferente. - \: •• 

« L'atteggiamento deUa mag
gioranza. avaUato dal preaiden. 
te e incoraggiato dall'lrrespon-
sabile sUenzio del governo ap-
pare tanto piu grave se si «on-

noscimento istituzionale di unifidera che e stata addirittura 
solo documento: la Costituzione pgnorata la proposta dl »met-
italiana, che garantisce la nonltere J a questione aHa Giunta 
discriminazione fra i cittadini in 
base alle loro opinion! politiche. 
D'altra parte, non si pub chie-
dere ai comunisti di riconosce-
re la validita politica di trattati 
che, seppure possono avere por-
tato alcuni vantaggi di caratte
re economico. sono oggi ricono-
sciuti manchevoli anche da 
quelle stesse forze che li hanno 
sostenuti sul piano politico. Per 
esempio, e illusorio proporre 
astrattamente la tesi del raffor-
zamento del Parlamento euro-
peo. finche l'unita e il prestigio 
dl questa istituzlone vengono 

Canada 

Per fa Regina: 
poliiiotli con cani 

in lutte le vie 
di Quebec 

CHARLOTTETOWN. 7. 
La regina Elisdbetta ba inau

gurate Ieri un edificio comme-
morativo del centenario della 
Federazione canadese. Rigide 
misure di sicurezza erano state 
prese dalla polizia Iungo tutto 
il percorso seguito dall'automo-
bile di Elisabetta e nell'edificio. 
Soldati armati e muniti di ra-
dio-telefono e di binocoli erano 
di guardia sul tetto mentre nu-
merosi poliziotti sorvegliavano 
l'edificio stesso. 

A Quebec, tntanto. centro 
principale dei gruppi separa-
tisti francesi che hanno formu-
lato minacce contro i reali in
glesi. sin da ora sono state pre
se rigide misure di sicurezza 
per tutelare 1'incolumita della 
regina. La polizia ha gia comin-
ciato a pattugliare le strade con 
cani poliziotto per rendere fa-
miliare a questi ultimi il per
corso che seguira il corteo rea
le. Lungo tutto il percorso e 
stato collocato un miglialo di 
transenne di legno e centinaia 
di poliziotti montano la guardia 
24 ore su 24. 

del Regolamento. 
* D. gruppo conrunista — ha 

concluso con forza Gomez 
D'Ayala fra gli applauai della 
sinistra — si avvarra di tutti 
gli strumenti e di tutte le ga
ranzie regolamentari per irope-
dire che. con sotterfugi « at
traverso colpi di maggioranza, 
le prerogative del Senato siano 
menomate. Cosl facendo, sia-
mo certi di interpretare il giu
dizio del Paese sugli orlenta-
menti di politica economica • e 
sui metodi seguiti per impor-
ne l'attuazktne e di tutelare 
nello stesso tempo il prestigio 
del Parlamento ». 

II Senato ha anche accettato 
le dimissioni da vicepresiden-
te dell'Assemblea inviate dal 
compagno senatore TIBALDI 
passato recentemente dal grup
po del PSI a quello del PSIUP 
I senatori TOLLOY (psi). PAR-
RI. CRESPELLANI (dc). LA-
MI STARNUTI (psdi). VERO-
NESI (pli> e ADAMOLI (pel) 
hanno tutti espresso sentimenfci 
di profonda stima e di apprez-
zamento per l'opera svolta dal 
senatore Tibaldi come vicepre-
sidente del Senato. 

Dopo una breve ma Inesora-
bile malattia. si e spento all'eta 
di 59 anni 

VELIO SPANO 
* Ne danno 1'annuncio la mo-
glie Nadia, le figlie Paola, CUa-
ra con il marito Luciano De 
Cet. Francesca, i fratelli Bvio 
e Levio. i cognati Loris, Hugge-
ro e Diana Gallico, i famflia-
ri tutti 

Roma. 7 ottobre 1964 

La presidenza e la segreteria 
del Comitato italiano della pa
ce annunciano con profonda 
dolore la scomparsa del Segre-
tario generate membro della 
Presidenza del Comitato Italia
no e del Consiglio mondiale 
della pace 

VELIO SPANO 
Roma. 7 ottobre 1964. 
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| I comunisti a I lavoro per il successo elettorale del 22 novembre 

S$ : RINNOVATA 
LA LISTA DEL PCI 

II nuovo Consiglio passera da 40 a 50 seggi - La campagna elettorale carat-

terizzata dal fallimento del centro sinistra e dallo scredito della D.C. 

iDalla nostra redazione 
ANCONA, I 

Jomani mattina, giovedl, 
jsso la segreteria del Co
me di Ancona sara presen-
(a ' la lista dei candidal! 

mnisti per le elezioni del 
lovo consiglio "comunale . 

