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:'.'"•"••• 50.000 ABBONAMtNii 
tUTTORAU AIL'UNITA' 
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, Abbonamentl pervenutl - lerl: ROMA 6; CARRARA 12; 
. PISA 36] BRINDI8I 60; 8CIACCA 10; BRE8CIA 37; 
j PAVIA 36; RAVENNA 29; 8AVONA 17. 

• • II compagno Gaudenxo Bernardlnengell, tegretarlo della 
• Seclona dl Collesclpoll ( feral ) ha raccolto 60.abbonamentl. 
; La Federazione dl CA8ERTA ha elevate II auo oblettlvo 

a 600 abbonamentl. 

Anno XLI / N. 274 / Ventrdi 9 ottobrt 1964 

Con una manifestazione 

domenica al Supercinema 

ORGANO DEL! PARTITO; COMUNISTA ITALIANO 

\w 
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Approvata dal C.C. e dalla CoC.C. la relazione di Longo 

i i f\ • 

per 
un anno dal Vajont 

N ANNO fa, il 9 ottobre 1963, alle ore 22,43 una* 
jigantesca valanga d'acqua si abbatte sui paesi 
iel Vajont distruggendo tutto, uccidendo oltre 
luemila persone. Le cause del disastro — e bene 
[icordarlo in questo anniversario — erano ! state 
^enunciate molto tempo prima dal nostro giornale. 
JB. sciagura non fu dunque dovuta alle forze sca-
?nate della natura contro le quali nulla potrebbero 

deboli forze dell'uomo, come scrissero gli inviati 
lei grandi giornali cosiddetti indipendenti, ma a 
[recise responsabilita di uomini che alia sicurezza 
|i una intera vallata anteposero gli interessi del 
lonopolio. -• •...'-•••'..•". 

Oggi i paesi cancellati dalla topografia della 
telle stentano a muoversi sulla via della ricostru-
ione, sia per lentezze di ordine burocratico, quanto 

piu ancora per l'assenza di una volonta politica 
|a parte del governo. Cio e tanto vero che nel primo 

iniversario della tragedia il Consiglio * comunale 
Belluno ha votato all'unanimita un ordine del 

iorno in cui si e obbligati a richiedere «la piii 
jmpestiva e concreta attuazione alle leggi straor-
inarie», a sollecitare «la piu giusta oculata ero-
izione e produttivo impiego dei fondi raccolti 
ilia solidarieta nazionale e internazionale», ad 
;igere il «sollecito accertamento delle responsabi-

|ta ». E' trascorso un anno e si deve ancora chiedere 
smpestivita e sollecitudine! 

Pure il Parlamento ha votato una legge e messo 
disposizione mezzi bastanti per far > rinascere 

I'economia della zona, per creare un nuovo ambiente 
l i lavoro e di vita. Pure il governo aveva assunto 
jolenni - impegni, la piu alta autorita dello Stato 
\veva assicurato che giustizia sarebbe stata fatta. 

Aliccrta 

apre a 
la campagna 

elettorale 

i. » • ' . 

'GGI, invece, tutto tace e si ha l'impressione che 
Il governo confidi nell'oblio dei propri impegni. E 
face anche la giustizia, tanto invocata per la pace 
lei morti. Eppure la stessa inchiesta amministra-
Jtfa condotta dal-profeseor- Bozzj •*aveva rilevate e 

[accertate i pesanti responsabilita v sia di «•: dlrigenti: 

lella SADE, sia di alcuni alti funzionari ministe-
riali. La magistratura, queste responsabilita le ha 
[ndividuate, le ha chiamate per nome, ed ha anche 
iperto un'istruttoria che si e conclusa, con i relativi 
landati di cattura, che pero non sono stati ancora 

fesi operanti. - i u : : . 

Un anno fa anche il piu scettico era portato a 
^redere che le porte della galera, che nel nostro 
^aese si spalancano' anche per piccole infrazioni 
lie leggi,. sarebbero state aperte per i colpevoli, 
iche se potenti, nel nome della giustizia, per la 

pace dei 2500 morti e per acquietare gli animi 
?i soprawissuti. Ma la SADE non e morta ne con 

strage del Vajont ne con la nazionalizzazione 
?i propri impianti. Essa e ancora viva, e lo e 
roprio sul terreno piu pericoloso, esercitando tut-' 
r̂a una influenza notevole sugli ambienti gover-

itivi e dell'apparato dello Stato. Rappresentanti 
jll'ex monopolio elettrico hanno anzi avuto l'impu-
>nza. nel corso di un procedimento giudiziario, di 
ffermare che nessuna responsabilita per il disastro 
16 essere fatta ricadere sulla SADE. Ma se la tesi 
>lla «inevitability », tanto cara ai padroni del va-
>re, pud essere compiacentemente ripresa dalla 
lbblicistica borghese, e certo che la pubblica 
>inione e ben lungi dall'accontentarsi di tali fiori-
re reazionarie. 

OI ATTENDIAMQ fiduciosi il risultato a cui 
trverra la commissione parlamentare d'inchiesta,' 
la quale proprio in questi giorni la Camera ha 
[rorogato di sei mesi il termine previsto per la 

?ntazione della relazione. Dobbiamo pero de-
inciare, a un anno di distanza, che tutti gli impegni 
;unti dai pubblici poteri sono ben lontani dall'es-
re adempiuti, mentre i responsabili non sono stati 
^cora colpiti dalla legge. E' accaduto, inoltre, 
questo primo anniversario, un fatto senza prece-
iti per la sua gravita: ieri mattina, aU'apertura 
*li uffici preposti alle operazioni elettorali, nes-
1a disposizione ha ricevuto il comune di Erto-

per iniziare a predisporre il regolare svolgi-
»nto delle operazioni. E' forse impedendo a un 
kmune tanto colpito dalla sciagura di rinnovare 
[proprio consiglio comunale, che si vuol solenniz-
re la triste ricorrenza? Cio che oggi si impone, 
rche Tanniversario non trascorra soltanto in com-

commemorazioni, e assolvere ai solenni impe-
[i assunti di fronte ai duemiia morti del Vajont. e 

finalmente giustizia. 
F. Giorgio Bettiol 

Sette giorni 

di sciopero dal 

20 ottobre nelle FS 

Confermata 

per 1117 

tastensione nelle PI 

(A pagina 2) 

del Partita 
e della causa 

dell'unita 
Gli interventi dei com-
pagni Cinanni, Galluzzi, 
Napolitano, Scoccimar-
ro, Sanlorenzo, Triva, 
Pavolini, Fontani, Alino-
vi, Novella, Fanti, Amen-
dola, G.C. Pajetta e 
Garavini - Le conclusion 
ni di Longo • II secondo 
punto all'odg sari trat-
tatpmircoled] press mio 

II Comitato centrale e la 
Commissione centrale - di 
controllo del PCI hanno 
concluso ieri a tarda sera 
la < discussione • sul • primo 
punto all'ordine del giprno, 
con l'approvazione del so-
guente ordine del giorno: 
€ II CC e la CCC approvano 
la relazione del compagno 
Longo, invitano tutte le or-
ganizzazioni - comuniste e 
tutti i compagni a metter-
si con slancio al lavoro per 
realizzare un grande succes-
so del Partito e della causa 
dell'unita' nelle prossime 
elezioni amministrative, e 
danno mandato alia Dire-
zione di redigere e pubbli-
care l'appello agli elettori>. 

La trattazione del secondo 
punto < Problemi del movi-
mento comunista interna
zionale >, sul quale e rela-
tore il - compagno ' Enrico 
Berlinguer, e stata rinvia-
ta a mcrcoledi della prossi-
ma settimana, a causa del
le onoranze funebri che 
saranno rese oggi, a Aoma, 
alia salma del compagno 
Velio Spano. 

I lavori ieri mattina sono 
cominciati, dopo la comme-
morazione del compagno 
Spano, con l'intervento del' 
compagno Paolo Cinanni, 
del Comitato regionale ca-
labrese. - ... 

Cinanni 
Ha sottolineato la neces-

sita di porre a) centro de!-. 
1'attenzione del Partito, nel 
corso della campagna elet
torale, - il problema del-
Temigrazione. Al fenomeno 
sono interessate non solo 
le organizzazioni meridio
nal!, anche se queste ven-
gono investite in prima 
persona delta questione. Da 
alcuni mesi a.questa parte, 
e gia stato rilevato, siamo 
di fronte a una inversione 
di tendenza nel rapporto 
emigrazione - immigrazio-
ne. Migliaia di lavoratori 
lasciano il nord, o per tor-
nare nelle regioni di origi-
ne o per emigrare all'este-
ro. La Germania e ancora 
il paese in Europa che as-
sorbe la maggior parte dei 
nostri disoccupati, awalen-
dosi cosi di un apporto di 
mano d'opera a buon mer-
cato, spesso qualificata che 
viene sottratta all'econo-
mia nazionale. 

Per cid che si riferisce 
in modo particolare alia 
Calabria il compagno Ci
nanni ha sottolineato il fat
to che dal 1950 in poi la 
regione si e impoverita di 
ben mezzo milione di lavo
ratori emigrati. Le rim esse, 
se danno la possibilita al
le famiglie degli emigrati 
di prowedere al soddisfa-
cimento dei bisogni imme-
diati, tuttavia non modifi-
cano certo il quadro di fe-

(Segue a paginm 10) . 

Alle 16,30 da via delle Botteghe Oscure 

i . : 

del compagno 
Velio Spano 

Commossa solidarieta ai familiari del compagno scom-
parso - $tamane dalle 9 la salma esposta nella camera 
ardente allestita nella sede del Comitato centrale del PCI 

Mezzo miliardo di danni 

CICL0NE> SU TARQUINIA 

Una tromba d'aria,.che dal Tirreno si e diretta verso rinterno, ha colpito in pieno 
Tarquinia. Quasi tutte le case della cittadina — come mostra la foto — hanno su-
bito gravi danni. Fortunatamente qnando il ciclone si e abbattnto salla locallta, pio-
veva violentemente e pochissJme persone sono state sorprese alio scoperto. I danni, 
secondo i primi accertamenti, sono di quasi messo miliardo. Anche Roma k rimasta 
a lungo paraJizsata da) nnbifragio. 

".'..!? (-̂  P**§* 4 le informazioni) 

I funeral! del compagno 
sen. Velio Spano, deceduto 
l'altra sera, stroncato da 
una grave malattia, si svol-
geranno questo pomeriggio 
alle 16,30 a Roma. II corteo 
funebre si muovera da via 
delle Botteghe Oscure, per-
correra quindi via Arenu-
la, il lungotevere de' Cen-
ci, e sosterra in piaxza Mon
te Savello dove sara reso 
l'estremo saluto al compa
gno seomparso. 

La salma di Velio Spano 
• stata traslata ieri sera 
dall'abitazione di via Ve-
naasio Forinnato nella se
de del • Comitato centrale 
del PCI, in via delle Bot
teghe Oscure, ove e stata 
allestita la camera arden
te, che sara aperta questa 
mattina dalle ore 9. 

Conttnuano, Intantb, a 
pervenire alia famiglia del 
dirigente comunista e se-
gretario del Movimento ita-
liano della pace e alia Dire-
stone del Partito. messaggi 
di cordoglio da tntta l l ta-
lia e dairestero. Fra i piu 
significativi messaggi, van-
no registrati il telegramma 
del Presidente supplente 
della Republlca, Merzago-
ra, alia compagna Nadia 
Spano, del vice presidente 
del Senato Zelioli Lanxini, 
del presidente del Consi
glio Moro, del compagno 
Pietro Nenni, di Attilio 
Plccioni, di Giuseppe Sara-
gat e dei Comitati della 
pace sovietico e algerino. 
Altri messaggi hanno in-
viato gli ambasciatori di 
Polonia e Bulgaria. 

(In 3.' tin elenco ' dei 
messaggi) 

Solo il PSDI non presenterd un suo documento 

Anche DC e PRI presentano 
interrogazioni sul Quirinale 

Attacchi alia DC nel Comitate centrale seciaMemecraticf sella qaestiene presidenziale — Rea-
zioni fanfaniane alle dichiarazieni pelemiclie di Sarafat — Un aitjcelt offrciese di anlienti Yicini 

a Celembe centre le mendicazjeni salariali 

L'iniziativa comunista di tre 
giorni fa per portare in primo 
piano il deltcato problema del 
Quirinale, ha costretto tutti i 
gruppi politici, uno dopo Tal-
tro, a affrontare una questio
ne che' (stando a quanto gia 
dichiaro La Haifa e a quanto 
ieri e stato detto anche al CC 
socialdemocratico) solo una te-
nace opposizione dei dorotei 
dc aveva finora artiftdosamen-
te congelato. Ieri — dopo la 
decisione dei sociallsti di pre-
sentare una propria interroga-
done suirargomento — anche 
i repubblicani e i democrfstia-
ni hanno deciso di presentare 
propri document!. I democri-
stiani hanno discusao la-que-
itione in sede Hi direttiT* del 
gruppo. Al termiM della riu-
nkme Zaccafnini ha tetla i 
• Abbiamo asamlnato la *•«-

stione del Capo dello Stato 
cosi come essa si presents oggi 
in Parlamento e abbiamo de
ciso che il gruppo presentera 
una sua interrogazione di cui 
sari primo irmatario Ton Re-
stivo ». La proposta di presen
tare rinterrogatione e stata 
fatta dall'on. Cossiga ed e sta
ta subito approvata: anche da 
Scaglia a nome del governo e 
da Piccoli a none del partito. 
Restivo e stato incaricato di 
stendere un testo che, si t 
detto, sia rispettoao della de-
licat*'lituaxione e si limiti a 
chiedere informazioni • suUo 
stato di salute «W Capo dello 
Stato, pur iacando liferiaMOto 
alUpairtWma 
delle am ~ 

Anch* MSI • FDIUK 

h^rafl-i* 

re nulla.v I socialdemocratici 
invece non presenteranno al-
cun documento. Bertinelli ha 
fatto una dichiarazione in cui 
afferma che al PSDI basta afR-
darsi alia - aaone responsabi-
le del governo » che gia si svol-
geva «anche senza la solleci-
tazione dei gruppi parlamen-
tari». Dal governo, dice Bertf-
nellL •avremo notizie atten-
dibili e concrete sugli aspetti 
umani, giuridici e politid del 
problema e da quelle notixie 
ricavereroo le direttive per 
un'aziooe che mi auguro co
mune ai quattro partiti della 
eMlizione ». Btrtinelli aggiun-
ge che « carta il problema est
ate C M • ctrgefit* la.somdo-
DC, i — t i men* l'awio alia 
rtMSm anche se «mta e 
diaViWpcr l a y i f f c l t i gwt-

sue implicazioni politiche, per 
i' suoi riftessi umani di toe-
cante commozionc >. 

Per quanto riguarda i testi 
delle interrogazioni e'e da os-
servare che quella repubbli-
cana appare, a giudizio degli 
ambienti politid, la piu espli-
cita: dd che avrebbe provoca-
to qualche irritazione in am
bienti dell* DC II documento 
del PRI dice: «I1 gruppo re-
pubblicano, rilevato da notizie 
di stamps che il governo si ac-
dnge a accertare ufficialmente. 
con quesiti formali posti al 
collegio dei medici curanti, le 
condizioni di salute del Pre
sidente della Repubblica on. 
Segni (cci va raugurio piu de-

(Segmm M ukimm pmgmm) 

La solenne 

rievocazione 

a I C.C 
AlVinizlo della seduta dl 

ieri mattina il C.C. del PCI 
ha commemorato la vita e le 
lotte del compagno Velio Spa
no deceduto poche ore pri
ma. L'annundo della sua mor-
te e stato dato al C.C. dal 
compagno Enrico Berlinguer: 
Vassemblea si e levata in pie-
dl rimanendo in silenzio per 
alcuni minutl. Poi ha pre.so 
la parola il compagno Giro-
lamo Li Causi. 

II compagno Velio Spano — 
ha inizlato a dire Li Causi 
con voce commossa — e mono 
alia soglia dei 60 anni, dopo 
42 anni di mlllzia nel nostro 
partito. Qudranladue anni dl 
lotte contro il fascismp, per 
Vaffermazione dei diritti dei 
lavoratori. per la propagan
da degli ideall antifascisti e 
del soclalismo e per la pace 
e per la paciflca coesistenza 
tra i popoli. Li Causi ha poi 
ricordato come conobbe il 
giovane Velio Spano quando 
egli dalla Sardegna venne a 
Roma per frequentare I'Uni-
versita, Fu a Roma che Spano 
conobbe Gramsci e questo fu 
un momento determinante 
nella sua vita 'di militante. 
Era gia iscritto alia Federa-
zione giovanile comunista; fin 
da allora univa alia sua for-
mazione intellettuale Vazione 
diretta tra le masse. Lo ritro-
vai poi a Torino, nel 1926 — 
ha proseguito Li Causi > — 
quando lo studente comuni
sta Velio Spano occorse tra 
la classe operaia in lotto con
tro il fascismo, dedicandosi 
partlcolarmente alia redazione 
del giornali di fabbrica. Po-
co dopo Velio Spano cadde 
in mano alia polizia e il Tri
bunate Speciale fascista lo 
condannd a 5 anni e sei mesi 
di prigione. Entrato nelle ga-
lere fasciste a ventidue anni 
il nostro compagno — ha detto 
Li Causi — ne uscira nel 1932 
per riprendere senza soste la 
sua azione di militante rivo-
luzionario. 

Li Causi ricorda poi le tap-
pe della vita di Velio Spano 
in quegli annt drammatici 
per VEuropa e per il mondo 
intero: la sua azione fra gli 
italiani emigrati in Francia; 
la sua attivita di propagandi-
sta ed organizzatore antifasci-
sta prima in Egitto e jtol In 
Francia; nel 1937 dl nuovo in 
Francia nella redazione del-
rUniti clandestma; nel 1938 
a . Tunisi per continuare la 
propaganda e Vorganizzazio-
ne di un fronte antifascista 
quale direttore — assieme a 
Giorgio Amendota — del quo-
tidiano */I giornale». Fu in 
quel tempo che i tribunali 
militari di Tunisi e di Biserta 
si riunirono per procewsare il 
-pericoloso sovversivo- Velio 
Spano: viene condannato per 
due volte a morte. 

II compagno Li Causi ha poi 
ricordato gli anni net quali 
Velio Spano si dedicb prima 
alia direzione del partito nel 
Mezzogiorno, poi alia direzio
ne della prima edizione del-
rUntte legale, alia lotta per 
la rinascita e Vautonomia del
la Sardegna, ad una intensa 
attivita di parlamentare co
munista. poi ancora alia dire
zione della Sezione Esteri del 
partito e al movimento del 
partiQianl della pace. In tutta 
la sua vita dl militante rivo-
luzionario — ha concluso • il 
compagno IA Causi — il com
pagno Velio Spano . non ha 
mai rlsparmlato se stesso dan-
do prova di Intelligenza, di 
coraggio. di tenacia. 71 C.C. 
del PCI rende jomaggio a que
sto che e un esempio per 
tutti i militantl comunisti. 

Subito dopo i membri del 
C.C. si sono nuovamente rac-
ctAti In alcuni minuU dl si-
lenzio; poi la seduta c sUM 
brevtmmte scsptsa. •" 

Durante la manifesta
zione sara proiettato II 
documentario « L'ltalia 
per Togliatti»- Le liste 
del PCI al primo posto 
in tutte le grandi citta 

- Sui muri e sugli appositi 
tabelloni di tutte le citta ita-
liane nelle quali si votera il 
22 novembre, sono apparsi 
ieri i manifesti di convoca-
zione dei comizi elettorali. 