Jer Ancona la novita giu-
lica di questa tornata elet-
fale e data dall'aumento 

|a 40 a 50) del numero di 
isiglieri che entreranno a 

parte della massima as-
lblea cittadina. Cio per il 
leramento, avvenuto da al-

Ini antu nella citta, dei 

100 mila abitanti. 
Rilevanti avvenimenti po-

litici locali hanno preceduto 
— anzi accompagnano — la 
apertura di questa campagna 
ciettoiale. Nelle ultime set-
liinani' — eom'e noto — e 
crollata - 1'Amministrazione 
comunale di centro sinistra, 
e stato eletto con i voti con-
giunti dei comunisti e dei 
socialisti un sindaco sociali
st.*!, un largo schieramento 
di for/e ha battuto la DC 

II PCI ad Ancona anche 
a livello elettorale e il par-
tito piu forte. Ma i comuni
sti anconetani chiederanno 

A Ponsacco si voterd 
con la proporzionale 

Le liste del PCI a Cecina, Orvieto 

A Ponsacco. importante centro dell'industria del mobilio 
11a provincia di Pisa, per la prima volta si votera con la 
jporzionale. II Comunu e stato retto dalla liberazione ad 
ji da una giunta di sinistra e nel presentare la lista il PCI. 

nelle ultime elezioni ha Ottenuto oltre il '17 per cento dei 
ti, ha rinnovato il proprio impegno per far si che al Commie 

confermata un'amministrazione di sinistra 
Ecco la lista presentata: 
1) Griselli Tosello, operaio, vice sindaco uscente: 2) Bachi 

jliberto, artigiano; 3> Brasili Gustavo, artigiano: 4) Caroti 
lustino, operaio: 5) Coltelli Lino, venditore ambulante; G) 
lini Rovigo. artigiano. segretario della sezione del PCI; 7) 
^U'Unto Loriano. operaio, segietario della Camera del Lavoro: 
Ferretti Mario, commerciante, assessore uscente: il> Ferrucei 

insegnante. presidente della cooperativa - Valdera ••; 10) 
|ntanelli Roberto, studente universitario. segretario della 
Ktone giovanile; 11) Galeotti Oreste, coltivatore diretto: 12) 
ittolini Arrigo, artigiano: 13) Melani Orionto. incegnante: 14) 
sini Giuseppe, presidente del Circolo •« Rinascita»: 15) Petri 
lesto, pensionato; 16) Pratesi Ivo, falegname; 17) Simoncini 

lolfo, falegname: 18) Tontmasini Galliano, cantoniere pro-
lciale; 19) Tognotti Mario, assessore uscente, artigiano; 20) 
^nni Angiolino (indipendente), mezzadro. 

La quattro sezioni del partito della zona di Cecina, hanno 
Drovato la lista dei candidati p e r i l Consiglio comunale. 
In detta lista non flgura il nome del compagno Otello Ton-

ili. che per quasi venti anni ha fatto parte di detta ammi-
Rtrazione. il quale ha pregato il partito di non ripresentarlo a 

sa delle sue precarie condizioni di salute. II partito pur 
rammarieo. per il vuoto che la sua assenza provoca. ha 

Eonosciuta giusta la richiesta del compagno e 1'ha accettata, 
igraziandolo al tempo stesso per l'opera svolta con passione, 
lesta assoluta e competenza. 

Questa la lista dei trenta compagni candidati per il Comune: 
1) Giovannelli Osvaldo, 2) Cosimi Narciso, 3) Riparbelli 

|etro, 4) Cosimi Pietro. 5) Carugi Libero, 6> Carletti Carletto. 
Danesi Mauro, 8) Cateni Bruno, 9) Pellegrini Lido, 10) 

^rretti Nedo. 11) Neri Foseo. 12) Santini Vasco, 13) Baldini 
riano. 14). Niccolini Giampaolo, 15) Mengozzi Eugenio, 16) 
sticall Alvaro, 17) Argentieri Ruggero, 18) Gonnelli Olindo, 

hSabatini Antonia. 20) Valentini Giuseppe. 21) Cerri Alberto. 
|) Cata'rsi Vilmo. 23) Pellegrini Valentino, 24) Betti Vanni 
tsarina. 25) Biondo Rosario. 26) Mazzetti Gino, 27) Brum 
Ido, 28) Rossi Mario, 29) Cempini Gino, 30) Pachetti Umberto. 
' . » . . . . . . 

Ed ecco la lista dei candidati del PCI per il Consiglio co-
jnale di Orvieto: ' 
D'Torroni Italo, perito industriale. sindaco uscente; 2) Baffo 

)nieO, mezzadro: 3) Basili Giulia. bidella; 4) Basili Alberto 
)ltivatore diretto:-5> Barbini Aldino. operaio; 6) Bettini Raf
a le , artigiano; 7) Carini Clara, casalinga; 8) Casaccia Ugo, ar-
giano: 9) Cecchitclli Roberto, fornaio; 10) Cinelli orrado, im-
sgato; 11) ipri Ignazio, artigiano: 12) Cirica Silvana. impiegata; 

|) Corradini Gino, mezzadro; 14) Filippetti Pasquale. mezza-
ro; 15) Formiconi Marsilio, mezzadro; 16) Fortinelli Dino, 
Mezzadro; 17) Germani Italo. mezzadro: 18) Guidi Alberto, 
?pUtato; 19) . Materazzo Evasio. mezzadro: 20) Mingardi 

Jmedeo, coltivatore diretto:. 21) Pacioni Dino. mezzadro: 22) 
Icchiami Dario. artigiano: 23) Pelorosso Corrado. mezzadro: 
irpurgatorio Romano, autista: 25) Rossi Giovanni, artigiano: 
O.Rossi Ottavlo. responsabile politico della zona di Orvieto; 
D Stella Fernando, ferroviere: 28) Tinelli Renato, mezzadro; 
)) Todini Carlo Alberto, insegnante: 30) Trappolini Sante, 
lezzadro. 

un ancor piu elevato numero 
di voti alia popolazione per-
cne sia possibile un effettivo 
spostamento a > sinistra del 
Consiglio comunale, tale da 
permettere la nomina di una 
amministra/ ione che, supe-
rando il centro sinistra ed i 
suoi -gravi lirniti, sappia af-
frontare i pioblemi di A n 
cona e delle Marche. 

La lista dei candidati cl." 
i comunisti anco:io;ani pre-
sentano alia popolazione e il 
risultato di un franco pd am-
pio dibattito a v v c i u t o in una 
scrie di assemblee di sezione. 
Dalla discussione sono emer-
si alcuni punti fermi: our 
partendo da un giudizio po
sitivo suH'attivita del grup 
po consiliare, si e concorda-
to sulla necessita di operare 
nel senso del rmuovamento 
per fai compiere nuove espe-
rien/e — con pai ticolare ri-
frrimento ai giovuni — ai 
compagni che dirmono il par
tito nella citta. :i dirigenti 
sindacali e della cooperazio-
ne; per 'garantire inoltre 
un'adeguata rapprosentanza 
alle varie categoric* (operai 
commercianti. impiocati, stu-
denti e c c ) , alle niaesiran/-1 

delle maggiori fabNriehe. ai 
qtiartieri piu popolosi. 

In sintesi, la lista dei can
didati comunisti rispecchia 
l'esigen/.a di giungere alia 
formazione di un gruppo con-
sdiare . che, nella continuity 
del buon lavoro svolto dnl 
precedente gruppo, assicuri 
una sua permanente funzio-
nalita ed un ininterrotto con-
tatto fra a/.ione svolta al 
Consiglio comunale ed inizia-
tiva fra la popolazione. E' 
stato scelto a far parte del
la lista dei candidati anche 
il compagno Nino Cavatassi, 
segretario della Federazione 
comunista anconetana. 

Walter Montanari 
Ecco i nominativi dei 50 

candidati comunisti al Con
siglio comunale di Ancona: 
Amadei Malgari (della presi-
denza dell'lIDI provinciale); 
Amoroso Anna (commercian
te) ; Ansevini Aldo (segreia-
rio del Comitato Cittadino di 
Ancona); Antonini ' Marino 
(mezzadro); Astolfi Alberto 
(consegretario della Camera 
Confederale del Lavoro); 
Barbadoro Mario (operaio 
dell 'Oma); Bianchelli Euge
nio ( impiegato); Borini O-
svaldo (operaio. - membro 
della delegazione comunale 
del rione Collemario); Bor-
soni Sergio (presidente Coo
perativa metallurgica « Tom-
masi >); Cantani Tonino (di-
rigente della Lega delle Coo
perat ive); Cavatassi Ferdi-
nando (segretario della Fede
razione del PCI di Ancona) : 
Cecchetti Gino ( impiegato e 
dirigente sindacato statali): 
Coacci Giuseppe (operaio, 
cooperativa facchini); Dini 
Eldo (artigiano); Domeni 
chetti Giordano (pensionato); 
Fagioli Aldo (operaio fabbri-
ca Angelini e sindacalista): 
Foresi Aurelio (mezzadro); 
Foresi Franco (macchinista 
FF. SS . ) ; Franchini Cesare 
(ambulante); Giacomucci 
Ulderico (operaio Cantiere 