Gia da domenica il PCI 
aprira la campagna elettora
le con centinaia e centinaia 
di comizi, nelle grandi citta 
come nej piccoli centri. A 
Roma, il Comitato regionale 
e la Federazione hanno or-
ganizzato una grande mani
festazione che si terra alio 
10,30 al c Supercinema », in 
via del Viminale. Parleran-
no i compagni on. Mario All. 
catoj membro della segrete-
ria del PCI e direttore de 
VUnita, Mario Berti, segre-
tario della Federazione di 
Latina e membro del Comi
tato centrale e Fernando Di 
Giulio, membro del Comita
to centrale e capogruppo al 
Consiglio provinciale di Ro
ma. Nel corso della manife
stazione sara proiettato, per 
la prima volta, il documen
tario L'ltalia per Togliatti, 
girato durante i commossi 
funerali dello seomparso se-
gretario generate del PCI. 

Ieri, secondo quanto stabi-
lito dalla legge, era anche la 
prima giornata utile per la 
presentazione delle Hste dei 
candidati. 

II nostro Partito ha ancora 
una volta dato prova della 
sua capacita politica e orga-
nizzativa: terminato il lavoro 
di selezione dei candidati e 
appronftataja relativa docu-
mentaaietfeT i nostri compa
gni si sono presentati per pri
mi, in quasi tutti i centri piu 
importanti, a depositary le li
ste presso le segreterie^o-
munali e presso gli uffici 
elettorali centrali prdvinciali. 

I contrassegni del nostro 
Partito saranno al primo po
sto nella scheda a Milano (sia 
per le comunali che per le 
provinciali), Torino, Bologna, 
Firenze, Venezia, Siena (co
munali e provinciali), Pisa, 
Livorno, Catania, Grosseto, 
Alessandria, Cuneo, Arezzo, 
Lecce, Taranto, Ancona, Pe-
saro (comunali e provinciali), 
Pistoia (comunali e provin
ciali), La Spezia (comunali • 
provinciali), Terni (comunali 
e provinciali), Viareggio, Im-
peria e in numerosissimi al
tri centri dj minore impor-
tanza. 

La • « piccola ' guerra > per 
1'accaparramento del - primo 
posto si e dunque in generale 
favorevolmente conclusa per 
il PCI, senza eccessive diffi-
colta. A Firenze, perd, il no
stro compagno ha dovuto in-
gaggiare una vera e propria 
gara di corsa con il rappre-
sentante liberate; a Geneva 
il primo posto e stato con-
quistato dal PSI, il cui rap-
presentante aveva atteso, in-
sieme con il nostro, per 1'in-
tera notte e sotto una pioggia 
torrenziale, rapertura del
la segreteria di Palazzo di 
Corso. 

La DC (per tradizione), 
e gli altri partiti che non 
hanno avuto la possibilita di 
approntare le liste per la 
prima giornata, tenteranno la 
conquista deH'ultimo posto II 
28 ottobre. . 
; Un grave fatto che non ha 

precedenti si e verificato nel 
Comune di Erto-Casso: 1 
prefetto ha dato disposition' 
per la regolare convocation* 
dei comizi elettorali, soltanto 
per quel che riguarda il Con
siglio provinriale. Quindi ai 
superstiti della tragedia del 
Vajont si nega il diritto di 
rinnovare la loro ammini-
strazione comunale. 

Secondo il prefetto le ele
zioni comunali non possono 
aver luogo perche i partiti 
non sarebbero riusdti a tro-

(Segue in ultima paginm) 

I I 1 0 0 % nella 
sotffoscriiioM 
roggivnfo da 
4 federazioni 

II cento per cento dello 
obblettlvo - della settoacrl-
slona per la stampa comu
nista * stato raggiunto dalla 
Federazioni di Pisa (ehe ha 
versata 27 mllioni), CaUnla 
(12 miliani), Latina (•»•»*-
llenl) a CagWart (6 mMterf). 
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Chiesta al « vertice » del Concilio la soppressione di uno schema | 

I 
Cardinal ! e vescovi contro 

R u m O r r iprOPOl ie Cilia T V la <ondanna del capitalismo 
.. J >< • • • ' 

una politico giafallita 
i . 

' , ' r'J - ' ' 

Disinvolta giustificazione delle divisioni interne e del ruolo subalterno riservato agli alleati - Fiducia 

nell'«espansione» del centro-sinistra - Elusa la domanda del compagno Pintor sulla crisi democristiana 

Dal •vertice * conciliare che ha 
avuto hwgo Valtro giorno — la riu- -
uione congiunta della Commissione di 
coordinamento e del Consigllo di pre- , 
sidcnza — e trapelata una nolizia ab-
bastanza clamorosa. Alcttni dei sedici 
cardinall presenti hanno chiesto chc 
I'assemblea non affronti mai lo sche
ma 13, quello cioe che definisce la 
posizlone della Chiesa nei confrontl 
del mondo moderno. 

11 testo . appare stimolante fin . dal 
titolo e — a quanta si dice — molto 
rilebanti $ona le argomentazlonl e le 
uffer'mazioni esplicite contcnutc in ol-
trc sessanta pagine. C'e chi sosticne 
addirittura che alcune proposition! 
siano esplosive, sconosciutc nella sto-
riu della Chiesa fin qui, come la con-

danna del capitalismo. Verrebbe rico-
nosciuto infatti, in uno dei capitoli, 
chc I'economia di mercato cosl com'e 
ha ridotto I'uomo a puro oggetto, con-
siderandolo soltanto nella funzione di 
consumatore e dl produttore. 

Nel complesso lo schema — stando 
sempre alle indiscrczioni — si occupa 
della famiglia, della cultura, della 
pace, (raducendo in tm documento che 
dovrebbe tmpegnare tutti i vescovi 
det mondo le linee delle due encicli-
che di Gioi'anni XXIII, la 'Mater et 
magistra * e la * Paccm in terrls ». 

Si pud capire, dunquc, la viva prc-
occupazionc (lo sgomento ami) di 
certi cardinali c pre.fuli, che gia neaii 
ultimi tempi ha cOstrctto a conden-
sare lo schema originario in una mi-

sura ben plh contenuta e, percid, con 
una forma vaga. II vecchio schema i 
stato cosl dcclassato ad * annesso *, 
vale a dire a documento esplicatiro « 
interprctativo per uso inferno. 

Pure in questi termini, comunque, 
il testo e consideraio da alcuni trop-
po avanzato e pericoloso. Di qui la 
richiesfa, ripetufu I'altro oiorno, di 
affossarlo complclamcute. 

Sard intercssante vedere se nei 
prossimi oiprni it Concilio verri uf-
flcialmente 'informato di queste ma-
novre, che gia al lioello' delle indi-
kcrezioni hanno suscitato gravi per-
plessita. 

Ancora < inedito al pub-
blico > (come ha detto il mo-
deratore Granzotto) , 6 com-
parso icri sera sul v ideo per 
« Tribuna politica > il segre-
tario della DC Mariano Ru
mor. Un esordio assai ritar-
dato, in verita, dato che Ru
mor doveva parlare due set-
t imane fa: le spiegazioni date 
da Granzotto circa le ragioni 
dei rinvii non hanno con-
v into molto. Sta di fatto che 
parlando all'inizio della cam-
pagna elettorale la DC si e 
assicurata al solito — c'e da 
stupirsene ? — ' un illecito 
vantaggio di partenza. 

La conferenza stampa • e 
stata assai interessante. Non 
perche Rumor abbia detto 
grandi novita, non perche i 
suoi accent! s iano apparsi 
persuasivi o i suoi tentativi 
di presentare unita e com-
patta la DC — e proprio in 
questi giorni — siano riu-
sciti; ma solo perche alcune 
domande precise e insistenti 
hanno costretto il segretario 
dc (quando non e riuscito a 
e luderle) a confermare an
cora una volta che la D C si 
r ipresenta alia prossima tor-
nata elettorale con il volto 
di sempre, il volto in so-
stanza ' che gia tanta parte 
degli elettori condanno il 
28 apri le del 1963: e si ri
presenta, per di piii, in cri
si e con una politica gia in 
v ia di fa l l imento e contesta-
ta al l ' interno stesso del mo-
v i m e n t o cattolico e clemo-
cristiano. 

Nel la sua introduzione, Ru
mor ha tentato di dare della 
D C e della politica di centro-
sinistra cosi come essa la in-
tende una vers ione popolare 
e progressista. II tema del 
€ grande incontro s tor ico» , 
della partecipazione del le 
masse popolari, sempre piu 
largamente , alia gest ione del 
potere ( « i ceti popolari 
avranno piii peso >, ha pro-
messo Rumor) , le parallele 
assicurazioni alia < classe im-
prenditoriale >: tutto il qua-
dro dell ' interclassismo e po-
polarismo democrist iano e 
stato tracciato a parole con 
accenti quasi lirici. II trucco 
comunque si e visto quando 
R u m o r na parlato di cose 
concrete: la difesa della po
litica «ausiera>, il tono quasi 
frivolo a proposito dei pro-
hlemi che angosciano oggi i 
lavoratori minacciati nell'oc-
cupazione e tartassati dal-
l 'aumento dei prezzi, gli 
accenti - anticomunist i e la 
confermata interpretazione 
moderata del centro-sinistra 
Rumor qui ha sve lato bene 
quale e il contenuto della 
politica «popo lare > voluta 
dai moderati della DC. 

In tema di ant icomunismo 
Rumor ha detto: c S i a m o so-
prattutto noi il partito che 
ha detto no al eomunismo. 
Noi oggi diciamo ancora no 
con tranquilla fermezza >. 
Dopo avere elencato tutti i 
mot iv i (ormai stantii e arci-
not i ) per cui quel « n o > e 
va l ido , Rumor ha detto che 
la D C e « anche contro il fa-
sc i smo perche un paese co
m e il nostro non puo tenere 
la testa rivolta al passato > 
Rumor ha quindi . insist i to 
con forza sul concetto che 
l'attuale politica < e quel la 
voluta dalla DC. possibi le 
so lo con la DC >; agli alleati 
di governo ha riservato un 
ruolo di ausiliari, g iungendo 
a vantare che la DC < e l'u-
nico partito democrat ico che 
non ha mai avuto scissioni >. 
P e r quanto riguarda to s tato 
cv ident i ss imo di confus ione 
e • d iv is ione es istente all'in
terno della Democrazia cri-
st iana. Rumor — sfronlala-
m e n t e — ha preseniato que
st a realta con torn lddlici . 
c o m e il frutto di una |,iusta 
democrazia interna e • ha 
ntiindi citato come pr<">\a 
del la sostanziale inita della 
D C la sua stes;a ele/.ione 
< quasi unanime > alia segre-
teria. 

proprio su questi term re-
lativi al le debolezze pro-
fonde del la D C in questa dif 
ficile fase politica, ha fatto 
poco dopo la sua domanda 
il compagno Luigi Pintor a 
n o m e dell'Unifd. 

PINTOR — Lei ha Jatlo 
una illustrazione alquanto 
accomodante delle posizioni 
del suo partito. Vorrei ricor-
darle che nel vostro recen-
tisstmo congresso un autore-
role dirigente sindacalista e 
membro del governo ha de-
tinito queste posizioni della 
DC * vecchte e stantie *. II 
dirigente del vostro m o n -
mento gtovamlc ha ammo-
nito chc non si tratta piii per 
voi di isolare il PCt ma di 
tentare di salvare la DC dal-
Visolamento in cm si e ri-
dotta. II massimo esponente 
delle ACLl ha detto che c 
sempre piii diflfcile orientare 
i l r o t o dei lavoratori verso 
l a D C a causa della vostra po

litica conservatrice. > Quanto 
ai vostri alleati, sono stati 
quasi sul punto di aprtre 
una crisi di governo accu-
sandovi di ambiguitd. Do-
mando: e in nome di questa 
politica « vecchia e stantia > 
che chiederete voti agli elet
tori, o vi proponete ftnal-
mente di cambiare qualcosu 
di consistente nei vostri 
orientamenti? 

RUMOR — Rispondo molto 
semplicemente . Quello che 
lei ha citato del nostro con
gresso e anzitutto un indice 
di vivacita democratica. Ma 
la DC si qualifica nei suoi 
atti politic!; si qualifica in 
questo caso nella piena ade-
s ione al programma e alia 
politica di centro - s in i s t ra . 
Non abbiamo nulla da cam
biare nei nostri orienta
menti . Li abbiamo scelti e 
approvati al congresso e del 
resto si e trovato un accordo 
(veda l'ordine del giorno) 
fra il gruppo di maggioranza 
relativa e gli altri gruppi, 
comprese quelle forze di si
nistra cui lei al ludeva. Que-

sta la nostra qualificazione e 
il nostro orientamento. - -

PINTOR — La ri8posta 
conferma che la DC rtttene 
assolutamente soddisfacente 
l'attuale t stato dicose. Ora 
mi permetlO'di aggiungere 
che non erano solo parole 
quelle volatc al congresso, 
perche se e vero che c'e stato 
un accordo con una parte 
delle vostre correnti, e anche 
vero che H vostro documen
to finale non e stato votato 
dalla qorrente c'ie fa capo al-
Von. Fanjani. Quindi c'e una 
crisi abbaslanza ~ realc. Lei 
dice: non abbiamo nulla da 
cambiare nei nostri orienta
menti. Ma questi orienta
menti sono discussi al vostro 
lnterno% sono discussi dni vo
stri alleati, sono discussi dal
la opinione pubblica die e 
delusa rispetto a una serie 
di attese. Per questo le dice-
vo che non mi 3embrava suf-
ficiente che la DC ripropo-
nesse semplicemente quella 
politico. Io non ho altre do
mande da fare perche In sun 
risposta ha un senso solo: 

Camera 
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I de vog/iono 
fare della LANMIC 

un nuovo carronone 
Respinti gli emendamenti comunisti che da-
vano un assetto democratico al nuovo Ente 
La Camera ha approvato ieri 

la proposta di legge d.c. che 
trasforma la Libera associazio-
ne nazionale mutilatt e invalidi 
civili in un Ente di diritto pub-
blico. Provvedimento « giuridi-
co-morale »•, nel quale per al-
tro e implicita una grave di-
scriminazione. ma niente soldi: 
questa la sostanza della legge 
votata dalla maggioranza. La 
LANMIC, una delle varie as-
sociazioni che tutelano la ca-
tegoria, e stata prescelta — 
certo non a caso — per essere 
trasformata nel nuovo Ente — 
che assume la denominazione di 
Associazione nazionale mutilati 
e invalidi civili — morale di 
diritto pubblico con evidente 
danno di tutte le altre che in 
tal modo si vedranno condan-
nate ad un ruolo secondario se 
non addirittura a chiudere i 
battcnti per lasciar campo li-
bero al nuovo organismo che i 
d.c, al solito. hanno concepito 
come un carrozzone. dove il 
senso dell'autonomia associativa 
e lc reRole deniocratiche, sono 
fortemente mortifjeate. Per al-
tro la proposta di legge presen-
tata da un gnippo di parlamen-
tari d.c. in testa al quale figu-
ra Von. Raffaele Leone, non 
contiene neppure un cenno alia 
esigcnza dj affrontare i proble-
mi economic; della categoria, 
che raggruppa piii di un milio-
ne di person'4. La lunga attesa 
degli Invalidi e mutilati civili, 
contrappuntata drammatica-
mente dalle -marce del dolore -
che hanno suscitato la commo-
zione e la solidarieta del paese, 
e destinata dunque. secondo il 
progctto dc . a protrarsi nel 
tempo. 

Respinta dalla maggioranza la 
pregiudiziale sollevata ieri I'al
tro dal compagno Scarfa. tesa a 
rinviare il progetto di legge 
alia competente commissione 
per un parere sulla sua costitu-
zionalita. i deputati comunisti 
sono entrati attivamente nel 
merito del progetto medesimo 
ilhistrando tutta una serie di 
emendamenti migliorativi. alia 
acccttazione de: quah hanno su-
bordinato il loro voto favore-
vole. 

II compagno SCARPA ha 
svoito un o.d g. che reca le fir-
me anche dei compagni Togno-
Di. Pagliarani. Borsari, Gambol-
li Femli e Mauliiu. e che lm-
pegna il governo a dare pratica 
attuaz:one agli impegni assunti 
— e non mantenuti — nei con-
fronti degli invalidi e mutilati 
civih in ordine: 1) alia assi-
rtenza sanitaria: 2) all'assegno 
vitalizio per gli irrecuperabili. 
in misura non mferiore al mi-
nimo della pensione di invali
dity cornsposta dall'INPS; 3) 

specialmente in ordine agli 
organi dirigenti del futuro 
ente la cui nomina e deman 
data al ministero degli interni 
o ai prefetti, a seconda chc 
si tratti delle istanze nazio-
nali o provinciali. Coi prov 
vedimenti in discussione — ha 
detto ancora Borsari — si 
attribuisce una congerie di 
privilegi ad una delle asso-
ciazioni esistenti, che diven 
tera cosi una «longa ma 
nus • del potere esecutivo: «u 
sarebbe dovuto creare, invece, 
— ha aggiunto il parlamen-
tare comunista — un ente di 
assistenza e di rappresentanza 
della categoria sul tipo del-
l'Opera nazionale mutilati e 
invalidi di guerra. 

La battaglia ingaggiata dai 
deputati comunisti per impe-
gnare il governo a mante-
nere gli impegni di natura eco-
nomico - assistenziale assunti 
verso la categoria ha indotto 
la dc ed il Psi a presentare 
anch'essi un o.d.g. analogo ma 
piii generico rispetto a quello 
illustrato dal compagno Scarpa. 
II sottoscgretario agli Interni 
on.le Mazza. per6. mentre ha 
respinto Y o.d.g. comunista 
perche « troppo dcttagliato », 
non ha accolto neppure la for-
mulazione di quello dc e ha 
invitato i prcsen'atori a cam-
biarne la dizione in modo che 
ne risultasse un semplice - in
vito - al governo e non un 
-impegno- eom'era scritto nel
la stesura originate. 

L'ordine del giorno del Pci 
e quello della Dc sono stati suc-
cessivamente unificati in una 
formtilazione comune che Ton 
Mazza ha accolto come racco-
mandazione. riconfermando lo 
impegno del governo ad ema-
nare con sollecitudine i prov-
vedimenti che la categoria at-
tende da anni. -

Nella discussione sono inter-
venuti anche Ton. MARIA PIA 
DAL CANTON (dc>. ARMATO 
fdc) e BONEA (pli). 

Hanno replicato il relatore 
MATTAR ELLI e il sottoscgre
tario MAZZA. entrambi dc 
che hanno difeso il progetto 
di legge. 

Conclusa la discussione ge 
nerale. la Camera e passata ad 
esaminare i numerosi emenda
menti presentati dal Pci e dal
la stessa Dc. 

La mascior parte desli emen
damenti del Pci e stata respin
ta per cui il gruppo comuni
sta ha votato contro. II com
pagno PAGLIARANI. nella sua 
dichiarazione di voto, ha riba-
dito che la proposta di lesge 
democristiana. sia pure parzial-
mente emendata. non corrt-
sponde alle esigenze di fondo 

all'assegno mensile a tutte le della categoria Contrario si e 
dichiarato anche il compagno 
ANGELINO del PSIUP. La pro
posta di legjje democristiana e 
stata pertanto votata articolo 
per articolo a maggioranza. c 
sara approvata successivamen-
te nel suo complesso a scru-
tinio scgreto. 

Al termine della seduta di ie
ri. il compagno D'ALESSIO ha 
sollecitato la risposta alia in-
terrogazione sul col. Palumbo. 
protestando per il fatto che il 
ministro della Difesa Andreot-
ti abbia Iasciato passare un me-
se esatto senza degnarsi di far 
conoscere gli orientamenti del 
suo Ministero e del governo di 
fronte ad un grave episodio co
me quello veriflcatosl a Pisa. 

famigbe che abbiano invalidi 
civih a carico: 4) all'asscgno di 
incollocabilita per coloro che 
non po^sono essere awiat i al 
lavoro o che risultano disoc-
cupati. limitatamente per gli in. 
validi e le loro famiglie che 
abbiano un reddito inferiore al 
minhno imponibile ai fini del-
l'imposta complemen!are. 

II compagno BORSARI ha il
lustrato la posizlone del gruppo 
comunista criticando a fondo 
quegli aspetti del progetto di 
legge dc che piii direttamente 
miravano a conferire una strut-
tura burocratica al nuovo Ente. 

II compagno Borsari ha cri-
ticato a fondo. sotto questo 
profllo, la proposta di legge dc 

vol confermate le cose come 
stanno. 

RUMOR — Le discussioni 
si concludono o con un or
dine del giorno o con una l i -
nea di - indirizzo. Questa e 
quel la che vale, lei d e v e a m -
metterlo. Su questa l inea si 
sono trovate d'accordo anche 
le forze che avevano assun-
to al congresso una Dosizio-
ne polemica.. . 
- PINTOR — Una parte sol

tanto... - ' ', 
- RUMOR — Anche le for
ze del centro-sinistra hanno 
detto che il nostro documen
to era soddisfacente. Mi s e m -
bra quindi che le perplessita 
sorte nel corso della d iscus
sione sono state superate 
dalle conclusioni , anche per 
quanto riguarda i partiti che 
col laborano al governo. 

Molte altre sono state le 
risposte fornite da Rumor 
nel corso della sua conferen
za stampa. A Aldo Airoldi 
(Nazione) che chiedeva se 
Rumor era per la reversibi-
lita o irreversibil ita del c e n 
tro-sinistra, Rumor ha detto 
che l'esperimentn c va con-
dotto innanzi fino al massi 
mo della sua manifestazione 
e alia piii vasta espressione 
del le sue • possibil ita di 
espansione >. Rispondendo a 
un redattore del fascista Se-
colo, Rumor ha assicurato 
che la DC non ha alcuna in -
tenzione di adoperars} ins ie -
me al PSI e (sotto sotto) al 
PCI per far trionfare ]o S ta 
to socialista in Italia. Co
munque Rumor ha gent i l -
mente ammesso che il PSI e 
l ibero di flssarsi • gli obiet -
tivi che vuole; quel lo • che 
conta, ha spiegato, e cio che 
riesce a fare. • . i 

A Ugo Indrio del Corriere 
della Sera, Rumor ha sp ie 
gato che la DC non s i ritiene 
nffatto — come sostengono 
PSDI, PRI e PSI — € massa 
frenante > nella polit ica di 
centro-sinistra. La DC e solo 
il partito centrale e piu re-
sponsabile . Un esempio? R u 
mor sorridendo ha citato la 
congiuntura: d icevano - che 
era una invenz ione democr i 
stiana. ma ora tutti la a m -
mettono e se ne preoccupa-
no. A Disnan (del la l iberale 
Tribuna) che faceva d o m a n 
de circa la rottura del le a m -
ministrazioni , P C I - P S I e le 
garanzie che in meri to ha 
avuto la DC dal PSI , Rumor 
ha risposto con cortesia che 
qui non e il caso di fare que
stions di pignoleria: - « Cio 
che conta e che la tendenza 
sia cos tante> , e questa t e n 
denza a trasportare in peri -
feria il centro-sinistra. s e 
condo Rumor, c'e e prose-
guira. Le «eccez ion i » non 
possono turbare, anche per 
che « scompariranno > gra-
dualmente . 

' Piero Ardenti di Mondo 
nuovo ha rivolto una art ico-
lata domanda a Rumor, ri-
cordando che circa dieci an
ni fa al congresso di Torino 
era " s tato proprio Rodolfo 
Morandi a lanciare il tema 
del l ' incontro fra cattolici e 
socialisti . Non pensa Rumor 
d i e da quel le premesse , at -
traver.so una sciss ione del 
PSI. si sia giunl i a ben di-
versi e meschini risultati r i -
petendo solo un vecchio 
schema centrista con nuova 
et ichetta? Rumor ha rispo
sto negando. dicendo che le 
premesse morandiane non 
sono certo state tradite e af-
fermando il carattere « popo
lare > del centro sinistra. . 

Rumor ha fatto quindi una 
domanda ingenua: che m t e n -
deva Ardenti parlando di 
«centr!smo r i n v e r d i t o ? Ar
dent! ha prccisato: una pol i 
tica che tende a isolare. su l -
lo stesso piano, le es treme 
del lo schieramento e sempre 
centrismo. sia che s iano tre 
che quattro i partiti che la 
perseguono. Rumor allora ha 
detto che e f fe t t ivamente e 
cosi e ha approfittato per una 
nuova polemica antlcomuni-
sta in termini di <chi sta n e l 
la democrazia e chi non ci 
sta: questo e il punto, non e 
prob lem a di centr ismo >. 

Una decisa ripulsa di qua-
lunque c dialogo » con i c o 
munisti Rumor l'ha fatta an
che rispondendo a N u t n z i o 
della Notte. * l o devo d i fen-
dere la sinistra del mio par
tito; su questo rifluto tutto 
>I partito e al l ineato. Il d ia 
logo che vogl iono i comuni
sti e quel lo per convincerci 
che le loro idee sono buone 
e le nostre no. Questo dia lo
go noi • non lo accett iamo. 
Fra DC e eomunismo non 
pud esserci incontro ». 

A fine trasmissione Gran
zotto ha informato che fra 
due set t imane comincera le 
sue trasmissioni • « Tribuna 
elettorale > (e cosl Rumor 
parlera una seconda \»olta in 
meno di un m e * e ) . ' * r 

Contro' le inadempienze del governo 

Statali: decisi ad imporre 
il rispetto degli impegni 

Anche Bonomi vuole i soldi 
dei pensionati delTINPS 

L'on. Bonomi ha fatto emet-
tere, ieri, una lunyu nota per 
sostenere la IepiMimfia del tra-
vaso di centinaia di miliardi 
dai fondi destinati alle pen-
sioni dei lavoratori deii'indu-
stria, alia gestione pensioni col-
tiuatori diretti. Questo travaso 
acquistera, con la fine del 1964, 
la consistenza di ben 400 mi
liardi. 

E' stato il governo, con Vor-
mai famigerato memorialc Ca-
rapezza (quello della pensio
ne a 70 anni) a rimettere in 
gioco le pretese dei bonomiani. 
Infatti 11 memoriale propone, 
fra I'altro. il ritiro del contri-
buto statale alle gestioni pre-. 
videnziali per destinarli a un 
Fondo che servirebbe ad in-
tegrare i bilanci deficitari delle 
varie gestioni secondo I'entifd 
del disavanzo. Questa proposta, 
fatta su misura per sanare la 
grave situazione della gestione 
coltivatori diretti a danno delle 

altre cateyorie, si pud persino 
peiisare che sia statu avanzata 
direttamente dai bonomiani e 
successivamentc inclusa nel me
moriale Carapezza, cosl calo-
rosamente difeso dal ministro 
Delle Fave. 

In questo modo il governo 
toglierebbe il contributo statale 
ai fondi pensione dei lavorato
ri dipendenti, trasformando 
questi fondi, in pratica, in isti-
tuzioni private alimentate dai 
soli contributi sul salario. A 
questo colpo al carattere pub
blico della previdenza, fatto 
esclusivamente per non pagarc 
un contributo diretto e propor-
zionale alia gestione coltiuato-
ri diretti, Bonomi suggerisce 
ora di aggiungere anche la pos
sibilita di attingere indefinita-
mente e senza remore ai fondi 
dei lavoratori dipendenti. Cosl 
pensa di solvate la faccia e la 
sua politica di acquiescenza al 
padronato agrario 

La lotto articolata dei ferrovieri e dei postelegrafonicl 
per il riassetto e la riforma delle aziende — Manca la 

copertura finanziaria per il conglobamento 

Per sette giorni. a partire da 
martedl 20. i 206 miia ferrovie
ri effettueranno sospensioni ar-
ticolate del servizio. L'azione 
sara intensiucata qualora U go
verno insistesse nella sua m-
transigenza sulla vertenza, 
aperta da oltre 4 anni, sul rias
setto retributivo e la riforma 
dell'azienda. 

II sindacato nel chiamare 
nuovamente alia lotta i ferro
vieri ha denunciato al paese le 
cause che provocano questa 
azione a lunga durata. Cause 
dovute esclusivamente alia 
mancanza di volonta del gover
no di dare inizio ad una nuova 
politica nelle PS e a nuovi rap-
porti con i lavoratori dipen
denti. 

II sindacato ferrovieri — o 
detto nel eomunicato conclusi
ve — sottolinea l'esigenza di 
contribuire ad un forte movi-
mento a sostegno di una poli
tica di riforme strutturali, av-

versato dalle forze politiche 
moderate, che elimini l'attuale 
stato di recessione le cui con-
seguenze aggravano i gia ina-
deguati livelli di vita dei lavo
ratori. In questo quadro — pro-
segue la nota — e necessaria 
«una seria ed efficiente rifor
ma delle FS chc. invece, viene 
rinviata nel tempo con grave 
pregiudizio del miglioramento 
del servizio ferroviario che e 
necessario adeguare alle esi
genze del paese ». 

Per quanto riguarda -la ver
tenza generate del riassetto del
le retribuzioni (inteso anche 
come sganciamento delle retri
buzioni dei ferrovieri da quel
le del pubblico impiego) il ri
fluto del governo comporta — 
e detto nel eomunicato — ' il 
rinvio a tempo indeterminato 
di ogni innovaziono strutturale 
dell'azienda e il blocco delle 
retribuzioni >». posizioni queste 

Contro gli esperi menti H 

Sena to ratif ied 
I'accordo d i Mosca 

Bartesaghi critica il ritardo con cui il governo ha provveduto a 
perfezionare il trattato antinucleare 

IT Senato ha ratificato ieri, 
all'unanimita. il Trattato di Mo
sca (5 agosto 1963}. che vieta 
gli esperimenti nucleari ncgli 
spazi atmosferici. cosmic! e su-
bacquei. 

La ratiflca — con gli inter-
venti del compagno Giuliano 
Pajetta e del sen. Bartesaghi 
— ha offerto anche all'assem-
blea di Palazzo Madama l'op-
portunita per un ampio esamc 
degli indirizzi della politica 
estera italiana. anziche risolver-
si (come era, forse, nelle mten-
zioni del governo e di buona 
parte della maggioranza). in un 
atto puramente formale. 

Per il gruppo comunista ha 
parlato ieri il senatore BAR
TESAGHI. II ritardo con cui il 
governo chiede la ratifica di 
questo accordo — egli ha rile-
vato — da un lato conferma la 
distorsione dei rapporti fra par-
lamento ed esecutivo. dall'altro 
lato dimostra che non si e sa-

quah? Si tratterebbe di garan
zie assolutamente formali. La 
realta. infatti. e che. con la 
-multilaterale- si \-uole consen-
tire alia Germama occidentale 
I'aecesso al controllo e alia dl-
spombiLita delle armi atomiche. 

Oggi piii che mai. dunque. 11 
trattato di Mosca deve essere 
considerato come un punto di 
partenza per l'avvio di una po
litica di distensione e di disar-
mo: e necessario che l'ltalia as-
suma ed appoggi tutte le ini-
z;ative capaci di portare ad una 
riduzione degli armamcnti ato
mic:. sia in senso qual.tativo, 
•;ia in senso quantitative o aeo. 
grafico (Toratore si e nferito 
al presente - Piano Gomuika -
per il congelamento degli arma-
menti atomici es^tenti). 

A questo punto. Bartesaghi 
ha ricordato a Saragat le sue 
dichiarazioni rese alia Camera 
a proposito del trattato d: Mo
sca: - Secondo il min.stro de-

""z J « J -« „ ,i~ii"T«.i ;gH ester: — egli ha detto — 
puto dare aDa ades.one dell Ita- J trattato dfonderebbc sul 
ha al Trattato di Mosca un a - £ ^ ^ i o a e l m a n ten imento del-
gnificato attivo. &6 e tanto pa J K u ^ , b r i o d e I l e f o r z e „ q u a l e 
cnticabale m quanto 1 quadroL £?nn,Q d e l : n e a n d o s , n c R l l u l_ 
mternaz:onale attuale «tn A m e . | . i m . a n n . ; . tenderebbe. dunque. 
rica. in Africa. In Asn. m t u - i _ 
ropa> contrasta con le lmee di'sviluppo che il trattato. un 
anno fa, aveva Iasciato sperare: 
la poht:ca aggressiva dell'impe-
riahsmo americano ha fatto peg-
giorare la situaz.one. 

In particolare — ha prose-
giuto Bartesaghi — U nuovo ac
cordo fra i pae$: della NATO 
per lo scambio d: mformaziom 
in matena di armamento ato-
mico firmato a Pangi nel giu-
gno scorso. ha gia posto in atto. 
sostanzialmente. il progetto per 
la creazione della - forza multi. 
laterale- e per la dotazione di 
armamento atomico alia Ger
mama di Bonn: vi e dunque una 
profonda differenza fra l'mter-
pretazione sovietica del trattato 
di Mosca (che. per tenervi fede, 
rifiuta alia Cina popolare le in
fo rmazioni nucleari che essa rl-
chiede) e rinterpretazione degli 
USA <che hanno promosso ac
cord! come quello di Pang:). 

Adesso — e la reccntisslma 
dichiarazione del cancelliere 
Erhard ne e 1'ultima conferma 
— si dice esplieitamente che la 
-mult i laterale- sara Utituita 
entTo U 1964. U senatore socia
lista Vittorelli — ha ricordato 
Bartesaghi — ha affermato ieri 
che 1'adesione italiana alia 
- multilaterale » h - subordina
te a garanzie • eautele». Mm 

non ai awiare la d.sintegra-
z:.one dei blocch: ma semplice
mente un processo di disten
sione che dovrebbe consentire 
1 superamento del loro attuale 

antagonismo. Cosl dicendo. s: 
accetta pcr6 uno stato d: fatto 

caratterizzato si da un equili-
brio della - capacita distrutti-
va». ma anche da una situazio
ne in cui non esistc un - equi-
Ubrio strategico » in quanto gli 
USA hanno eostituito contro 
l'URSS tutto un s.stema di al-
teanze militari -. 

Bartesaghi ha concluso chie-
dendo al ministro quali auto-
nome e concrete iniziative il 
governo intenda assumere - in 
favore della istituzione di zone 
denucleanzzate in Europa e nel 
Mediterraneo. per l'ammissione 
della Cina popolare aH'OXU e 
per la ripresa e io sviluppo del 
proce^^o di distensione e d: di-
*armo 

Hanno parlato success.vamen-
te anche i senatori D'ANDREA. 
Uberale. e LESSONA missino 
(spezzando una lancia in favo
re della -multi laterale- e del 
narmo atomico di Bonn), il 
d. c. IANNUZZI e il relatore di 
maggioranza CESCHI. 

Nella sua replica, il ministro 
degli Esteri. dopo aver ricor
dato il valore positivo che il 
governo annette al Trattato di 
Mosca. che costituisce un pas-
so efficace ed importante in 
direzione del disarmo. ha af-
frontato alcune delle questioni 
sollevate dai senatori comuni
sti nel corso della discussione 
generale. 

Per quanto riguarda la -for-

IN BREVE 
Programnrazione in Sicilia 

n ministro del B:lancio. on Pieraccin:. ha eomunicato ieri. 
nel corso di un colloquio con il segrelar o regionale sici-
liano del PSI, on. Lauricella. che sono in programmi scamb; 
di vedute con il governo della Regione per definire le moda-
lita « il carattere della partecipazione della Sicilia alia pro-
grammazione naz-onale. 

Convtgno storico italo-sovietico 
Sono partiti ieri dall'aeroporto di Fiumicino alcuni noti 

storici Itallani che si recano a Mosca per un convegno di 
studio con i colleghi sovietici, organizzato dairAssoctazione 
italiana per i rapporti culturali con 1'Unione Sovietica e 
dall'Istituto storico delPAccadetnia delle Scienze dell'URSS. 
Del gruppo. che si tratterra in Unione Sovietica una decina 
di giorni, visitando Mosca e I>eningrado. fanno parte Paolo 
Alatrl. Mar!o Bendiscioli. Giuseppe Berti, Giuliano Procacci, 
Rosario Romeo, Franco Venturi, Pasquale Vdlani e Rosario 
VUlari. 

za multilaterale - Saragat ha 
nbadito che la - adesione di 
massima - dell'Italia, a questo 
progetto, e dovuta alia preoc-
cupazione per il pericolo co-
stituito dalla eventuale proli-
ferazione dell"armamento ato
mico. II ministro degli Esteri 
ha pure completamente igno-
rato il fatto. incontestable, che 
la « multilaterale • mentre non 
impedisce la proliferazione del-
rarmamento atomico. costitui
sce il mezzo per consentire 
l'armamento atomico della 
Germania di Bonn, dove scm 
pre piii aggressive e pericolose 
si fanno le correnti revansci-
ste. II progetto della «multila
terale - — ha detto ancora Sa
ragat rispondendo a una pre-
cisa domanda del sen. Bartesa
ghi — e oggi nella fase di 
studio, quando gli studi in cor 
so saranno conclusi. il governo 
ne esaminert le risultanze. che 
sottoporra poi al Parlamento 
prima di siglare qualsiasi ac
cordo. Saragat ha quindi so-
stenuto che gli esperimenti in 
corso sulla nave americana che 
raccoglie equipaggi di diverse 
nazionalita (fra cui 30 mari-
nai italiani) non riguardano 
esperimenti nucleari. 

Per quanto riguarda le zone 
disatomizzate. il ministro de
gli Esteri. ha affermato che il 
governo italiano - non e con
trario*. Egli per6 ha al tempo 
stesso riproposto la tesi secon
do la quale, finche non si ad-
divenga ad un accordo gene-
rale per il disarmo. sarebbe 
necessario - salvaguardare la 
pace - attraverso. appunto. 
i"« equilibrio delle forze -. Ma 
ci6 subordina. completamente 
in pratica. la nostra politics. 
estera a quella degli Stati t*ni 
ti ed esclude di fatto, la pos 
sibilita di autonome e concrete 
iniziative italiane. in favore 
della distensione e del disarmo 

Alia questione sollevata, sia 
pure cautamente. anche dal sen 
Jannuzzi (dc) il quale aveva 
suggerito la possibilita di un 
passo- dell'Italia all'ONU per 
la ammissione della Cina po 
polare, Saragat ha infine ri
sposto in termini assai reti
cent!: la questione, a suo av-
viso. deve ancora -maturare-
e. comunque, e da escludcrc, 
oggi, un impegno preciso e 
positivo del governo in questa 
direzione. 

che l'assoluta maggioranza dei 
ferrovieri respinge. 