Dipinti di Gerevini a Catania 

Umanita inquieta 
\** »>-. s> 

«* ^ 

Navale); Giacconi Giulio 
(commerciante); Giannini 
Gino (impiegato); Giardini 
Nello (artigiano); Gigli Gio
vanni (portuale); Giorgini 
Rafl'aele ( m e m b i o segrete-
ria della Federazione comu
nista di Ancona); Lanari 
Lamberto ( impiegato); Lo-
dovichetti Spartaco (pensio
nato): Lucchetti Alfonso (im
piegato); Maggim Ennio ( im
piegato. membro segreteria 
Comitato Cittadino del PCI); 
Mancinelli , Kinaldo (edi le); 
Mara/zotti Graziella (diri
gente provinciale sindacato 
abbigliamento): Marinelli 
Luigi (dirigente Lega Coope
rative); Matteucci Adelmo 
(operaio); Mazzanti Iolanda 
(casalinga); Novelli Arman
do (insegnante e lementare) , 
Pocciarelli Wladimiro (im
piegato); Paggi Giovanna 
(casalinga. indipendente;.-
Peloni Bruno (impiegato 
INAIL); Pelosi Mario (diret-
tore Compagnia Portuali): 
Pelliccia Aldo (medico); Per-
golotti Altero (capostazione 
FF.SS.); Pesce Saverio (rap-
presentante di commercio'); 
Roccheggiani Giuseppe (stu
dente universitario); Kugge-
ri Luigi ( impiegato): Ser-
genti Guerrino (coltivatore 
diretto): Turchetti Sandro 
(studente universitario); Ve-
nanzi Umberto (commercian
te) ; Vernieri Carlo (pensio
nato); Vignoni Aldemiro 
(mezzadro); Zandri Elio (ar
tigiano; indipendente). 

Perugia: giudizio 
positivesulk 
Giunte popolari 

Presentata ai giornalisti la lista dei 

candidati alia Provincia 

Dal nostro corrispondente 
PERUGIA, 7. 

Nel corso d'una conferenza-
stampa — tenuta dai compa
gni Gallt, Gambulli e Grossi 
nel Salone della Federaziobe 
perugina del P.C I. — e stato 
illustrato ai giornalisti pre
sent! il lavoro svolto dal no
stro partito per la defunzio-
ne delle liste comunali e pro
vinciale. 

Dopo il dibattito e l'ampia 
consultazione popolare che 
si sono svolte in centinaia e 
centinaia di assemblee di 
cellula, di sezione e nei co-
mitati di zona, il Comitato 
Federate ha approvato nei 
giorni scorsi il lavoro svolto 
dai comunisti in tutta la pro
vincia per la ult ima/ ione del
le liste La discussione attor-
no ai' candidati del PCI e 
stata ampia e appassionata: 
vl hanno preso parte non sol-
tanto i comunisti iscritti, ma 
anche larghi strati della po
polazione . lavoratrice e di 
slmpatizzanti. 

Nelle liste si e fatto largo 
dl giovani. alle donne. agli 
operai, agli indipendenti, a 
compagni onesti e qualifi-
cati. E" stato ampiamente ri-
spettato il criterio della eli-
minazione del cumulo^ delle 
canche . Sono stati cosi con-
seguentemente esclusi dalle 
liste il segretario regionale. 
ll segretario e i membri del
la segreteria della Federa-

Speculazione edilizia a La Spezia 

» ' '• • v • ' ; 

|e liste del 
PCI a Carrara 
e a Cerignola 

CARRARA, 7 
Dopo piu di un mese e mezzo 

di democratico dibattito svoltosi 
in tutte le Sezioni del Comune 
di Carrara e stata ratificata dal 
Comitato Federale la lista dei 
candidati che il nostro Partito 
sottoporra al giudizio degli elet-
tori del piu grande Comune 

Ci6 che e emerso con forza 
questa volta dalle assemblee e 
stata la passionalita: una passio-
nalita che non fu presente. con 
eguale tono le volte scorse. Ve 
ne era del resto il motive. In 
tutte le assemblee e scaturito 
con forza il giudizio positivo 
circa l'operato dell'Amministra-
zione popolare e il giudizio su-
gli avvenimenti che hanno ca-
ratterizzato alcuni mesi fa la 
vita del nostro Comune: quando 
si cercd da parte delle forze di 
destra e qualunquistiche di 
scardinare l'uni»a dei partiti del
la ciasse operaia che da otto 
anni amministrano a Carrara 

Questi giudizi sono conftuiti 
in una pressoche unanime de-
cisione: ripresentare i 12 consi-
glieri uscenti. Questa decisione 
va a dispetto anche delle illa-
zioni di chi del nostro partito 
ha ancora una visioTie distorta 
o da - oziosa discussione al bar -
Subito dopo questa un'altra non 
meno importante e stata presa* 
aprire la lista ai giovani. 

Questa la lista dei candidati . 
1) Lombardi Mauro Silvano, 

segretario provinciale del PCI. 
capogruppo consiliare: 2) Alber-
tini Lotario. pensionato: 3) An
drei Mario, insegnante elemen
tare; 4) Barattim Mimo, ragio-
niere: 5) Barattini Primo, ope
raio: 6> Bardine Paolo, perito 
industriale. 7> Barotini Oreste. 
consigliere uscente: 8) Bernacca 
Alberto, geometra: 9) Bernieri 
Antonio, assessore comunale: 
Antonio, assessore comunale; 10) 
Bertolini Luigi, consigliere co
munale: 11) Bocedi Enzo. asses
sore comunale: 12) Boni Adria-
no. impiegato PP.TT.; 13) Bor-
digoni Mario, capo operaio: 14) 
Caleo Roberto. consigliereiC* della DC 

FOGG1A, 7 
Nei 47 Comuni della provin

cia in cui si svolgeranno le ele
zioni per il rinnovo dei Consi-
gli comunali (19 con il sistema 
proporzionale perche con oltre 
cinquemila abitanti. 28 col siste
ma maggioritario), il partito co
munista ha portato a termine il 
lavoro per la presentazione delle 
liste. 

La scelta dei candidati e av-
venuta attraverso una larga con
sultazione di base che ha dato i 
suoi primi frutti. Innanzi tutto 
ha arricchito le nostre liste, nel
le quali figurano numerose don
ne, professionisti. operai, artigia-
ni, contadini, braccianti, com
mercianti, ecc: ha consentito, 
poi, di approfondire i singoli 
problemi delle varie categorie 
sociali per meglio affrontarli in 
sede politica ed amministrativa. 

A Cerignola. dove la lotta e 
l'azione politica del PCI ha con-
tribuito in questo quindicennio 
al mantenimento del potere loca
le. la lista e capeggiata dai com
pagni Pasquale Specchio. sinda
co uscente e Gaetano D'Alessan-
dro. capo gruppo consiliare e 
segretario del Comitato comuna
le del PCI. 

Ad Apricena la lista e guida-
ta dal sindaco uscente. compa
gno Carlo Palermo, mentre a 
San Ferdinando di Puglia ca-
polista e l'attuale presidente del 
Consiglio provinciale compagno 
dottor Sabino Vania La lista co
munista di San Ferdinando, do
po Tesperienza della gestione 
commissariale. rappresenta una 
garanzia ed una valida alterna-
tiva a quelle forze politiche (in 
primo luogo la D O che hanno 
dimostrato in questi ultimi anni 
poca sensibilita politica. con-
sentendo l'inter\-ento del prefet-
to con la nomina di un commis-
sario al Comune. 

In questa dura battaglia elet
torale. il PCI si presenta dinan-
zi agli elettori con un serio 
prcgramma elettorale. che de-
nuncia la politica conservatn-

zione, i responsabili di zona 
del partito. 

Il giudizio espresso dat 
compagni e dai s impati /zan-
ti che hanno partecipato alia 
elabora/ione delle liste e st-i-
to largamente positivo sul-
I'operato svolto dalle Giunte 
popolari dei Comuni e della 
Provincia Basti qui sempli-
cemente ricordare che I'Am-
ministra/ ione Provinciale ha 
comjiletato, alio scadere del 
mandato. l'opera. che inizto 
h anni or sono con la costi-
tu/ ion» del Centro di svi lup-
po economico per TUmbria. 
che e stato il nucleo princi
p a l attorno al quale e sor-
to il comitato che ba dato 
vita al Piano di svi luppo um 
bro 

Veramen'e considerevole. 
poi. il pa'rimonio di reallz-
zazionl che lascia l 'Ammini-
strazione del Comune di Pe
rugia: il Piano per la « 167 >. 
la variante al PRG. i nuovi 
acquedotto e mattatoio. i pia-
ni per lo "-viluppo e il poten-
ziamento industriale della 
citta. 

II partito ha voluto anche 
ringraziare. nel corso della 
conferen/a-stampa. l sindacl. 
gli assessori. i consiglieri 
uscenti per l'opera positiva 
svolta; un ringraziamento a 
tutti i compagni che non so
no stati ripresentatl nel le li
ste. in particolare al compa
gno Gino Searamucci che per 
12 anni ha 'presieduto l'Am-
ministrazlone provinciale con 
capacita, onesta e dihgenza. 

Giancarlo Cellura 

Kiportiamo di seguito l'er 
lenco nominativo dei candi
dati della lista del PCI per 
la Provincia. 