11 documento ricorda, in pro-
pobito. che ad oltre un mesa 
daU'incontro tra lo SKI-CGIL 
e il ministro Jervolino, nessumi 
risposta e pervenuta al sinda
cato. Dopo aver ricordato cho 
il governo si 6 rimangiato an
che gli accordi raggiunti l'otto 
agosto su alcune competenzo 
accessorie (cio che ha provoca-
to il forte sciopero di martedl 
scorso), il documento del SFI-
CGIL rileva che «l'intransi-
genza flnora manifestata nel 
confronti delle richieste del 
SFI, piii volte ridimensionatu 
nei tempi e nei contenuti non 
6 piu giustiflcabile ••; anche per
che i rapporti fra ministero 
dei Trasporti e sindacati ven-
gono deteriorati ostinatamentu 
flno alia contestazione del di
ritto di sciopero, e il ritorno <i 
metodi autoritari, punitivi e l i-
mitativi delle liberta sindacali. 

Il eomunicato conclude con 
un duplice invito: al governo a 
rivedere la propria posizlone, 
e agli altri sindacati a tenera 
conto che il rifiuto e l'atteg-
giamento del governo (anche 
in ordine al ritardo nella at-
tuazione del conglobamento) 
contrastano duramente con la 
volon^, i propositi e i bHognt 
dei ferrovieri. 

La CISL-ferrovieri. dal can
to suo. in una propria nota ha 
espresso * la viva preoccupa-
zionc per i ritardi frapposti al-
l'attuazione del conglobamen
to » e ha ventilato la chiamata 
alia lotta della categoria. Ieri 
si sono astcnuti dal lavoro t 
funzionari dirigenti delle FS. 

Anche i postelegrafonicl. eo« 
me e gia noto, sono in agitazio-
ne. In considerazione della con-
vocazione del sindacati. pc* 
martedl. da parte del ministro 
delle PT, e stato sospeso lc 
sciopero del portalettere che 
doveva svolgersi domani, ma c 
stato confermato quello gene-
rale, di tutti i pt. di sabato 11 
che si effettuera qualora «nel-
l'incontro col ministro — e det
to in una nota delle tre orga 
nizzazioni sindacali — non s 
ottenessero concrete ' assicura
zioni sulla soluzione della ver 
tenza ». 

Intanto. per discutcre i temp 
e i modi della prosecuzlonc I 
della lotta per il riassetto retrl 
butivo e la riforma delle PT| 
domenica avranno luogo i con 
vegni regional] dei postelegra 
fonici aderenti alia CGIL. 

Lunedl torneranno a riunlrs 
le segreterie delle fcderazlon 
degli statali aderenti alia CGIL 
alia CISL e alia OIL per deci 
dere l'azione sindacale. A quan | 
to risulta. infatti. nel bilanci 
del 1965 non b stata prevista 1 
copertura finanziaria della pari 
te del provvedimento del con | 
globamento che si riferisce 
65. ne e stata prevista. per or; I 
la copertura per corrisponder 
la 13. mensilita '64 con le inte 
grazioni. Nel tentativo di argi 
nare la protesta dei pubblic 
dipendenti, decisi ad imporr f 
il rispetto degli impegni. si 
svolta ieri una riunione all 
quale hanno partecipato il prcl 
sidente Moro e i ministri Pie | 
raecini. Colombo. Trcmelloni 
Preti. Non sono state raggiunti 
conclusioni apprczzabili. pe 
cui i ministri interessatl tomf | 
ranno a riunirsi lunedl. 

. Riprende 
I'agitaiiont 
dtipwbblki 

eswcm 
Nel corso di una conferenl 

stampa il presidente della F | 
derazione italiana pubbhci esel 
cizi «FIPE). Antonio Prantel 
ha annunciato la ripresa del 
1'agitazione dei 200 mila pubbl 
ci esercenti. Tale agitazione I 
articolera in una serie di ml 
nifestazioni di protesta su pJ 
no provinciale. che culmincral 
no con una dimostrazione nl 
zionalc. I motivi di questa de<| 
sionc sono da ricercare nel mai 
cato accoglimcnto delle r i c h | 
ste prospettate al governo. 
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Commossi messaggi dall'Italia e dail'estero 

j y 

per la scomparsa 
del compagno 
Tra i numerosi telegrammi di condoglianze quelli di Merzagora, 
Moro, Nenni, Zelioli Lanzini, Piccioni, Saragat, di altri minis!ri, 

di organizzazioni di partifo e democratiche 

J& notizia della iinmatura 
>mparsa del compagno Ve-
Spano e stata accolta con 

)fondo cordoglio non solo 
comunisti, ma da tutti i 

locratici ed anche da mol-
li coloro che lo ebbero lea-

la v versa rio in tanti anni di 
ttaglie politiche. 
Sspressione di questo cor-
»lio sono i numerosissimi 

}ssaggi e telegrammi di 
idoglianze che sono perve-

|ti e che continuano ancora 
>ervenire alia famiglia. •• 

(1 Presidente ' supplente 
la Repubblica, sen. Cesa-
Merzagora ha cosi telegra-

alla compagna Nadia: 
fell 'apprendere con since-
[rammarico la notizia del-

scomparsa del • senatore 
lio Spano, la prego acco-
>re, unitamente ai suoi 
liliari, espressione sentito 

tdoglio ». Anche il vice-
sidente del Senato Zelio-
..anzini e Ton. Aldo Moro 
ino fatto pervenire alia 
liglia telegrammi di r.or-

|glio. 
tl compagno Pietro Nenni 

telegrafato: « Accogli ca-
Nadia il mio vivo cordo-

o per la morte del com-
|gno Velio Spano. Lo ri-
rderanno sempre con 

imozione quanti ebbero 
ccasione di comune lotta 

ktifascista ed anticolonia-
ta di cui fu intrepido as-
r tore». 

nome del gruppo comu-
|sta del Senato, il compagno 
jrracini • ha inviato • alia 

^mpagna Nadia il seguente 
| legramma: «Senatori grup-

' comunista, profondamen-
addolorati immatura fine 

ta * esemplare •- caro indi-
jnticabile compagno Velio 
^ano, esprimono loro piu 
iceri commossi sentimenti 
lettuosa solidarieta a te, 
ra Nadia, sua compagna e 
liliari tu t t i >. 
compagni Ingrao, Laconi 

(iceli hanno cosi espresso, 
tome dei deputati comuni-

' le loro • condoglianze: 
rofondamente commossi 
latura scomparsa compa-

, Velio Spano, valoroso 
ibat tente causa antifasci-

socialismo et pace, pre-
imoti accogliere nome 
jpo parlamentare comu-

et nostro personate, 
ressione profondo senti-
ito cordoglio et fraterna 
[ecipazione tuo lut to». 

10 inviato telegrammi 
llio Piccioni, vice presi-
te del Consiglio, Giusep-
Jaragat, Giuseppe Pella, 
rgio Fenoaltea, Giuseppe 
|is, Giuliana Nenni, Giu-

Spataro, Stanislao Ce-
Adriano Falvo a nome 

Federazione naziona-
|ella s tampa italiana. 

Presidenza e la Segre-
del Comitato italiano 
Pace hanno dato noti-

Idel luttuoso avvenimen-
}on il seguente comuni-

[1 Movimento della pace 
tato duramente colpito 

perdita del senatore 

1
o Spano, jnembro della 
lidenza - del Consiglio 
diale e del Comitato ita-

e suo Segretario ge-
Je. 
Sgli ha profuso dai 1958 

li della sua piena ma-
politica ed uman a a l -

riluppo e al consolida-
to in Italia, e nell 'ambi-
iternazionale, di una ef-

e larga azione per la 
fnsione, la coesistenza e 

irmo. 
\n questo penodo la sua 
ita politica nei Partito 

comunista, in Parlamento, 
nelle innumerevoli attivita 
in Italia e nei continui viag-
gi all'estero, ha teso costan-
temente a suscitare un im-
pegno sempre piu vivo per i 
problemi della pace e ha 
lottato fino aH'iiltimo per im-
pedire fratture nella lotta 
per la pace e per creare an-
zi le condizioni piu adatte 
alia necessaria collabora-
zione. 

c H Comitato italiano del
la pace perde, con Velio Spa
no, un dirigente di lunga 
esperienza, naturalmente ge-
neroso e profondamente sen-
sibile ed aperto. La sua ope
ra r imarra indicativa per il 
grande lavoro che ancora ci 
at tende; la sua mancanza 
priva oggi il Movimento del
la pace, italiano e mondiale, 
di un contributo molto pre-
zioso ». ---v.. 

A nome del Comitato so-
vietico della pace Mikhail 
Kotov ha cosi telegrafato: 
«Cara arnica, in questa ora 
dolorosa esprimiamo a lei 
e alia sua famiglia il piu 
profondo cordoglio nell'oc-
casione della terribile mor
te di Velio Spano. Egli era 
sempre nostro vero amico e 
conserveremo per sempre il 
miglior ricordo di lui come 
uomo di intelligenza rara, 
di • fedelta vera alia nostra 
causa comune. Con tutto il 
cuore condividiamo suo do-
lore >. 

II Comitato algerino del
la pace ha scritto: < Profon
damente • addolorati per la j 
grave scomparsa del compa
gno Velio Spano, a nome de-
gli amici algerini" esprimia
mo le i' piu vive condo
glianze >. 
:: Alia Direzione del Parti to 
e personalmente alia compa
gna Nadia Gallico Spano 
hanno inviato telegrammi: 
Saragat, Bo, Jervolino, il se
gretario generate del Senato 
Picella, Ton. Fernando Santi, 
Ton. Giorgio Veronesi, l'am-
basciatore di Bulgaria, l'am-
basciatore di Polonia, Adam 
Willman, l'incaricato d'affari 
cecoslovacco Arno Kraus, i 
pittori Renato Guttuso e Er
nesto Treccani, Mario Berlin 
guer, Marisa Rodano, Laura 
Terracini, Emilio Sereni, Da-
vide Lajolo, Luigi Pintor, Ol-
ga ed Ambrogio Donini, Fe
lice Chilanti, la dott.ssa An 
giola Massucco Costa, Dante 
Cruicchi, Margherita e Rena 
to Pollini, il sindaco di Mode-
na, il sindaco di Guspini, 

Efisio Concu, assessore an-
ziano del comune di Carbo-
nia, Antonio Saba, sindaco 
di Carbonia. Arrigo Moran-
di, presidente dell 'UISP, 
1'ANPPIA di Trento, Pietro 
Vaienza, il sottosegretario 
Mannironi, Egle Mencaraglia, 
Emo Egoli, Claudio Petruc-
cioli. Carmen Paratico Bardi, 
Antonio Muscas, Marinella 
Tabet e Nella Dellariccia, 
Egidio e Flavia Cossu. Tilde 
Bonavoglia, Yvan Bice, Fla-
vio Picciau, Luciana Franca-
lancia, Silvio Mancosu, Fami
glia Castronovo, Francesco 
Spanu . Satto, Livio e Livia 
Manunza, Francesco Maria 
Branca. Peppina Secci e Vin-
cenzo Pau, Giovanna e An
drea Raggio, Luigi Decrec-I 
chio, Umberto e Candida Fi-
gus. Famiglia Gavino, Gas to
ne Ferrant i . Marco Dolia, Re-
nata Cavalieri. Luigi Cavalie-
ri. Luigi Crepellani. Maria 
Bonaria. Famiglia Suella, Bi-
ni. Graziella Tzeni. Famiglia 
Cocco. Italo Pina. Ezio Ze-
renghi. Umberto Cumar. sen 
Giovanni Ferraro. Salvatore 

Ghirra, Carmen e Francesco 
Scotti, Famiglia Moscatelli, 
Carla Dappiano, Pala Racis 
Balestra, Zina Ascari, Vin-
cenzo Pirastu, Attilio Moretti, 
Lisa Athos, Licia Cherzovani. 
Pina Colia. 

Collu sindaco di Arbus 
(Cagliari), Saba presidente 
della cooperativa c La Ru-
rale > di Guspini, Franco 
Coppola, Ferruccio Lanfran-
chi, • presidente deH'INPGI, 
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Aveva 85 anni 

£' deceduto 
a Mosca 

• * > 

I'economista 
Varga 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, 8. 

All'etH di 85 anni, e I 
morto oggi a Mosca, dopo \ 
lunga malattia, Eugenia 

I Varga, uno del piu grandi I 
I economisti sovietici e ccr- I 
• tamente il piu noto anche • 
I nei mondo occidentale, so- I 
1 prattutto per le sue ricer-
i che sulla teoria e la storia I 
| delle crisi. 4 | 

. •. - Nato a Budapest il 6 no-
I vembre 1879, Eugenia Var- I 
I ga fu una delle persona- • 
• lita piii in vista della He? 1 
I pubblica dei Consigli di I 1 Belc Kun. dooe ricopri 
I successivamente la carica I 
I di commissario delle Fi- \ 

nanze e di Presidente del 
I Consiglio superiore di eco- I 
• nomfa. Con il crollo del-* 
• la Repubblica ungherese, 1 
I Varga fu costretto ad emi- I 

orare all'estero: fuggiasco 
I a Vienna, si trasferl piu I 
I (ardi nell'URSS. dove pre- I 
• se la cittadinama sovie- , 
I tica e diresse dal 1927 lo ' 
• Istituto di economic mon- • 
I diale e d{ politica mondia- | 1 le, presso I'^ccademia del-
I le scienze. 1 ••• 
I I lavori di ricerca di 

Varga , sulle crisi econo- . 
I miche, fondati sull'analisi I 
I scientifica dei fdtti, par- ' 
• vero assumere caratteri 
I, profetici. Ampia eco nei 

mondo ebbe in particolare 
sua opera 'Due mondi», I 
cut I'economista sotto- I 
se ad una accarata ana 

mdo ebbe in parttcoiare 
I la 
I i" 

I pose ad una accarata ana- • 
list il sistema economico I 
capitalistico, in opposizio-

I 
I 

lager morirono 700.000 ebrei 

Da lunedi a Dusseldorf 
|l prccesso per Treblinka 

•DUSSELDORF. 8. 
lizia lunedi davanti al 
jnale di Dusseldorf il pro-

a carico di dodici ex-SS 
j>resero parte agli stermi-
tlla "fattoria della morte" 

cblinka. in Polonia. A 
|inka. tra il 23 luglio del 

1'ottobre del '43, vennero 
acrati oltre settecentomila 

gli imputati figura l'ex-
mctante del campo, Kurt 
trt Franz (50 anni). Nel-

di accusa si legge che 
eostringeve i prigionieri a 

en t rare nelle camere della 
morte frustandoli selvaggia-
mente e aizzando i cani con-
tro quelli che apparivano piu 
restii. 

A Francoforte. intanto. con-
tinua il processo per Auschwitz. 
Un teste polacco, Dov Paisi-
kovich, ha raccontato come 
molti prigionieri - preferissero 
lanciarsi tra le fiamme che di-
vampavano in un fossato per 
rifiuti anziche atfrontare l'or-
ribile \ i ta del campo e lo ster-
minio di massa nelle camere a 
ga*. • • 

apitalisth 
• ne a quello sociatista. 
I Altrettanto noti, attorno 

agli anni '30, i suoi lavori 
I 'Nuovi fenomeni della 
I crisi economica mondiale-

(1934) e -Capitalismo e ( 
I socialismo negli ultimi I 1 pentt anni» (1938). Jntor- ' 
• no al 1947, analizzando i I 
I nuoni fenomeni di • pseu- | 

do-pianificazione * -e ••• di 
I programmazione economi- I 
I ca nei grandi paesi capi- » 
. talistid, Varga vi scorse • 
I alcuni caratteri positivi e I 
• prooressiri e ne dedusse 
I i fermenti di una stabiliz- I 
| zazione del capitalismo. | 

di una sua possibilita di f 
I porre un tpialche riparo I 
I alle crisi economiche. La ' 
• posizione di Varga venne • 
I duramente attaccata dal I 1 circoli economici ufficialU 
I - II Bolscevico - del '47 e I 
| la • Pravda • del '48. accu- I 

sarono • Varga di avert 
I commesso 'gravi errori di I 
I earattere riformista bor- I 

ghese». • . 
I Eugenio Varga. che dal I 
» '38 era gia accademico, si * 
• ride sottrarre allora la i 
| direzione dell'Istituto e \ 

della rivista omonima. Lo 
Istituto venne fuso con il I 

Istituto di eco- I 
la rivista segul 

IL VAJONT UN ANNO DOPO 

re ore per 

parallelo 
nomia e nomia e la rivista segut > 

I la stessa sorte, diventando I 
• « Questioni di economia •. ' 
• Un anno dopo. Varga ri- | 
I conobbe. sulfa nuova ri- | 

risfa. t suoi errori, dichia-
I rando erronee le sue in- I 
I terpretazioni dei nuovi fe- I 

nomeni in corso nei mon- • 
I do capitallitico. I 
• rj tormentoso penodo ' 
• compreso fra fl 1947 ed il I 
| 1950. non arrestb tuttavia | 

I'affirifa di Varga 
I Net 1963. a riconosci* I 
I mento della su aattivita I 
. di ricercatore e di econo- • 
I mlsta. Varga fu insicmito I 
• del premio Lenin. Proprio 
• poche settimane or sono. I 
I era nsctto a Mosca Vulth | 

mo lavoro delYiUustre eco- . 
| nomhrta che si a pre con \ 
I una nuova autocritica, ma 
• di senso oppotto a rruella 
I del 1949: o îi Varpa affron-
' ta criticamente alcune po-
• sizioni di Stalin sui pro-
| blemi economici del so

cialismo. rimproverandosi . 
I di non acer sapnto affron- I 
I tare a suo temoo gli er- • 

dello stall- | rori teorici 
nismo. 
Augusto PancaVdi I n u g u s i o r a n c « i u i • 

Ettore Della Riccia, segreta
rio dell'Associazione romana 
della stampa, Umberto Fio-
re, Minucci, della Federa
zione d t ! PCI di Siena, Um
berto Campagnolo della so-
cieta europea della Cultura, 
Aldo Marica, Rino Orietta, 
Giovanni Albanese, Laura 
Diaz e Sergio Scarpa, Vitto-
rio Bardini, Giovanni Lay, 
Giovanni \ Mutoni, • Businco, 
Poddighe della presidenza 
della Federazione delle coo
perative di - Cagliari, Car-
la Frontini, Giovanni Ibba, 
Famiglia Borghero, Giglia 
Tedesco, la Presidenza del
l'Associazione contadini e 
pastori sardi, Melis a nome 
dei comunisti della provin-
cia di Nuoro, Tina e Franco 
Sostegno, Paolo Fortunati , 
Falvio Secchi, Crescenzo 
Mazza, Antonio Saba, Fami
glia Concu, Francesco Satta, 
segretario generale del co
mune di Carbonia, Maria 
Paola e Nino Cali, Salvato
re Piras vicesindaco di Car
bonia, Cleto Ruggeri e fa
miglia, Dipendenti comunali 
di Guspini, Famiglia Orlan-
di, Fabrizio e Laura Zitelli, 
Giovanni Battista Melis, Sal
vatore Corda, Sezione del 
PCI di Oristano, Luigi Rossi, 
Fontanot, Farini, Vincenzo 
Bianco, Ema e Sandro Vitta-
dello. N a n d o ' Pitzianti, Pu-
sceddu, a nome dei comuni
sti di Arbus (Cagliari), Paolo 
Chessa, Pacifico Calandrone, 
Uraci a nome dei comunisti 
di Oristano, Antonio Urrac-
ci, Ribelle Montis, Tullio 
Ruggeri, Pitenzio Sanna • e 
famiglia, Mario Missiroli. 