Collegio Assisi I, Miro 
Graziani; Assisi II. Mercurel-
li Salari Sandro (avvocato) ; 
Castiglione del Lago. Liscal 
Leo (geometra) ; Citta della 
Pieve, Caprini Claudio (me
dico); Citta di Castello I, 
Tintori Marcello (medico) ; 
Citta di Castello II, Pannacci 
Pino ( impiegato); Citta di 
Castello III. Corba Gustavo 
( impiegato); Deruta, Gorac-
ci Alberto (mezzadro); Fo-
ligno I. Villa Mario (profes-
sore) : Foligno II. Villa Mario 
(professore): Fol igno III. Fit-
taioli Giuliano (avvocato) ; 
Gualdo Cattaneo. Barro Gio
vanni (medico); Gualdo Ta 
dino. Megni Gianni (ope
raio); Gubbio I. Simonucci 
Bruno (professore); Gubbio 
II. Dei Clementi Giuseppe 
( insegnante); Magione. Baz-
zucchi Luigi Pietro ( impie
gato); Marsciano. Giometti 
Paolo (operaio): Montefalco. 
AgrifogHo Renzo (impiega
to ) : Norcia-Cascia. Bozzano 
Pina ( insegnante); Perugia I. 
Innamorati Francesco (avvo 
cato): Perugia II. Bell ini Lui 
gi (assistente universi tario); 
Perugia III. Rasimelli Ilva 
no. ( ingegnere); Perugia IV, 
Monterosso Mario (professo
re) : Perugia V. Roscini Cla
ra (professoressa): Perugia 
VI. Rasimelli I lvano ( inge
gnere) ; Spoleto I. Toscano 
Giovanni (medico): Spoleto 
II. Monterosso Mario (profes
sore) : Todi. Mantilacci Vir-
gilio (veterinario); Umbert i -
de, Ciarabelli Alfredo ( im
piegato) . 

II grattacielo di piazza Beverini 

Un « piano » 
su misura per 
il grattacielo 

Serrata critica del compagno on. Fasoli aH'impostazione della po

litica urbanisfica - Commialo del sindaco e dei consiglieri comunali 

Dalla nostra redazione 
L.A SPEZIA, 7 

11 Consiglio comunale ha ap
provato a maggioranza, col solo 
voto contrario del PCI. H piano 
particolaregigato n. 7. riguar-
dante piazza Beverini, dove e in 
corso di ultimazione il famoso 
grattacielo alto sessanta metri. 
E' questo lulfimo atto dell'Am-
ministrazione prima dello scio-
glimento del Consiglio: un atto 
che in un certo senso caratte-
rizza l'operato della Giunta in 
materia edilizia, in un settore 
cioc tanto importante dove, an-
ziche respingerne I'attacco. si 
e finiti col favorire. di fatto. 
la speculazione privata. 

Erano passate le ore 23 e la 
pratica stava per essere posta in 
votazione senza che alctin espo-
nente della maggioranza (se si 
esclude una breve dichiarazio-
ne di voto del dc. ragionier Mu-
siani) fosse intervenuto sullo 
argomento. La richiesta del 
gruppo comunista, rirolta al sin-
daco. di leggere per intero la 
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CATANIA — II pittore Remo Gerevini ha inanfunito qoest'anno con una sua € perso
nate > la «Ufi«ne della fallcria « La scaletta». In questa seconda mostra — compost* 
dl died quadri, fra olii e disecai — n giovane ariisU bresciano, ormai catanese di ado-
si«ae, si conferma M S M m o dei piu validi e coraffiosi esponenti della pittnra nnova a 
Catania. In questa serie dl dipinti (tra cui « Le amiche » sopra riprodotto) efli affronta 
pofemieaajente, con cruda efucacia, facendo uso di un colore caldo e viforoso, la conce-
a«MM* uorfnese del sesao, deO'amore e del matrimonio, mettendone in evidenta lipocrisia 

I e W tquallore 

comunale; 15) Cipolhni Amilca 
re. insegnante elementare: 16) 
Cordiviola Emanuele. presiden
te dellAXGIG; 17) Danesi Mar
co. studente universitario: 18) 
Dell'Amico Rodolfo. cavatore: 
19) Del Bianco Bruno, cavatore; 
20) De Pasquale Lamberto. as
sessore comunale: 21) Del Vec-
chio Silvano. impiegato: 22) 
Diamanti Lucio. impiegato: 23) 
Gervasi Alfredo, artigiano: 24) 
Guadagni Altieri. ragioniere: 25) 
Luciani Ermanno. consigliere co
munale: 26) Marselli Carlo, as
sessore comunale; 27) Menconi 
Giuseppina. consigliere comuna 
le: 28) Mussi Enrico, cavatore 
(indipendente); 29) Nardl Ser
gio. assessore comunale; 30) 
Nicoli Onesto. cavatore: 31) Pao-
lini Nino, operaio; 32) Pedrazxi 
Pietro. operaio: 33) Penigi Ma-
risa, professoressa di disegno; 
34» Peizica Dante, impiegato; 
35) Pezzica Enzo. portuale; 36) 
Piolanti Alessandro. consigliere 
comunale; 37) Pucciarelli Lucia 
no. segretario provinciale FGCI; 
38) Rossi on. Paolo, deputato al 
Parlamento: 39) Salutini Giu
seppe. impiegato (indipendente); 
40) Toscano Florestano, profes 
sore di filosofta e pedagogia. 

Questa la lista dei candidati 
del PCI per il Comune di Cen-
gnola 

1) Specchio Pasquale. 2) D'A-
lessandro Gaetano. 3) Bancone 
Salvatore. 4) Battaglmo Salva-
tore. 5) Bollino Savino. 6» Bo-
cale Matteo. 7> Bruno Anton:.o. 
8) Capocefalo Michele. 9) Ceb-
no Fedele, 10) Ciriello Pasqua
le. U > Colella Francesco. 12) 
Didonato Michele. 13) Divirgilio 
Domenico (vice sindaco uscen
te). 14) Frezza Pasquale. (indi
pendente). 15) Gammino Anto
nio, 16) Gammino Vincenzo. 1"> 
Giuliano Carmine. 18) Grasso 
Giovanni, (indipendente). 19) 
Grieco Giuseppe. 20) Ippona 
Michele. 21) Lavacca Pasquale 
22) Longo Leonardo. 23) Maffei 
Antonio. 24) Mancino Nicola. 
25) Mansi Nicola. 26) Melluso 
Pasquale. 27 > Moschetta Seba-
stiano. 28) Netti Michele, 29) 
Occhiello Giovanni, 30) Pappa-
gallo Antonio. 31) Petrolia Ma
ria. 32) Pinto Gioacchino. 33) 
Pugliese Lucia. 34) Reddavide 
Francesco, 35) Romito Ferdinan
do, 36) Sgarro Tommaso, 37) Si-
nisi Riccardina. 38) Teasto Pa
squale. 39) Totaro Antonio. 40) 
Zungoli Rosa. 

Interrogazione a Taviani 
sull'attentato di S. Eufemia 

CATANZARO. 7 
Lattentato compiuto contro la 

casa del compagno Costantino 
Fittante. sindaco di S. Eufemia 
e responsabile di zona del PCI 
nel Nicastrese. ha suscitato enor-
me mdignazione neH'opinione 
pubblica alia quale non sfugge 
il significato intimidatorio del 
gravissimo gesto. 

In un comunicato emesso dal 
Comitato di zona del PCI si 
esprime la solidarieta al com
pagno e dirigente colpito. si 
mettono in risalto le reallzzazio-
ni compiute dal comune di S. 
Eufemia amministrato dalle for
ze popolari. sottolineando al 
tempo stesso come l'attentato 
faccia parte di un disegno poli
tico rivolto ad impedire che le 
forze popolari ricqnquistino il 
Comune. 

- Nel comunicato si stigmatizza 
lattentato e si ribadisce che le 
forze popolari stroncheranno fi-
no dal nascere ogni tentativo di 
intimidazione e di attacco alle 
liberta democratiche. 

Una delegazione di parlamen-
tari si e recata in Prefettura per 
chiedere interventi immediati, 
mentre il compagno sen. Ar 
mando Scarpino ha presentato 
al ministro degli Interni una 
interrogazione per chiedere se 
il ministro -non ritenga di do-
ver intervenire per stroncare sul 
nascere il disegno conservatore 
e reazionario e per consentire 
che la campagna elettorale si 
svolga senza intimidazioni. in 
un clima di picna liberta e de-
mocrazia per tutti i eittadiai-. 

Comunicato della 
Federazione 
di Cosenza 

COSENZA. 7. 
La Commissione Federale di 

Controllo del PCI di Cosenza, 
riumta per esaminare la con-
dona del dottor Giuseppe Rus-
so in ordine alia sua lunga azio-
ne di sgretolamento del Sinda
cato unitario e di soggezione 
del personale deH'Ufficio da lui 
diretto. ha ritenuto incompa-
tibile col costume di par.ito 
questo suo operato. aggrav&to 
dalla assoluta mancanza di un 
qualsiasi sforzo autocritico e 
da gesti di chiaro sapore fra-
zionistico. ha deciso di espel-
lere il Russo dal partito per 
indegnita politica. per viola-
zione del costume di partito 
e per frazionismo. 

La Commissione Federale di 
Controllo ha deciso inoltre di 
demandare alle rispet ive Se
zioni di appartenenza. per i 
provvedimenti del caso. Tcsame 
della condotta dei compagni De 
Paola Luigi e Vuono Lucio. re
sponsabili di avere contribuito 
alio sfaldamento del sindacato 
unitario e di aver sottoscritto 
una dichiarazione polemica ver
so il Sindacato e verso it partito, 
dichiarazione che e stata pub-
blicata con intenti speculated e 
con grande rilievo dalla stam-
p* a\*versaria. 

delibera che stava per essere 
votata. veniva accolta come un 
diversivo. qtinsi come un di
spetto verso Vamministrazione 
comunale. Ad un certo momen'.o 
pert I'altenzione dell'm(ero Con
siglio si faceva viva e diversi 
ussessori, tradendo un certo im-
barazzo, si avvicinavano al sin
daco per cercarc di venire a 
capo di una palese e significa-
tiva discordanza esistente nella 
delibera. 