II segretario della Federa
zione di Genova, il segreta
rio • della • Federazione • di 
Trieste, la Sezione del PCI 
di Carbonia, la •• segreteria 
della Federazione di Caglia
ri, Roberto Marmugi, segre
tario della Federazione flo-
rentina, Torquato Fusi, se
gretario ' della Federazione 
di Grosseto, - la Federazione 
comunista ' di Monza, la se
zione di Castelfiorentino, il 
comitato regionale toscano 
del PCI, le sezioni comuni-
ste di Centro e di Borgo Col-
le Val d'Elsa, la segreteria 
della Federazione di Bolo
gna, la segreteria della Fe
derazione di Cremona, il se
gretario della Federazione di 
Verona, la sezione di Ozie-
ri, la ' sezione di Cerignola, 
la sezione di Salsomaggiore, 
la Federazione di Pistoia, la 
sezione di Comino, la FGCI 
del Sulcis, i socialisti uni-
tari di Oristano, la Segrete
ria nazionale della Feder-
braccianti, l'Alleanza Nazio
nale Contadini, i comunisti 
della Bassa Reggiana,. di 
Terni, del Comitato zona di 
Vaienza, della Federazione 
di Brescia, il Comitato Ven-
tennale Resistenza di Reggio 
Emilia, il Consiglio federati
ve Resistenza Reggio Emilia. 
Boiardi, assessore Pubblica 
istruzione Reggio Emilia. 

II senatore Emilio Lussu 
ha cosi telegrafato al Comi
tato regionale sardo del no
stro Par t i to: <Con affetto 
partecipo al vostro lutto per 

I il caro Velio, vecchio socia-
lista e autonomista, combat-
tente valoroso delle storiche 
lotte del popolo sardo per la 
sua liberazione >. 

La redazione italiana del
la rivista «Problemi della 
pace e del socialismo >, ha 
telegrafato: «Partecipiamo 
pe rd i t a ' combattente instan-
cabile e coraggioso per la! Istintivamente, lo sguardo si vol-
causa della pace e del pro-!ffe Inssii, alia gola del Vajont, tra 
gresso. 11 suo e un esempio j 'e d"? possenti spalle di roccia do-
di vita dedicata alia causa " ~ *~ *~ ~~ *" 
della classe operaia interna-
zionale ». 
- Grandi manifesti listati a 
lutto sono apparsi ieri, per 
iniziativa del Comitato re
gionale e delle Federazioni 
comuniste. in tut te le citta 
e in tutti i paesi della Sarde-
gna. In un comunicato rivol-
to ai lavoratori e ai cittadini 
il Comitato regionale sardo 
del PCI ricorda il decisivo 
contributo dello Scomparso 
alle lotte per il riscatto del 
popolo sardo, per la Rinasci-
ta. per Tistituzione della Re-
gione autonoma e alle dif-
ficili e valorose battaglie dei 
minatori di Carbonia, di Igle-
sias, di Guspini. 

Nelle miniere del Sulcis, 
dell'Iglesiente e del Guspine-
se i minatori hanno effettua-
to alcune sospensioni di la
voro per commemorare il lo
ro vecchio dirigente e com
pagno. 

paesi 
Oggi 1 suiit-rstltl dt Erto 

e Casso torueranuo per tre 
. ore nei loro paesi, p«r rl-
coidarc 1 nort l travoltt dal
la ondata tlgantesca del 9 
ottobre. 

11 provvedltore alio Ope-
re Pubbllche ha concesso una 
deroga straordlnarla all'or-
dlnanza dl dlvleto dl acccs-
so al pacse. La deroga, pero, 
e llmltata a sole tre ore. 

Alle nove, nella chlesa dl 
Cimolals. II vescovo, mons. 
De Zanchc, celebrera ' una 
messa dl suffraglo. Alle 10,15 
le autoritu delta regions e 
delle province, parlamenlarl 
e slndacl della zona, si rlu-
nlranno a Cluut, dove verra 
relebrato un altro rlto reli
giose!. Successivamente, II 
sindaco dl Erto e una dele-
gazlone del comune si rerlie-
ranno ne] citnltcro dl For-
togna a deporre una corona. 

t Dal nostro' inviato 
LONGARONE, 8. 

Adesso il cimitero ha un muro di cinta. Tra fila e tila di croci, un ghiaino sottile rieopre la terra new. 
Davanti a ogni croce, un vasetto di tiori. Alcune cfornie, vestite di seuro, si muovono quietamente, silenziose, 
presso una tomba. Le croci sono di legno semplici e blanche. Si stendono a perdita d'occhio, a destra e a sini
stra, fin quasi ai piedi della parete di roccia che si rizza verticale dietro il tempio-ossario in costruzione. Tutto Vinsieme ha la malin-
conia di un cimitero di montagna. La morte si presenta con il volto composto che le fa assumere Vumana pieta. Non e'era pieta, in 
quei giorni, quando le ambulanze dei vigili del fuoco scaricavano i corpi ignudi avvolti nella plastica, e con una pompa di vignaiolo 
bisognava irrorarli di disinfet-
tante, e occorreva fotografarne 
il volto irrigidito nella smorfia 
della morte, e poi accatastarli 
nelle bare di abete, in attesa 
che ' le ' ruspe avessero ~ scavato le 
fosse. Finivano qui, a Fortogna, t 
morti di Longarone. Dentro enor-
mi buche di terra nera scavate 
con le pale in un campo di grano-
turco, e il rombare delle macchi-
ne copriva i singhiozzi, le male-
dizioni, non lasciava posto ne a 
pietd ne a dolore: solo orrore si 
leggeva negli occhi della gente. 

I morti erano appena un numero. 
Un numero che cresceva di ora in 
ora, e poteva solo dilatare il cer-
chio dell'orrore. Li ripescavano nel
la fanghiglia del Piave, sotto le 
cataste di derrttt nei Mai, accanto 
i piloni del ponte di Soverzene, giii 
alia grande ansa di Cadola, Con 
fatica, una fatica che Vdng'oscia ren-
deva col passare dei giorni piu 
disumana, gli alpini del gen. Ci-
glieri li strappayano — poveri bran-
delli irriconoscibili — alia coltre di 
macerie macinate e battute di Lon
garone. 

Da Fortogna si arriva a Longa
rone lungo il nastro d'asfalto in-
grandito e levigato della nuova sta
tute di Alemagna. Corre $ul bordo 
delValveo del Piave, di questa smi-
surata pietraiache ha inghiottito 
centinaia di ettari di bosco e di 
soffice terra coltivabile. ~- Lontano, 
in mezzo a quella distesa bianco-
grigia, si lavora a canalizzare e ar-
ginare il corso del fiume, a tracclare 
strode e.punti d'appoggio per i fu-
turi ponti. Mai tanta solerzia e lar-
ghezza di mezzi ha profuso lo stato 
italiano, cosi sordo e taccagno. Ma 
appena si supera la collinetta di 
Pirago, tutta bianca della sua roc
cia denudata, appare intiera, scon-
solante, I'inaniti di quanto si e fat
to sinora non diciamo a riparare 
ma almeno a mimetizzare Vincon-
cepibile, devastante rovina di Lon
garone. . - • ' . : . . 

A perdita d'occhio lo sguardo va-
ga su un mare grigio di roccia tri-
turata, di muri livellati al suolo, di 
pendici boscose graffiate sino al 
loro supporto di nuda pietro. Si, le 
nuove strade sono tracciate, la jer-
rovia per il Cadore transita ancora, 
e si sono piantati cartelli, segnali, 
linee elettriche, tutta la trama di 
quella che dovra essere I'ordinata 
vita d'ogni giorno nella citta ri-
fatta. Ma e come il segno d'un'un-
ghia su una spiaggia sabbiosu. 

Tra un anno, forse, si ved*anno 
le prime case, forse tra due il pacse 
avra gia un suo volto. Ma quando 
rifiorird Verba sulla collina di Pi
rago ? Quando il verde dei pint 
riempird quel biancore, quella vuo-
ta lontananza Id in mezzo, tra i 
monti, dove ora passa il Piave? 
Quando si placherd nell'animo dei 
superstiti — un'indagine sociologi-
ca ha appurato che sofjrono di tn-
cuot, dt frustrazioni, di allucinazio-
ni — lo sconvolgimento di quella 
notte? 

L'enorme distesa di piccole croci di legno del cimitero di Fortogna: ana popolazione di mort i , duemila, forse 
piu. Molte croci non portano alcun nome, ma solo una data: 9 ot tobre 1963. La foto nei titolo most ra come si 
presenta, nn anno dopo, in un desolante grigiore di pietra frantumata, l 'area su cui sorgeva Longarone. 
I lavori sin qui eempiuti non sono riusciti a mutare che in minima parte il paesaggio terrificante lasclato 
dall 'ondata del Vajont. ( 

ve si scorge incassata la piccolo 
diga e la sovrastante massa della 
frana. Uomini esperti, tccnici e 
scienziati insigni la conoscecano, 
la studiavano da anni, seguivano 
passo passo il suo procedere inar-
restabile. Con le loro mani le co-
struivano sotto, accanto, un bacino 
con 150 milioni di metri cubi di 
acqua dentro. Negli'ultimi giorni 
spiavano la frana con preoccupa-
zione, forse anche con angoscia. Ma 
la lasciarono venire giu senza una 
parola, senza un allarme, senza far 
suonare una campana a martello. 

Erto, un piccolo paese sul lato 
opposto al Toe, si specchiava nei-
Vacqua del logo costruito contro la 
volontd della sua gente. Nella val-
lata sottostante, Longarone era tut
to un brillare di piccole luci. Nes-
suno si mosse, fino alle 22,43 di quel 
mercoledi sera 9 ottobre. E fu lo 
schianto, il salto furibondo di una 
valanga d'acqua di inimmaotnabili 
proporzioni, di incredibile violenza 
(quanti miliardi di chilowattore 

Ischizzarono in pochi isfanti oltre 

la diga?) mentre le frazioni di Er
to, S. Martino, Le Spesse, Pineda 
sprofondavano con il Toe nei fondo 
del lago, con le case, gli • orti, le 
stalle, e la gente, su Longarone si 
abbatteva la colonna d'acqua, alta 
centinaia di metri, lanciata alia ve-
locitd del suono: e Longarone fu 
spazzata via. 
''• Ora, sulla montagna di terra so-

pra la diga, i periti nominati dal 
Tribunale di Belluno chiedono di 
piantare trivelle per estrarre < ca-
rote > dalla - frana. Un ' lodevole 
scrupolo scientifico li spinge a cer-
care di capire fino in fondo quale e 
stata la dihamica dello spaventosu 
fenomeno, di interpretare il lin-
guaggio delle diverse stratificazioni 
precipitate sul fondo del lago. Ma 
di questo v'e bisogno per fare giu-
stizia? Quando si arriverd al pro-
cesso, andando avanti di questo 
passo? E il processo per la strage 
del Vajont si risolverd in un dibat-
tito . tra scienziati ? 

Imputati sono degli uomini: non 
sappiamo se esattamente, e tutti, 
coloro sui quali pesa una respon-
sabilitd per do che e accaduto. Ma 
certo e che di azioni e responsabi-
litd umane debbono rispondere. 
Azioni che risalgono fino al mo-
mento della progettazione del ba
cino sul Vajont, e la Sade si trovo 
contro tutta la popolazione. Re-
sponsabilitd che sono di scienziati 
che dettero pareri favorevoli anche 
laddove naturale doveva essere la 
riserva e la prudenza, che sono di 
organi tecnici e politici i quali con-
cessero permessi e autorizzazioni 
per andare avanti con la diga, e poi 
con Vinvaso, senza espletare tutti i 
controlli, senza pretendere tutte le 
garanzte richieste dalla legge. Col-
pe in fine per non acer dato I'allar-
me quando la catastrofe apparica 
or mat inevitabile. 

Non questo cut ora assisiono 
— un rigido iter burocratico — 
intendevano i superstiti, quella do-
memea in cm in mezzo •• at ; loro 
morti ancora insepolti incocacano 
urlando giustizia e il Presidente 
della Repubblica, turbato suite ro-
ptne di Longarone, prometteva: 
€ Giustizia sard fatta *. Non le lun-
gaggini, le proroghe al futuro aprt-
le, il silenzio sulla sua attivitd, si 
aspettacano dalla commtssione par
lamentare d'inchiesta, voluta e pre-
lesa qui, nelle frazioni sconvolte, 
nelle assemblee popolari fatte con 
le vedove, gli orfani, i fratelli delle 
vittime. <• • 

Longarone aspetta, ne paziente ne 
placata. La sua e gente forte, osti-
nata, di parola. Anche nella tra-
gedia ha dovuto fare appello alia 
propria ostinazione anzicchi ab-
bandonarsi alia disperazione. Ne ha 
avuto bisogno per ottenere di veder 
risorgere il paese dov'era prima, 
per strappare una legge che non 
fosse un'trrijione alia sua tragedia. 

Parliamo con <4rduini, il sindaco 
che dietro ta semplicita nasconde 
una fede e una determinazione in-
crollabili. Cid sono state presentate 
oltre 480 domande di superstiti o 
loro eredi per rifare a Longarone 
la casa distrutta, I superstiti sono 
quasi tutti coloro che un anno fa si 
trovavano in Svizzera, in Francia 
o in Cermania a lavorarc. Ncssuno 

• ' . ' • I-

Messaggio 
del PCI 

ai sindaci 
di Longarone 
e Erto-Casso 
II CC e la CCC del PCI 

hanno inviato al compagno 
Arduini, sindaco di Longa
rone e al sindaco di E r t o -
Casso De Damiani il seguen
te telegramma: 

c Giunga al Consiglio co-
munale et alle popolazioni 
tut te , nei primo anniversa-
rio della tragedia del Vajont, 
il pensiero commosso con cui 
il Par t i to comunista ricorda 
le vittime innocenti di que
sta grande sciagura naziona
le e la riaffermazione del 
nostro impegno di continua-
re a operare perche tu t te le 
responsabilita siano ch ia r i t e ' 
et giustizia sia resa ai so-

•V prawissu t i e ai paesi colpiti 
stop. 71 Comitato Centrale e 
la Commissione Centrale di 
Controllo del Partito Comu-
'Qista Italiano >. 

di loro ha pensato di rifarsi lontano 
una vita. Gid 480 domande: e sol-
tanto due su cento chiedono il con
tributo in danaro per trasferirsi al-
trove. 

Anche le fabbriche verranno. 
Tutte quelle distrutte hanno chie-
sto di tornare, numerose altre si 
sono fatte avanti per insediarsi qui. 
L'amministrazione comunista e so-
cialista sta facendo tutta intera la 
sua parte. Ha gid delimitato i com-
prensori edilizi, approntato i piani 
di lottizzazione. A buon punto e il 
lavoro per armonizzare le esigenze 
individuali con questi piani. La 
nuova cittd deve rinascere dal nul
la, senza che nulla sia affidato al 
caso, un'opera esaltante c commo-
vente insieme, che non deve essere 
avvilita nelle pastoie burocratiche, 
nella lenlezza e grettezza di sempre. 
: La gente non pud attendere al-
Vinfinito. A Codissago, la piccolo 
frazione di Castellavazzo semidi-
strutta dall'ondata di ritorno, deci-
ne di famiglie sono rimaste senza 
casa e senza fonti di guadagno. 
'• Gli operai che lavoravano alia 
cartiera, alia filatura, abitano nelle 
casette prefabbricate, torride d'esta-
te e gelide d'inverno. Da luglio non 
percepiscono piu il sussidio. Molti 
tnpono adesso rivendendo rottami 
che cercano sul greto del Piave. E 
Vinverno batte ormai alle parte. 

Oltre Codissago si pud satire ora 
la ripida strada che porta alia diga, 
ad Erto, a Cimolais. Superiamo le 
baracche del cantiere di lavoro, le 
gallerie scavate nella roccia, ed ec-
coci sul cigllo della diga. Pare xm-
possibile che la sottile lama di ce-

| menfo che d appare quassii abbia 
resistito all'immane spinta. La fra
na inizia a poche decine di metri 
di distanza. II laghetto che era ri-
masto intercluso e scomparso. Ades
so incombe soltanto questa enorme 
montagna di tcrriccio, di pietrisco 
e di roccia. La strada corre trtcas-
sata tra le pendici del terrazzo roc-
cioso su cui sorge Casso e la nuova 
montagna precipitata dov'era il la
go. In alto, su un'estensione di pro
porzioni inaudite, il fianco del mon-
te Toe mostra la bianca fenditura, 
tutto un immenso piano inclinato 
di levigatissimi lastroni marmorei 
lungo i quali e avvenuto Vapoca-
littico crollo. II paesaggio e davvero 
lunare, cosi arido, deserto, se non 
fosse per gli operai al lavoro per 
riassestare la strada. Ed ecco, alia 
nostra sinistra, scorgiamo Casso. Un 
gruppo di case abbarbicate alia 
roccia, perennemente proteso sullo 
spettacolo di devastazlone e dl mor
te che ha di fronte. 

A Casso sono tornate da pochl 
giorni 39 famiglie. Vengono rifor-
nite quotidianamente di viveri. Fra 
poco, riattato t'edificio, dovrebbe 
anche riaprirsi la scuola. Gli abi-
tanti di Casso, quasi tutti contadini 
e allevatori di bestiame, hanno per-
so ogni loro avere, i prati e i oo-
schi loro erano tutti dall'altra parte, 
sul Toe. Ma sono tornati perche 
stare nella propria casa e meglto 
che abitarne una estranea, d'affitto: 
e anche perche solo restando qui, 
seguendo giorno per giorno le co
se, facendo pesare la propria pre-
senza, si pud sperare di ottenere 
finatmente il risarcimento dei dan-
ni. E magari anche un lavoro nella 
futura Longarone. se a Longarone 
sorgeranno le fabbriche. 

Lo stesso atteggiamento ritrovia-
mo fra gli ertani, che incontriamo 
a Cimolais ed a Claut. Persino al
cuni di quelli che se n'erano andati 
nei mesi scorsi hanno fatto ritorno. 
Ci stanchezza ed esasperazione. 
anche, fra questa gente. « Un anno 
& trascorso per niente * dicono, c 
non si pud dargli torto. Essi 9en-
tono soprattutto che la tragedia non 
e servita a mutare — come si spr-
rava — il rapporto fra Stato e cit
tadini: che lo Stato rimane un'ev-
titd lontana, estranea, spesso ostile, 
presso la quale possono piu un pu-
gno di potenti, la Sade, che non 
un'intera comunitd colpita fin nelle 
sue fibre piii profonde. 

Li lasciamo senza aver potuto 
dissipare le loro inquietudini, la 
loro profondo amarezza. Al ritorno. 
superato il passo di S. Osvaldo, il 
lago del Vajont — quello che re-
sta del lago del Vajont — ci si fa 
incontro con tutto il suo intensis-
simo azzurro. Qua e Id ci sono ca
se con le finestre aperte, e sui 
prati donne che rastrellano il fieno 
o raccolgono pezzi di legno. Poi, 
a sera, tapperanno le loro case e 
ritomeranno dove da un anno at-
tendono di andar via. Passiamo per 
le strette stradine di Erto. Una 
bandiera tricolore sventola dal cam
panile. Altri segni di vita non ci 
sono. Tutto d morto, il silenzio fa 
stringere il cuore. Come un pugno, 
ci colpisce una scritta dipinta sulla 
serranda di un negozio: « Rtdacci i 
nostri morti, Sade!». 