Dalla dicitura della delibera 
risultava chiaramente la dispa. 
ritd tra quanta contenuto negli 
atti della pratica e i calcoli di 
aumento dei valori fatti dall'as-
sessore ai Larori Pubblici. cal
coli la cui iraccia si trovava in 
appunti a mano allegati alia 
pratica stessa. La discordanza si 
spiega solo in parte con la 
fretta con cui c stato prepara-
to il - piano - per essere appro
vato in extremis nell'ultima se-
duta del Consiglio comunale. 

A nome del pruppo comunista 
ha parlato il consigliere com
pagno on. Giuseppe Fasoli. Egli 
ha affermato che il • piano - con-
trasta con le norme di attua-
zione del piano regolatore gene-
rale: esso pertanto e inflciabile 
per illegittimilu in quanto com 
prende aree che il piano rego
latore generale colloca parte in 
zona di ristrutturazione e parte 
m zona di irasformazione edili 
zia ove yli indici di edificabi 
lira sono diversi. Inoltre il - pia 
n o - non interessa i previsti 
9700 metri quadrati, ma solfanto 
$00 metri quadrati per cui si 
pud affermare che esso e stato 
approntato unicamente per ulti-
mare il grattacielo di piazza Be 
verini al di fuori di una organi-
ca ristrutturazione del vecchio 
centro urbano e qumdi con la 
rolontd di attribuire volumi a 
coloro che costruirenno nelle 
aree del • piano -, senza tenere 
nella dovuta considerazione gli 
interessi generah della citta e 
dei piccoli privati proprietan 
di immobili delta zona. 

Questa critica. come diceva-
mo. ha messo anche in evidenza 
la fretta con la quale st e volu
to far approrare dal Consiglio 
il piano particolareggiato nu
mero 7. mentre una corretta 
pra*ri arrebbe dorufo fmporre 
la presentazione del progetto in 
un contesto urbamstico piii 
ampio. 

La seduta si e srolta avendo 
al centro la lettura di alcuni 
- appunti - di contabilizzazione 
compiutt dall'assessore al ramo 
e dai quali risulta che in luogo 
dei GO rani del vecchio edificio 
da demolire in corso Cavour si 
prevede la costruzione di 86 
vani, con un aumento cioe di 
circa il 30*% Verranno poi rea-
lizzati, nellitolato del gratta
cielo. 320 metri quadrati di 
fondi. L'edificio — calcolando 
in ire milioni di lire il costo di 
ogni vano e in 400 mila lire 
ciatcun metro quadrato di ma-

yazzino — coinportera un valore 
complessiro di 3S6 milioni di 
lire, mentre invece — sempre 
secondo gli appunti dell'asse$~ 
sore — le spese a carico del Co
mune per la urbanizzazione del-
Tarea ammonteranno a 136 mi
lioni e quelle per la costruzione 
di un edificio compreso nell'iso-
lato del grattacielo a 103 milioni 
e complessivamente a 2.1S milio
ni di lire. 

Poichr circa la meta delle 
aree edificabili secondo il pia
no particolareggiato sono gia di 
proprieta comunale (aree si
tuate di fronte all'edificio da 
demolire e I'intera area di via 
Palestro che sara soppressa di-
sattendendo il divieto posto dal 
piano regolatore), il compagno 
on. Fasoli si e chiesto quanta 
parte dei 148 milioni di lire di 
differenza fra il valori dell'im-
mobile da costruirsi e il costo 
della costruzione, andranno a 
beneficio del Comune. 

Dopo la votazione si e avuto 
il commiato: il sindaco dottor 
Fedenci ha ringraziato la Giunta 
e Vintero Consiglio per il lavo
ro svolto nei quattro anni di 
amministrazione e qufndi ha ri
volto parole di apprezzamento 
anche per la stampa che ha se
guito sempre con attenzione l« 
sedute consiliari. 

11 senatore Morandi della DC 
si e angurato che il centro~ 
sinistra possa ancora per lungo 
tempo rimanere a dirigere il 
comune. II compagno prof. Ca~ 
vallini ha auspicato che la nuo-
va amministrazione sia 'larga
mente rappresentativa e demo-
cratica - Infine il compagno av
vocato Bertoli si e dichiarato 
fiducioso che la prossima Giunta 
comunale comprenderA tutte le 
forze popolari rappresentete nel 
Consiglio. 

Luciano Secchi 

3500 copie 
dellUnitd 
domenico 
a Barletta 

B A R L E T T A , 7. 
I compagni di Barletta 

iniziano domenica la cam
pagna elettorale con un 
grande impegno di diffusio-
ne: portare « I'Unita > in 
tutte le famiglie barlettane. 
A questo scopo i compa
gni diffonderanno domenica 
3.500 copie del glornale, 
obbiettivo doppio dl quello 
del 1 ' maggio. 

Gia da due domeniche I 
compagni di Barletta dlffon-
dono mille copie del glor
nale, diffutione che man-
terranno per tutte I t a l t re 
domeniche flno a l l * e l t t ioni . 
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