Mario Passi 
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II documentario < V Italia per 

dopo II comizio comunista al Supercinema 
Domenica mattina alle 10,30, al Supercinema, alia manifestazione' regio

n a l per l'apertura della campagna elettorale, dopo i discorsi dei compagni Ali-
cata, Berti e Di Giulio, verra proiettato 11 documentario « L'ltalia per Togliat-
ti», il film che, girato in gran parte durante i commossi e imponenti fune
ral!, testimonia il tributo di affetto, di stima, di ammirazione, reso dal popolo ita-
l iano al grande leader comunista scomparso . II documentario e opera di una equipe 
di noti uomini del cinema, tra cul dodici registi e quindici operator! che in quei 
tristi giorni si oflersero, dis interessatame nte, per riprendere e fissare sulla pellicola 
quell 'ondata di commozione che scosse 
il Paese . ' I loro nomi sono quel l i degli 
organizzatori Marcel lo Bollero, Riccar-
do Napol i tano e Giuseppe Rispoli, dei 
registi Glauco Pel legrini (coordinato-
r e ) , Valer io Zurlini , E l i 0 Petri , France 
sco M a s e l l i , ' Carlo Lizzani, Vittorio e 
Paolo Taviani , Marco Zavatt ini , Tau, 
A m i c o , Bizzarri e Micciche, degl i ope-
ratori Tonino Del l i Colli, Carlo Di Pal-
ma, Aldo Giordan!, Vittorio Bernini. Mario 
Carbone, Mario Bernardo, Claudio Raccn. Bla-
sco Giunto, Zuccoll, Giovanni Mercuri, Vi-

trotti, Gengarelli, RafTaldi, Galeazzi, Louis 
Saldagna. Le quindici macchine da presa, 
collocate nell'atrio di via delle Botteghe Oscu-
re. lungo il percorso del funerali e sugli ell-
cotterl, sono state offerte dalla Titanus, men-
tre Mario Serandrei ha montato 11 docu
mentario, nel quale sono state incluse anche 
le ultime lmmagini del compagno Togllattl 
ael campo del plonlerl ad Artek. -

II documentario, in bianco' e nero, dura 
quaranta minuti, il commento e di Maurizio 
Ferrara ed e letto da Enrico Maria Salerno. 

Prime liste 
present ate 
f comuni dove il PCI ha conquistato il primo posto - Non 
ancora aperto I'Mkio per le liste provincial! di Roma 

Le liste del Partito comunista sono state presentate in decine di comuni di 
tutta la regione, e in alcune province. Quasi dovunque, secondo una tradi-
zione ormai consolidata, il simbolo della falce e martello sulle bandiere si e 
conquistato il primo posto sulla scheda. La lista dei candidati comunisti nei 
45 collegi provincial i di Roma, gia pronta e il lustrata alia stampa Taltro ieri, n o n 
e stato possibile presentarla a causa de l la mancata costituzione dell'ufficio e let to
rale presso la Corte di Appel lo . Secondo la legge, vi e t empo per 1'insediamento del
l'ufficio fino a lunedl pross imo; e stato fatto ri levare, tuttavia, che un tale ritardo 

ha scarsi precedent!, poiche 
in gerere la presentazione 

I 150 miliardi per il Comune 

Approvata 
la «leggina > 

I comunisti confermano I'opposizione 
a prowedimeitti disordinati e parzia-
li e chiedono un nuovo indirizzo 

L a s e c o n d a c o m m i s s i o n e i n t e r n i d e l l a C a m e r a 
h a a p r o v a t o i e r i p o m e r i g g i o i n s e d e l e g i s l a t i v a i l 
d i s e g n o d i l e g g e g o v e r n a t i v o d a l t i t o l o « P r o v v i -
d e n z e p e r i l C o m u n e d i R o m a » . L a «leggina» — 
c h e per d ivenire tale dovra essere approvata anche 
dalla commiss ione interni del Senato — prevede che il 
contributo annuo d i 5 mil iardi versato dallo Stato al 
Campidogl io c o m e contributo per l e maggiori spese ( e 
l e minori entrate) soppor-
tate.- da Roma in conse-
guenza del la sua funzione 
di Capitale, d ivenga, da 
straordinario c h e era, or-
dinario; v i e n e inoltre con-
cessa al C o m u n e di Roma 
la possibil ity di contrarre 
altri mutui , per i prossimi 
c inque anni , nel la misura 
di 150 miliardi (30 miliardi 
l'anno). 

La maggioranza ha respin-
to un emendamento all'arti-
colo 1 presentato dai parla-
mentari comunisti che preve-
deva l'aumento da 5 a 10 mi
liardi del contributo annuo 
flsso versato al Campidoglio; 
e stato inoltre respinto un al-
tro emendamento all'articolo 
2 con il quale si proponeva di 
autorizzare il Comune ad im-
pegnare 5 dei 10 miliardi per 
il pagamento degli interessi 
ed ammortamento sui muti da 
contrarre per le opere pub-
bliche (acquedotti, fognature, 
scuole. e c c ) . II testo governa
tivo — nonostante che anche 
numerosi parlamentari dei 
partiti governativi avessero 
espresso su di esso gravi ri-
serve, sia per il suo carattere 
di « l egg ina - particolare che 
non affronta il problema con 
rorganicita che sarebbe ne-
cessaria. sia perche non po-
trk portare un contributo sen-
sibile alia soluzione dei pro
blem! della amministrazione 
capitolina e della citta — e 
stato quindi approvato dalla 
maggioranza. 

I parlamentari dei partiti 
del governo sono apparsi, in 
genere. tutt'altro che entusia-
sti di questa - l egg ina - . che 
ba raccolto invece i piu caldi 
consensi da parte dei rap-

' presentanti della destra. e in 
particolare dei fascisti. Ci6 
costituisce una conferma lam-
pante del carattere arretrato 
del prowedimento. che del 
resto ricalca lo schema d a s -
sico di una politica che ha 
saputo soltanto mendicare 
contributi. «leggi-stralcio - e 
altre cose del genere senza 
riuscire a risolvere uno solo 
dei problem! delle grandi 
citta. e anzi aggravandoli via 
via per la maneanza. appun-
to. di nuovi indirizzi che af-
frontassero il problema alia 
sua base (in questo sense di 
grande intcresse e stato il 
recente voto espresso dal 
congresso nazionale dell'Aj-
sociazione dei Comuni italia-
ni. voto che testimonia la 
presa di coscienza della ne
cessity di una nuova politica: 
riforma della flnanza locale, 
piano per il risanamento dei 
bilanci comunali. riforma 
dell* Cass* depositi e prestiti, 

revisione del . problemi che 
riguardano la «cedolare» e 
la tassa sui carburanti. e c c ) . 

I comunisti. secondo la coe-
rente opposizione a p r o w e -
dimenti del genere sviluppata 
in Campidoglio e nel Parla-
mento. hanno espresso un 
motivato voto contrario. Na-
turalmente. non mancnera 
chi cogliera l'occasione per 
tornare a mettere in fila le 
solite sciocchezze sull'«« anti-
Roma- e su altre piacevolez-
ze di un provincialismo che 
sarebbe ora di considerare 
fuori moda. A questo propo-
sito sono state spacciate an
che diverse storielle. inven-
tate 11 per 11 per awalorare 
la tesi di comodo dei comuni
sti protesi biecamente a dan-
neggiare gU interessi della 
citti. col solo scopo di met
tere in difficolta la Giunta 
comunale (impresa maramal-
desca. lo ammettiamo. poiche 
di difficolta i maggiorenti ca-
pitolini ne hanno gia tante 
per conto loro„). ET stato 
invenlato un inesistente - i n -
c idente- tra il capogruppo dc 
Darida e il compagno Natoli, 
e stata afflbbiata ai comuni
sti la colpa di un ritardo nel-
l'approvazione del prowedi
mento (mentre l'altro ieri la 
seduta alia Camera e stata 
aggiornata per l'assenza del 
rappresentante del governo). 
e stata attribuita ai parlamen
tari del PCL inflne. la volon-
ta di condurre un accanito 
boicottaggio della legge: in-
somma. e stato imbastito uno 
sclocco romanzetto su una 
questione che invece merite-
rebbe ben altro impegno. 

E la funzione di Doma? De-
ve restare quella di attendere 
la prossima «leggina specia-
l e - ? Non deve diventare in
vece. la Capitale, il centra di 
una battaglia di rinnovamen-
to. per l'autonomia e la pro-
grammazione democratica? 
Tutto quello che e stato scrit-
to in questi giorni immiseri-
sce il problema flno al livello 
delta politica da caff*. E, ve-
ramente. cio e abbastanza 
sconfortante. Credono. I re-
sponsabili della SPES roma-
na. di aver trovato chissa 
quale mag:ca arma propagan-
distica scgreta. nel rlversare 
su: comunisti — insieme a 
molte altre abominevoli colpe 
— anche una parte di respon-
sabilita per la crisl finanzia-
ria del Comune? Incauti! Non 
si sono accorti quanto scotb 
Targomento. Non hanno ri-
flettuto sui fatto che la po
litica che ha spinto a 550 mi
liardi i debiti del Comune 
porta innanzitutto la loro 
flrma. 

delle liste, in passato, per 
ognl tipo di elezioni, ha potu-
to sempre awenire regolar-
mente nel primo giorno utile 
stabilito dalla legge. I com
pagni della Federazlone co
munista, comunque, continua-
no a restare sui posto — dove 
ancora non e giunta la rap-
presentanza di nessun altra li
sta —, organizzando dei turni. 

Le liste comuniste hanno 
conquistato il primo posto a 
Tivoli (capolista Massimo 
Coccia), Guidonia. Pomezia 
(dove i comunisti hanno vin-
to la corsa coi missini), Mon-
terotondo. Nettuno (capolista 
Italo Maderchi), Mentana (ca
polista Pasqui), Cave (capoli
sta Domenico Allegra), Civi
tavecchia (capolista Ranalll), 
Palestrina (capolista il sen. 
Mammucari), Subiaco, Tolfa. 
Santa Marinella e Velletri 
(capolista Francesco Velletri). 

A Marino, Colleferro e Roc-
ca di Papa la prima lista re-
gistrata fe quella del PSI. Nei 
primi due casi. tuttavia. la 
presentazione ha dato luogo 
a ricorso. A Marino, infatti, 
la lista socialista e stata de-
positata nelle mani del se-
gretarlo comunale non al mo
menta dell'apertura dell'uffi
cio. ma poco dopo la mezza-
notte, appena conclusa Tul-
tima seduta del Consiglio co
munale. Ai rappresentanti 
della lista comunista, invece. 
era stato indicato come in-
gresso valido per la «corsa -
finale un portone che e sta
to aperto solo alle sette e 
mezzo di ieri mattina. Analo-
go il caso di Colleferro. che 
ha dato luogo a spiacevoli 
contestazioni e inflne, come si 
e detto. al ricorso motivato. 
A Rocca di Papa, invece, il 
rappresentante socialista e 
giunto primo dopo la regola-
re gara ingageiatasi all'aper-
tura degli ufficL 

. Un'altra noviti rispetto agli 
anni passati riguarda l'inter-
pretazione restrittiva delle 
disposizioni in materia di pro
paganda elettorale. Neppure 
i manifesti che annunciano 
i comizi, • in questi giorni. 
possono essere affissi; 1'usr. 
dei tabellonl elettorali non e 
ancora permesso. perche gll 
spazi non sono assegnatU 
menlre d'altro canto e proi-
bita l'affissione di manifesti 
di carattere elettorale negli 
spazi destinati alle normall 
pubblicaziont 

1 
Sfratti | 

| all'Acqiiedotto | 
| Felk* | 

I Due famiflie dell'Acque- I 
dotto Felice vivono da o«f i I 

Isotto I'incubo dello sfratto. . 
che pu6 essere eseguito da I 
un momenio all'altro. Un I 

Ianalogo procedimento e sia- . 
to intentato dal proprietario I 
del terreno sui quale si • 

Iestendono le misere barac- • 
che. nei confronti dl altre I 
52 famiglie. Un paaso in pre- • 

Ifettura non ha dato ne»un • 
esito positivo. H vice prefet- I 
to Di Nola, gia impegnatosi ' 

I a far rinvtare lo sfratto fino I 
alia staemaxione dennitiva I 
delle 54 fanuglie In abitazio- • 

I n i civili. «i e ora tirato in- l 
dietro dichiarando alia de- I 
legaiior.e degli abitanti del-

IrAcquedotto. accompagnata I 
da Senio Gerindi delle Con- | 
aulte. che Carone. proprie-

I tario del terreno, avendo I 
vinto la causa ha diritto a | 
tornare in posaeaso del suo-

IIo. e che quindi i baraccati I 
o lasciano le misere casupo- I 
le o accettano le propane 

I del proprietario. CostuC per I 
nove-diecix metri quadrat I. I 
chlede dalle 13 alle 17 mila 

I lire al mese. e inoltre eaige I 
due mesi di deposito e uno I 
anticipato, quasi at trattaaae 

Id i una vera casa e non di | 
pochl metri di terreno sui I 
mattoni e lamiera una ba- ' 

I racca. • 

D u e foto della bufera: a sinistra alberi abbattuti dalla c tromba d'aria> a Tarquinia a, a destra, l e macer ie del balcone e del cornlcione crollati a piazza Barberinl . 

Mezzo mi liar do di danni 
Dopo una « discussione » 

con un vigile fiorentino 

II «dittatore» 
denunciato 

per oltraggio 

L'on. Agost ino Greggi, e x « d i t t a t o r e » de l traffico. 

Mala tempora per i ditta-
fori. Anche per i dittatori del 
traffico. 

La noliria ci viene da Fi-
renze: - I I deputato democri-
stiano Agostino Greggi. di-
rettore del periodico ««Demo-
crazia-, e stato denunciato 
alia magistratura per oltrag
gio nei confront! di un vigile 
urbano— Domenica scorsa 
neireffettuare una manovra 
con la sua auto in piazza 
Tanucci commise un'infrazio-
ne al codice della strada che 
venne rilevata da un vigile 
urbano il quale gli contestd 
la contrawenzione - . Men
tre il viffile scriteva sui tac~ 
cutno, Greggi -profferl paro
le irrispettose nei confronti del 
verbalizzante-. Da qui la de~ 
nuncio. Pare che Vex dittato-
re del traffico romano abbia 
chiuso la simpatica conver
sazione col vigile in chiave 
nettamente politico, quasi 
che il divieto di svolta. la 
' zona-disco - o il senso uni-
co. con tutte le possibili loro 
interpretazioni e controinter-
pretazioni, fossero motivo per 
uno scontro ideologico. * Que-
ste cose — ha detto — non 
possono accadere che a Fi-
renze con il centro-slnlstra! -. 

Le cronoche fiorentine non 
registrano di quale tipo di 
infrazione si sia reso rtspon-
sabUe « Greooi. Ne i motivi 
della denuncia: soppiamo so
lo che in essa si parla di * ol
traggio '. Non vorremmo che 
il Greggi fosse rimasto vitti-
ma m Firenze proprio di una 

di quelle micidiali * rotato-
rie' che gli piacevano tanto 
ai tempi dell'Amministrazio
ne Cioccetti e che erano una 
delle poche delizie degli ou-
tomobiUsti dell'epoca. 

Ma non vorremmo soprat-
tutto un'altra cosa. La paro-
la ' oltraggio -, venuta fuori 
d'improvviso nel bel mezzo 
di questa storia fiorentino, ci 
fa tornare a mente un hobby 
dell'ex dittatore del traffico: 
quello del fustigatore dei co-
stumi. Ci ricorda le sue im-
pennate contro la pubblicitd 
cinematografica e i film neo-
realisti, e tante altre celebri 
pagine del suo pruriginoso 
clericalismo. 

- Oltraggio»... E" una pa-
rola OTOMO. Che cosa aura 
mai gridato Von. Greggi al 
vigile del sindaco La Pira? 
Con quali frasi avra condito 
le sue argomentazioni di 
espetlo insuperato della cir-
colazione stradale? Le sue 
parole — piudicate offensive 
— hanno contraddetto forse 
i casti propositi branditi co
me una ipada durante le rin-
norate campagne di moraliz-
zazione della Capitale? 

Lo ammettiamo: si tratta di 
un duboto grace. E* in gio-
co tutta una carriera, tutta 
una fama consolldatasi in an
ni di battaolte censorie. Sta 
crollando un mito: il vec-
chio dittatore di un tempo 
e flnito. Non ha avuto nem-
meno la forza di urlare al 
pizzardone toscano: « Lei non 
sa chi sono io!». 

solo a Tarquini 
150 case scoperchiate, altretfante lesionate, cento senzatetto, monumenti dan-
neggiati da una tromba d'aria - In citta crolli, alberi sradicati e allagamenti 

L ' o r o l o g i o d e l C o m u n e d i T a r q u i n i a e r i m a s t o 
t r o m b a d 'ar ia s i e a b b a t t u t a s u l l a c i t t a d i n a , s e m i n 
c h i a n d o d e c i n e e d e c i n e d i c a s e , d i l o c a l i , d i c i n e 
r a l m e n t e d a l l e r a d i c i p i n i s e c o l a r i , s c a r a v e n t a n d o 
provocando danni per mezzo mi l iardo di l ire. A quell'o 
Lazio: per tutta la giornata v e n t o fort iss imo, pioggia 
solo a Tarquinia: a Rieti , a Vi terbo , a Latina, a Anz io 
binieri sono dovut i accorrere dovunque . Tempestat i di c 

per prosc iugare scantinati 
e negoz i al lagati , per ri-
m u o v e r e da l l e s trade albe
ri e cornicioni , p e r abbat-
terne altri pericolanti . E 
natura lmente in c i t ta il 
traffico e intpazzito: tra 
Taltro, i l crollo di un bal
cone e di un cornic ione a 
piazza Barberini , c h e han
no travolto delle scritte pub-
blicitarie e la rete aerea del-
l'ATAC, hanno bloccato per 
ore tutto il centra 

II - f ln imondo- e stato an
nunciate, all'alba. dal vento. 
Un vento fortissimo, un vera 
e proprio tornado. «F/ libec-
cio e viene da sud-ovest 
— hanno ripetuto i meteoro-
logi. ieri sera — ha gia attra-
versato la Spagna e entro la 
notte sara su tutto il meri-
dione: pensate che viaggia a 
sessanta. settanta chilometri 
orari... 

Vento a sessanta-settanta 
chilometri orarL E subito 1 
vigili del fuoco hanno rice-
vuoto le prime, drammatiche 
chiamate: in un'ora o poco 
pivi. sono andati in almeno 
una ventina di luoghi: tanto 
per fare degli esempi, in via 
Tomacelli come in via di Por-
taCastello. in via del Teatro 
Valle. come in via del Babui-
no, in via dei Prefetti come in 
via Novocella. all'EUR. per 
rimuovere le macerie di al-
cuni cornicioni. per buttarne 
giu altri pericolanti. in via 
Archimede come in via Ce-
sare De Lollis. per spos'are 
degl: alberi. che. sradicati. 
erano stati scaraventati in 
mezzo alia strada. In piazza 
Cavour e in via Prenestina. 
poi. due carteiloni pubblici-
tari sono stati risucchiati in 
aria: uno e flnito in testa ad 
un passante, Pasquale Ferro-
ne. che e stato ricoverato in 
gravi condizioni al San Gio-
vannL 

Nel primo pomeriggio. la 
situazzone e divenuta dram-
matica: nelle citta e nelle 
campagne come sui mare. Al 
vento si e unita infatti la 
pioggia. violentissima. Decine 
di navi sorprese dalla bufera. 
sono state costrette a puntare 
sui porti piu vicini: numerosi 
pescherecci di F.umicino han. 
no dovuto cercare scampo a 
Civitavecchia, dove alcune 
navi. come la -Vespucc i - . 
non hanno potuto salpare. E 
ovunque sono stati rinforzati 
gli ormeggi: specie nel porto-
canale di Fiumicino, all'im-
bocco del quale Q mare era 
a forza 7 e dove molte im-
barcazioni. per evitare la 
violentissima risacca, sono 
state costrette a risalire verso 
l*interno. 

A Roma, intanto. per ore ed 
ore. gli otto telefoni del cen-
tralino di pronto intervento 
della caserma principale dei 
vigili del fuoco avevano squil-
lato ininterrottamente: circa 
300 uomini sono stati gettati 
nella lotta contro la bufera. 
Molti di essi hanno lavorato 
per diciotto ore Ininterrotte, 
senza potersi concedere nem-
meno mezz'ora per mangiare 
un boccone. Da via Geneva. 
come dalle altre caserme sono 

f e r m o a l l e 16 ,50: e • s t a t a q u e l l a l ' ora i n c u i u n a 
a n d o , i n p o c h i m i n u t i , r o v i n e e t e r r o r e , s c o p e r -
m a , f a c e n d o c r o l l a r e c o r n i c i o n i , s t r a p p a n d o l e t t e -
a t e r r a e c o n t r o i m u r i e f e r e n d o d e c i n e d i p e r s o n e , 
ra, la bufera imperversava da t e m p o su R o m a e sui 
a di luvio, tuoni e fulmini. E i danni sono graviss imi, non 
e Net tuno , a Roma i vigil i del fuoco, gli agent i , i cara-
entinaia e centinaia di chiamate, sono dovut i intervenire 

partite clnquanta auto: per ra-
diotelefono. un vero e proprio 
stato maggiore installato al 
centralino le ha dirottate, alia 
fine di ogni intervento. su al
tri luoghi. 

A sera, i bravissimi vigili 
avevano « f a t t o - almeno 200 
interventi. Erano stati in via 
Giacinto Pezzana. perrch6 30 
famiglie terrorizzate avevano 
invocato il loro aiuto per pro
sciugare il terrazzo che, sotto 
il peso dell'acqua, minacciava 
di crollare; erano piombati in 
via Anicio Gallo, al Tuscola-
no, e in via Capranica, al bor-
ghetto Prenestlno, dove erano 
cadutl dei pall deU'alta ten-
slone. provocando pericolose 
scariche; erano accorsi ai mer-
cati generali. per spegnere 
l'incendio provocato da un ful-
mine. In forze erano interve-
nuti anche a piazza Barberini: 
erano le 18. quando un bal
cone del palazzo all'angolo 
con via del Tritone e crollato, 
trascinando il cornicione sot-
tosrtante. alcune enormi scritte 
pubblicitarie e la rete aerea 
delTATAC. Le macerie si so
no abbattute sulla strada pro
prio mentre sopraggiungeva 
un fllobus: il tranviere ha 
bloccato disperatamente i fre-
nl e numerosi passeggeri so
no caduti malamente. ripor-
tando contusioni e ferite, for-
tunatamente leggere. Da quel 
momento. il traffico che. al 
centra come in periferia era 
andato a rilento per tutta la 
giornata. si e paralizzato 

I vigili. tra 1'aHro. sono sta
ti anche in via Veneto, per 
un fulmine abbattutosi sulla 
Banca del Lavoro. in via 
Frattina. in via Masaniello, 
in via Giovanni De Agostini. 
in via della Conca d'Oro, in 
via Ostiense. sulla via Casi-
lina, dopo Colleferro — dove 
tre o quattro alberi avevano 
bloccato il traffico — al lun-
gotevere Marzio, in via San 
Basilio — dove era caduta la 
rete aerea dell'ATAC — In 
via dei Cappucclni, in via del 
Babuino, in via Marmolada, in 
via Asmara, in viale Appio 
Claudio. in via Statonia. Han
no dovuto prosciugare un'in-
tera piazza a Monteverde: 
piazza Enrico Dunan. comple-
tamente sommersa dalle acque 
e dove un'auto della polizia 
si e trasformata in traghetto 
per i passanti che non sape-
vano come fare ad attraver-
sare. 

Fortunatamente. non si 
debbono ora lamentare vitti-
me: neanche a Tarquinia se 
ne sono avute. Erano le 16,50 
precise, quando la tromba 
d'aria si e abbattuta sulla 
bella cittadina: vemva dal 
mare ed e piombata dapprima 
rjllo stabilimento - Nuova 
Gravisca - , distruggendo le 
cabine. e su un chiosco. for
tunatamente chiuso. della si-
gnora Adalgisa Moscetti. Poi. 
aanneggiando le case che sor-
gono intorno alia staz'.one e 
alia via Aurelia. e passata ro-
vinosamente sulla circonval-
lazlone Etruria. sradicando 
alberi e scopfrchiando, ridu-
cendo ad un ammasso di rot-

tami, l'albergo « Delle Rose -: 
dentro e'era 1'affittuaria, si-
gnora Giulivi, e i suoi quat
tro figli. Non hanno riporta-
to ferite. B. ciclone ha sradi-
oato anche gli alberi ' de l ' 
giardino, scaraventandoll sul-
l'attigua villa della famiglla 
Conti: poi e piombato sui pae
se e l'ha attraversato in linea 
retta. Piazza Belvedere, via 
Marconi, via XX Settembre. 
piazza Cavour, corso Vittorio 
sono state devastate dalla 
tromba, che si e poi « scarica-
ta» nelle campagne. 

E' durato in tutto pochi mi
nuti. Ma e stato terriflcante — 
basti pensare che 1 rami degli 
eucaliptus, che facevano bel
la mostra sui lungotevere. so
no stati ritrovati al Corso, 
quasi due chilometri lontano 
— ed ha provocato danni 
S. Antonio danneggiati se-
riamente, i due cinema, il 
« Moderno - e V- Etruria - se-
midistrutti, ottanta, cento 
persone rimaste senza tetto e 
costrette a cercarsi un giaci-
glio in ospedale o presso i 
parenti, cornicioni crollati. 
alberi secolari e bellissimi 

sradicati. 
Soltanto una persona, un 

giovane, e rimasta ferita gra-
vemente: e Lorenzo Balduini, 
31 anni, che ha ri porta to la 
frattura dl una spalla. Altri 
passanti sono rimastl legger-
mente contusi: •> Pioveva in 
quel momento ~ hanno ripe
tuto i cittadini — veniva giu 
11 diluvio e cost la gente era 
tutta tappata in casa... E' sta
ta una fbrtuna, quell'acqua: se 
la tromba fosse piombata sui 
cittadini al passeggio, chissa 
quanti morti ora...-. Ed ora 
— anche se sembra assurdo — 
si deve parlare dl fortuna, per 
il fatto che il ciclone, si e ab-
battuto sulla parte meno vec-
chia dell'antica cittadina: « Se 
fosse passata dal vecchlo bor-
go — hanno detto ancora a 
Tarquinia — le case sarebbero 
forse cadute a pezzi... Comun
que sono volate via tutte le 
tegole romane, quelle che non 
si fabbricano piu, e sar& dav-
vero un problema ricoprire 1 
tettl In modo che non si noti 
la differenza tra 11 nuovo e 
l'antlco. caratterlstico " colo
r e " di Tarquinia...-. 

^*! 
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"9io,no i p i cco la 
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Osgl. venerdl 9 ot-
tobre (2S3-S3). Onoma. 
stieo: Abramo. II sole 
gorge alle IJ t e tra-
monta alle 17,4t. I.nna: 
primo quarto il 13. 

I 

! _ * = . I 

Crfre della citta 
Ieri sono nati 70 maschi e 53 

fernmlne. Sono morti 21 maschi 
e 21 femmine. dei quail 5 minori 
d-i sette anni. Sono stati cele-
brati 130 matrlmonl. Tempera
ture; massima 23, minima II. 
Per oggi 1 meteorologi preve-
dono temperatura stazionaria. 

Circolo Montesacro 
Domani alle 17 riprende la 

sua axtivita il Circolo Culturale 
di Montesacro. con un incontro 
con Pier Paolo Pasolini. in oc-
casionc delta presentazione su
gli schcrmi romanl del film c II 
vangelo secondo Matteo ». 

il partito 
Direttivo 

I.nnedl 13 alle ore 17 t con-
roeato II Comitate direttivo del
la Federazione. 

cronaca 

l id >. Introdurra Luclo Ijotnbar-
do Radlce. TF.STACCIO. ore 20. 

fiobbllco dibattlto sal memarla-
e dl Togllattl, con Valdo Mi-

gaaal. 

Convocazioni 
TMONFALE, ore 19^«, coml-

tato zona Roma Nord sa impo-
staxlone della campagna eletto
rale; MARRANELIA, ore 21, 
rinnione commerclanti; OEN-
7.ANO, ore IS, assemblea con 
Cesaronl; PALESTRINA. ore 
19, rinnione eomltatl dlrettivi 
clrcoll delta FGCI: GUIDONIA, 
ore 20. comltato cittadino con 
Ranalll; CICIUANO, ore 1M«, 
assemblea con O .Maacinl: T1-
BTJRTINO 3 , ore 16,30. attivo 
femminlle zona Tiburtlna con 
M. D'Areangeli; RIGNANO, ore 
20, - assemblea elettorale con 
Agostlaelll; ZONA OSTIENSK, 
ore 19, rloatone segreterla. 

FGC 

Dibattiti 
F.SQtHLrVO, ore 20. pnbbllco 

dibattlto so * comunisti e catto-

' ROVIANO, ore t»4«. atUvo 
con Ardinl; PALESTRINA, ore 
19,30, assemblea sulle elezioni 
con Amendola; AL.KANO, ore 
1949, assemblea sall'apprendi-
stato con De Veccblsore; MON
TEVERDE NUOVO, ore 2040, 
dlrettivi del etrcoli Trullo, Mon-
tererde Nnovo, Portuense Villi-1 
nl: TIVOI.I, ore 20, attivo. 

Travolto sotto I'acqua 
La pioggia torrenziale che si e abbattuta sulla citta ha avutal 

la sua vitttma: un uomo £ stato travolto e ucciso da un automo-
bilista che non lo ha visto. Pasquale Consalvi. 86 anni. via Bor-I 
ghetto del Travertino 35, stava attraverxando la via Appia al-1 
l'altezza del Velodrome, quando per la pioggia che cadeva a ro-l 
vescio, Paolo Ingretalli. al volante dl un'auto. non si * accorto 
di lui e lo ha travolto. Trasportato al San Giovanni. r«SMB» «H 
morto dopo 2 ore di agonla, alle 2040. 
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Lo sciopero & proclamato dalla FILP 

i f t 

Da stamane porti 
fermi per 48 ore 

Commissipni Interne 

Maggiorama FIOM 
alia Term 

e all'Itahider 
A f f e r m a z i o n e '« della 

CGIL nelle elezioni per il 
rinnovo della commissione 
interna alle acciaierie di 
Terni. La lista FIOM ha 
riconqulstato la maggio-
ranza assoluta tra gli ope-
rai riportando il 56,36% 
dei suffragi. Contraria-
mente a quanto avvenuto 
nelle altre fabbriche ter-
nane ove si e votato in 
questi giorni per rinno-
vare le commissioni in
terne, la CISL ha guada-
gnato in questa circostan-
za un seggio a scapito del
la UIL che subisce una 
flessione. 

Questi i risultati: operai: 
voti validi 4160 (nel '63 
4221); CGIL 2328 seggi 6 
56,36%; nel '63 6 seggi e 
il 58%; CISL 1060 voti 3 
seggi 25,66%, nel '63 2 
seggi e il 21,9%; UIL 546 
voti 1 seggio 13,21%, nel 
•63 2 seggi 15%; CISNAL 
226 voti 1 seggio 5.28%, 
nel '63 1 seggio 4,3%. 

Tra gli impiegati i due 
seggi sono stati ripartiti 
tra CISL e UIL. 

E* fallito dunque il ten-
tativo della direzione del
la socdeta, rivolto a porre 
in difficolta la FIOM met-
tendo in ferie forzate cir
ca - 300 operai accurata-
mente selezionati, tanto da 
far diminuire il numero 
degli elettori. Anche il ri-
sultato di quest'anno con-
ferma Invece che le discri-
minazioni operate nella 
fabbrica' e prima ancora 
nelle assunzioni (i nuovl 
elettori sono stati 300) non 
hanno • sealfito la - forza 
del sindacato unitario di 
classe. • 

<La CISL ha tratto in-

dubbio vantaggio — e det-
to in un comunicato della 
FIOM — dai noti criteri 
discriminatori della Terni, 
operati nell'assunzione di 
300 operai. Altro elemento 
a favore della CISL e l'im-
pegno posto dai dirigenti 
dell'azienda a favore di 
questa organizzazione. Per 
il modo in cui questo ap-
poggio si e espresso ha 
finito per restarne dan-
neggiata la stessa UIL che 
in altre occasion! ne ave-
va tratto dei vantaggi >. 

La FIOM in questa cir-
costanza sottolinea, oltre 
che i problemi generali 
della fabbrica, anche il 
problema specifico delle 
assunzioni, del colloca-
mento, che saranno ogget-
to " di particolari inizia-
tive. 

A Genova sono termina-
ti ieri gli spogli delle sche-
de • per Telezione della 
commissione interna alio 
stabilimento < Oscar Sini-
gaglia > dell'Italsider di 
Cornigliano. I risultati so
no i seguenti: J • 

Operai: FIOM 2.131 vo
ti: CISL - 1.331; - UILM 
550; « Indipendenti » 545; 
FAILM 283; CISNAL 132. 

Impiegati: FIOM. 113; 
CISL 367; UILM 114; « In
dipendenti > 155; CISNAL 
78. La FIOM mantiene 
dunque la maggioranza re-
lativa. • - • 

I posti nella commissio
ne interna sono • cosi di-
stribuiti: 5 (operai) • alia 
FIOM; 4 (3 operai e un 
impiegato) alia CISL; < 2 
(un operaio e un ' impie
gato) agli Indipendenti: 
un operaio all'UILM; un 
operaio alia FAILM. 

I 

Dal ministero del Bilancio 

Pubblicate 

fe «previsioni> 
economiche 

Direttive alia Banca d'ltalia e « Fondo di svi-
jluppo» - Ci si propone solo di «rilanciare » 

le forze che hanno provocato la crisi 
tl ministero del Bilancio ha 

noto ieri una • Relazione 
tvisionale - sull'economia ita-

ehe si dice elaborata dai-
\fflclo del Piano. Vi si rileva 

U 1964 "sembra concludere 
lunga fase congiunturale -

'economia italiana caratte-
eata da una forte domanda 
*ra negli anni 1959-61 pro-
tita per impulso interna nel 
1-63. Si ripete, quindi. la 
che non i difetti strutturali 

la nostra economia avrebbe-
\prodotto la crisi congiuntu-

bensi * uno sviluppo spro-
ionato della domanda- dei 
imalori. La colpa sarebbe 
consumatori, che hanno 

feteso- di acquistare un 5-6 
cento in piu di beni ali-

ttari, e non dell'agricoltura 
iana che ha avuto un aumcn-

|medio della produzione li-
ito air I per cento (nel 1963 

iritruro andata indietro). 
Hudizi di questo genere sem-

essere alia base dell'in-
relazione, del tutto super-

te e giustificatoria delle 
lite- — o. piii approprjata-
te. della mancanza di scelte 
economiche del centro-sini-

delTan. Moro. Per Vanno 
torso si stima che avremo 
aumento complessivo dei 
' al consumo del 6% men-

il reddito nazionals potra 
Itare aumenfato, in termini 

[i, del 3<*. Le previsioni per 
f965 volgono net senso di 

riprcsa, alimentata dai mi-
ramento della congivntura 

\rnazionale e dalla politico 
[incentiro agli investimenti 

il governo si propone di 
luttacia anche nel 1965 il 
di sptiuppo dovrebbe ri-

lere al di sotto del 5<* ipo
tto dai programma delinca-

svo tempo da Giolitli. 
documento si sofferma 

idi a lungo sullc initiative 
governo per il • rilancio -

bit investimenti. 
ti fa affidamento sulla politico 

della Banca d'ltalia, 
Sovrtbbc praticare nuove 

forme di risconto, sull'incenti-
vazione statale e sulle aziende 
a partecipazione statale non-
che~ *sul ritorno al risparmlo 
delle famiglie -. Inoltre si fa 
assegnamento * sulla ricostitu-
zione del risparmio d'impresa 
(leggi autofinanziamento) attra-
verso i benefici della crescente 
produttivita - che dovrebbero 
rimanere. dunque, acquisiti ai 
bilanci dei grandi gruppi mo-
nopolistici sotto forma di piu 
elevati profitli, occulti o palesi. 

Oltre alle direttive alia Ban
ca d'ltalia e previsto un rior-
dinamento degli incentivi statali 
ai privati, oggi dispersi in molti 
rivoli, in un Fondo per lo svi
luppo cconomico e sociale: que
sto starebbe perd soltanto - a 
indicare un coordinamento dei 
diversi incentivi e uno sforzo 
di inftuire sulla loro destina-
zione territoriale e settoriale. 
ma non ancora la creazione di 
uno strumento unitario d'inter-
vento al servizio del Piano na-
zionalc. 11 governo provvedereb-
bc camunque a regolare la que-
stione del Fondo con prossimo 
provvedimento legislativo; gli 
incentivi disponibili assomme-
rebbero a 700 miliardi nel 1965 

Viene annunciato inoltre il 
riesame dei programmi delle 
Partecipazioni statali, dell'EXl 
e dell'ESEL per ricondurli ai 
settori dove possono essere di 
pit* immediata efflcacia. Circa 
il bilancio dello Stato. in fine. 
si torna a giustificare la rinun-
cia a un piu massiccio interven-
to negli investimenti, avendo 
contenuto Vincremento della 
spesa nel 5*> che e inferiore 
agli increments monetari del 
reddito nazionale. 

Occupandosi degli stessi pro
blemi al CC del PSD1 il mini-
stro delle Finanze. on. Tremcl-
loni, ha ironicamente commen-
tato che »certi ri/ormatori 
hanno molto tempo davanti a 
loro, mentre chl si accinge a 
dominate la congiuntura dece 
far presto-. 

II governo continua 

a rif iutare qualsiasi 

presa di posizione 

in dlfesa del carat-

fere pubblico degli 

scali marittimi 

Inizia s tamane lo sciopero 
di 48 ore dei lavoratori por-
tuali, proclamato dalla FILP-
CGIL. La paralisi del le attj-
vita portuali che ne risultera 
ha al larmato il ministro della 
Marina sen. Spagnol l i che, 
tuttavia. porta la responsa-
bilita diretta di questo scio
pero, avendo ev i tato di dare 
soddisfazione anche al le piu 
moderate richieste dei s inda. 
cati in fatto di « a u t o n o m i c 
funzionali > nei porti. .-

II ministro Spagnol l i , infat-
ti, ha inviato ieri — > alia 
vigi l ia del lo sciopero — un 
te legramma al segretario del
la FILP in cui scrive: « Ap-
prendo dalla s tampa del 
preannunciato sciopero che 
ha destato la mia piii v iva 
meravigl ia in quanto ben co-
nosce che la mia risposta al
le r ichieste sindacali da voi 
presentate e subordinata al-
l 'esame che le s tesse richie
ste subiranno a l ive l lo gover-
nat ivo >. La risposta imme-
diatamente fatta pervenire al 
ministro, - tuttavia, met te in 
evidenza che questa mossa 
ha avuto solo lo scopo di cer-
car di sviare le responsabil ita 
governat ive . 

< La decis ione di sciopero 
— ha risposto la segreteria 
del F I L P — e stata annun 
ciata in piu comunicat i s tam
pa, il 26 e 29 se t tembre e 
il 3 ottobre. Qualora la S.V. 
fosse stata preoccupata di 
evi tare lo sciopero avrebbe 
pdtuto beniss imo riconvocare 
i s indacati ed assumere al-
cune iniziat ive e impegni , n e l 
quadro . de l le proposte ' pre
sentate ». II minis tro Spa
gnoll i , invece , ha fatto del le 
dichiarazioni al Senato in cui 
ha mostrato di mantenere u n 
at teggiamento negat ivo . ~ L e 
decisioni di sc iopero de l la 
F I L P sono s tate r inviate , dal-
l 'agosto scorso (quando sono 
state concesse a lcune « auto
nomic > all ' interno de i por 
t i ) , d i se t t imana in set t ima 
na proprio p e r consent ire al 
governo di esaminare la que-
st ione. 

La mancanza di iniziat ive 
da parte del governo, mentre 
nei porti si cerca di raffor-
zare il reg ime del le < autono
mic > concesse ai grandi 
gruppi industriali , non e un 
indice suff ic iente delFatteg-
g iamento negat ivo del gover
no? Ancora ieri le segreter ie 
nazionali del la C I S L e UIL-
Porti dichiaravano che * l e 
due organizzazioni hanno 
provveduto a sol lecitare il 
governo per una risposta al
le proposte recentemente 
avanzate in occasione dei col-
loqui avuti • con il ministro 
Spagnol l i , • r iservandosi di 
adottare conseguent i decisio
ni in relazione al contenuto 
della risposta s tessa >. C I S L 
e UIL, cioe, ignorano il si-
gnif icato negat ivo del l 'atteg-
g iamento assunto dai mini
stro, di frontc al quale i la
voratori non hanno altra v ia 
che quel la di ricorrere all'ar-
ma del lo sciopero. ' 

La FILP-CGIL, in Un co
municato e m e s s o ieri. torna 
a precisare il carattere pie-
namentc responsabile e medi-
tato della sua azione. La pro-
posta fatta da t empo di co-
s t imire una Commiss ione in 
cui fossero rappresentati s in-
.lacati. mimsteri economici 
cd onti poitu«)Ii — Commis
s ione c h e feviehbe potuto esa
minare i problemi dei porti 
n t l quadro drl la program-
mazione — non e stata pre
sa in con;:"derazione. Altre 
proj>oste, piii dettagl iate , so
no state presentate per la 
soluz'one dei casi di Genova 
e La Spezia; per la sospen-
s ione di nuove concession!; 
prr la dof ;nizione dei «cas i 
speciali » previsti dalPartico-
li» 110 del Codice della Navi-
gnzione c o m e auspicato dai 
CNFL; ri*? \j s is temnzione 
economics t jriMr.'dica del la-
v o i o degli < oi-casionali ». 

C e r a un ampto spazio. 
quindi, in c u . avrebbe potuto 
sV'lgersi da tempo una pro-
ficua tratiativ.i . T' minis tro 
Spagnol l i e :1 governo hanno 
la rcspnn:-i.bilita r.i averla 
impedita. p^r .MJ: :' n. abbu-
stanzs chiare. e c ioe perche 
appoggiano le pretese dei 
grandi gruppi industriali di 
pr ivj l izzare una parte degli 
scali maritt imi. sottraendosi 
.die gest ionj pubbliche cui 
invece debbono • sottostare 
tutii i n,orma!i operatori. Lo 
sciopero enc inizia oggi e, 
dunque, la risposta necessa-
ria che . i lavoratori dove-
vano dare a questo atteggia
mento. 

Per il contralto 

Forte inizio 
della lotfa 

del conciari 
. " • " > . . " . - , - ' • ' • • ' ' • . ' / - ' " t 

Successp anche dello sciopero dei 10 mila de
gli olii e grassi - Azioni unjtarie degli edili a 

Ravenna e in Toscana 

Q u a t t r o a r m a t i e mascherat i : uno era Lutring? 

iv 
Pieno successo della prima 

giornata dl sciopero — che 
prosegue oggi — dei • 20 mila 
lavoratori conciari per il rin
novo del contratto di lavoro. 

Nella zona di Milano asten-
sioni al 100 % nelle maggiori 
aziende (Demedici, Vulcamir-
ga, Suprema), cosl nelle con-
eerie Turbigo dove lo sciopero 
sara protratto flno a domanl 
Alia nuova CIR di Pescara: 
08 % e • cosl nelle altre pro
vince.- Ieri l'altro a Pisa si 
e registrata una partecipazione 
alio sciopero del 95 %, mentre 
alia CIR di Torino, per 48 ore, 
lo sciopero e stato compattis-
simo. ,. * 

OLI' E GRASSI — Pure ieri 
e iniziato lo sciopero di 48 ore 
dei diecimila lavoratori dell'in-
dustria degli ali, grassi, oil 
da semi e saponi. Nell'impor-
tante centro oleario di Venezia 
lo sciopero 6 stato totale. Pure 
a Milano e Livorno (Bertolli 
e Seriom) la partecipazione e 
stata del • 100 %. A Genova, 
dove hanno sede importanti 
aziende del settore, si " scio-
pera oggi e domani. - - - • 

EDILI — I ripetuti' esami 
della situazione svolti dalla se
greteria della FILLEA-CGIL 
hanno confermato la gravita 
dei problemi dell'occupazione 
nel settore. Di cio la segre
teria si e fatta portavoce pres-
so i ministri del Lavoro, del 
Bilancio e dei Lavori Pubblici. 
Intanto l'azione sindacale, in 
diverse regioni e province, sta 

assumendo un netto carattere 
di massa, come in Toscana 
dove ci sara uno sciopero alia 
fine del mese, , come a Raven
na dove si avra uno sciopero 
unitario sabato 17, e cosl a 
Roma, Modena, • Rimini, Pe-
saro, a Verona e Pisa dove 
sono previste azioni per i pros-
simi giorni. -

•La segreteria della FILLEA 
ha rivolto un appello a tutti i 
lavoratori ad aderire alia bat-
taglia intorno alle note riven-
dicazioni (integrazione mal* 
tempo all'BO %, -aumento del 
sussidfo di disoccupazione, ele-
vamento pensioni, applicazio-
ne della 167, e c c ) . 

CHIMICI — II comitato dl-
rettivo della FILCEP-CGIL si 
riunira domani e domenica a 
Milano per esaminare * lo svi
luppo dell'iniziativa rivendica-
tiva nei diversi settori nel qua
dro dell'attuale situazione sin
dacale ». 

In collegamento ad una va-
lutazione piu generale dell'at-
tacco padronale — osserva una 
nota • della segreteria del sin
dacato — e delle sue manife-
stazioni nei settori chimici. si 
discutera in particolare: l'av-
vio dell'azione rivendicativa 
nei settori della chimica e far-
maceutico per la contrattazio 
ne aziendale; lo sviluppo delle 
vertenze in corso nelle fibre, 
concia, oli, nelle aziende ENI; 
infine saranno esaminate le 
prospettive di rinnovo contrat-
tuale nei settori della gomma 
e delle materie plastiche. 

mam pienogiorno 

a una banca a Milano 
Calci e pugni a clienti e impiegati - Solo 2 milioni di bottino utile 
DalU nO$tra redazione I rap '-na di Salsomagglore, e che 

Negli ospedali italiani 

Una infermiera 
i 60 malati 

La paurosa carenza e stata denunciata in un 
convegno tenutosi ieri al Ridotto deH'Eliseo 

Esattamente 24.586 infermie 
re professional!, ossia diploma 
te solo alle quali compete la 
assistenza ai malati, in rappor-
to a 422 mila posti-letto: que-
ste le ultime statistiche che in-
dicano la situazione - dell'assi-
stenza sanitaria ; nelle cliniche 
e ' negli ospedali italiani. Cio 
vuol dire, in termini piu prati-
ci. che. tenendo conto dei turni 
di lavoro e supponendo che tut-
te le infermiere diplomate sia-
no esclusivamente impiegate 
negli ospedali. per ogni sossan-
ta malati esiste in Italia una 
sola infermeria che li assista 

Un quadro disastroso, quello 
presentato ieri sera al Ridotto 
dell'EItseo nel corso di una 
conferenza stampa che ha avu
to ccme tema: ' I I nostro paese 
ha bisogno di infermiere. Come 
risolvere questo problema? -. 
Hanno preso la parola per svol-
gere le relazioni il prof. Gior
gio Muccio, direttore generale 
dei «Servizi dell'igiene pub-
blica ed ospedali» e miss Shei
la Quinn. direttrice della «Di-
visione sociale ed economica 
del ' ConsigHo ' internazionale 
delle infermiere» alia quale la 
«Consociazione italiana delle 
infermiere- si e rivolta qual-
che mese fa per avere un vali-
do parere suH'argomento. Du
rante il dibattito sono interve-
nuti illustri personalita quali 
la presidentessa deU'ONMI. on. 
Gotelli, il direttore dell'ospe-
dale romano . di S. Camillo. 
prof. Massani. e la signora Ma
rina Caruana. presidente della 
Consociazione infermiere. -

II parere di tutti gli interve-
nuti e stato comunque unanime: 
la situazione deH'assistenza sa
nitaria e. in Italia, spaventosa. 
non solo per quel che riguarda 
lo stato attuale ma — se non 
si correra presto e bene ai ri-
pari — per il future 

Trenta anni fa, una legge ap-
posita indicava come rapporto 
normale la presenza di alme-
no una infermiera diplomata 
su ogni venti posti letto: questo 
signiflca che il numero delle 
infermiere diplomate dovrebbe 
per lo meno venir triplicate 
Dalle varie scuole per infermie
re continuano ad uscire non piii 
di 1500-1600 diplomate ogni 
anno. Se volessimo colmare la 
enorme carenza dovremmo in
vece au^urarci che per i pros-
simi dieci anni si diplomino 
annualmente almeno cinque. 
sci mila infermiere. 

II confronto con altri paesi. 
poi ci pone in fondo alia gra-
duatoria. con un distacco che 
rarcnta la vergogna. Consultia-

Convegno 
svWaulo 
a Torino 

Domani e domenica si terra 
a Torino un convegno nazio
nale del settore dcll'automobi-
!e. indetto dalla FIOM-CGIL 
Scopo del convegno e quello di 
condurre un appro fond it o esa-
me della situazione del settore 
e delle relative prospettive pro-
duttive nonche le iniziative sin
dacali da adottare. Saranno pre-
si in esame gli aspetti inter-
nazionali della azione dei lavo
ratori deirautomobile. Relatore 
sara il segretario nazionale Bru
no Fernex. 

mo alcune cifre, per renderce-
ne conto: in Germania si hanno 
26 infermiere diplomate ogni 
10 mila abitanti; in Australia il 
rapporto e di'38 infermiere per 
ogni 10 mila abitanti; in Dani 
marca di 33; in Irlanda di 31 
negli USA di 27; in Gran Breta 
gna di 49. Ebbene in Italia, per 
ogni 10 mila abitanti esistono 
solo Ire infermiere! 

Mentre in altri paesi, - per 
fin ire, esistono almeno quat
tro infermiere per ogni medi
co, in Italia il rapporto e quasi 
rovesciato: e'e una sola infer 
miera ogni due medici. ' 

Mancanza di scuole, disordine 
organizzativo, mancanza di fon-
di sono alia base di una simile 
situazione. Ma soprattutto e'e 
mancanza di materia prima: po-
che, pochissime sono le ragazze 
italiane desiderose di intrapren-
dere la professione di-infermie
ra. Quelle poche che la intra-
prendono hanno a disposizione 
si e no un centinaio di scuole. 
Ma e giusto chiamarle scuole? 
In realta e questo l'unico setto
re di preparazione professiona-
le di cui il ministero della Pub-
blica Istruzione non si occupa e 
che non Mnanzia. Tutto I'onere 
si riversa o sulle amministrazio-
ni ospedaliere e sulle stesse gio-
vani che frequentano i due 
anni di corsi al termine dei 
quali viene rilasciato il diplo
ma. Durante quello che dovreb
be essere il loro periodo di for-
mazione professionale queste 
stesse giovani — proprio per 
mancanza di personale — sono 
sfruttate. quasi schiavizzate nel
le cliniche e negli ospedali. Non 
di rado un'allieva infermiera 
svolge nell'ospedale il compito 
che dovrebbe essere affidato alia 
infermiera gia • diplomata con 
quali conseguenze per se e per 
i malati e facile immaginare. 

E una volta diplomate? Negli 
ospedali le attendono general-
mente cinquanta ore di lavoro 
settimanaii — in alcune case di 
cura l'orario nominate e perfi-
no di 54 ore la settimana —: 
turni massacranti — il profes
sor Massani e arrivato a dire 
che tali turni sono perfino - piu 
faticosi di quelli degli operai 
nelle industrie metalmeccani-
che! - —; salari che vanno da 
un minimo di 39 mila ad un 
massimo di 67 mila lire al mese. 
E soprattutto nessuna possibili
ty di carriers: in nessun caso 
infatti e previsto per le infer
miere I'inquadramento nel grup-
po B. 

Al termine di lunghi e sacri-
ficatissimi anni di lavoro. le 
pensioni arrivano a un massimo 
di 20 mila lire al mese! 

La conseguenza — e ci si 
scusi se andiamo avanti a forza 
di cifre. ma di rado si ineontra 
una situazione di carenza cosl 
ampiamente documentata — k 
che su cento infermiere diplo
mate forse nemmeno venti re-
stano a prestar servizio in un 
ospedale per piu di due o tre 
anni. Si veriflca una massiccia 
fuga verso altri settori meglio 
retribuiti e che offrono condi-
zioni di lavoro sociali e umane 
piu possibili (impieghi in enti 
mutualistici. ad esempioV 

Una riforma sanitaria non pub 
prescinderc dalla soluzione di 
questi problemi che. almeno fi-
nora. sono stati soltanto oggetto 
di studio e di denuncia: non e 
azzardato dire che un rinvio po-
trehbe porta re alia paralisi di 
un settore tanto delicato da cui 
dipende la salute e l'assistenza 
di tutti i cittadini. 

•. b. 

, ' . • MILANO. 7 
* Rapina in banca in via Lo-

retiteggio:< un lavoretto che e 
durato cinque tninutt esatti e 
che ha fruitato a cinque ban-
diti due milioni e 700 mila lire, 
di cui 600 mila lire non utiliz-
zabili. £' stata, questa del bot
tino, la sola parte del colpo 
che non e riuscita secondo i 
piani; nella fretta, infatti, i 
banditi hanno trascurato di 
dare un'occhiata alia cassaforte 
blindata che conteneva 25 mi
lioni in confanti. Per il resto 
tutto e andato secondo le pre
visioni: arrivo in auto davanti 
alia agenzia numero 19 del Ban
co Ambrosiano; ingresso, armi 
spianate, di quattro della ban-
da: impiegati e clienti faccia a 
terra con accompagnamento di 
pugni. calci e di armi calate 
sulla testa a quelli meno pronti 
ad' obbedire alle ingiunzioni 
dei banditi: qrrn//amento dei 
quattrini a portata di mano e 
quindi • rapida ritirata, dopo 
aver fracassato un cristallo, 
tanto per fare un po' di rumore 
e spaventare ancor di piii im
piegati e clienti terrorizzati. 
Quando in via • Lorenteggio 
sono arrivate le pantere della 
polizia — messa in allarme dalla 
telefonata di una donna che, 
dalla strada, aveva vlsto i quat
tro in azione •— dei banditi 
nessuna iraccia. Al solito, I'auto 
dei rapinatori — una 1300 ru-
bata a Francesco Tagliarini, 
via Giulio Cesare 13 — e stata 
trovata alcune ore dopo in 
piazza Piemonte, una local ita 
che e nella direzione opposta 
a quella — la strada per Bi-
nasco — verso la quale i ban
diti avevano finto di dirigersi 
e su cui si era buttata la 
polizia. • • '• ' 

La rapina e avvenuta quando 
Vorologio della banca segnava 
le 10,15. Uno dei dodici impie
gati aveva appena alzato gli 
occhi per guardare Vora, quan
do ha scorto quattro uomini 
armati entrare nel vasto salone 
dell'agenzia: due dalla porta 
che da su piazza Frattini, due 
da quella di via Lorenteggio 
n. 70. Non ha nemmeno fatto 
In tempo a muoversi. Gid i 
banditi erano in azione: uno 
armato di mitra, ha gridato: 
" Tutti a terra! Brucio le cer-
vella a chi si muove! •», e per 
dimortrare che non stava scher 
zando ha colpito alia testa con 
il calcio dell'arma un'anziana 
pensionata, Ezia Maddalena 
Brioschi (69 anni), che sbigot 
tita non aveva subito obbedito 
qll'inttmaztone. Un altro ban-
dito, con un agile volteggio al 
di sopra del bancone, e piom 
bato a fianco dell''impiegato e 
gli ha puntato una pistola alia 
testa: * Buttati subito per terra 
— ha urlato — vuol che ti fac
cia fuori?...». L'impiegato non 
se lo e fatto ripetere due volte 
e si e buttato per terra. Per 
minuti eterni ha sentito solo 
Vaffannoso rumore dei banditi 
che rastrellavano danaro, i la-
menti della pensionata ferita, 
qualche intimazione, qualche 
lamento ancora, il rumore della 
vetrata infranta. poi il silenzio; 
poi, • finalmente, le . grida che 
sempre concludono una rapina. 
Soprattutto quelle dei percos-
si, Vimpiegata Mariangela Tol-
cini (37 anni) e il commesso 
Giovanni Rampoldi. 

Una • cosa appare certa: i 
quattro che hanno partecipato 
all'assalto alia banca non sono 
delinquent!. alle • prime armi. 
Si sono mossi con grande sin-
cronismo e con estrema deci
sione ed e probabile che si sia-
no accontentati • di un bottino 
relativamente modesto soltanto 
perche si sono accorti della 
donna che e passata davanti 
alia porta della banca e che 
si e allontanata di corsa: se i 
rapinatori, infatti, avessero 
tentato di far aprire la cassa
forte blindata, avrebbero per-
duto i pochi minuti che sono 
stati loro sufficienti per sfug-
gire alia polizia. E* proprio 
questo particolare, anzi, che ha 
indotto qualcuno degli inqui-
renti a mettere una firma pro
babile alia rapina: quella del 
bandito Luciano Lutring. che 
ha al suo attivo assalti a nu-
merose banche dell'Emilia e la 

e riuscito a sottrarsi rocambo 
lescamente all'arresto quando i 
poliz'totti sono andati a bus-
i>are al suo rifugio di Milano. 

Secondo le testimonianze i 
banditi entrati al Banco Am
brosiano avevano i volti ma
scherati: tutti e quattro erano 
bruni. alti e robusti. Due di 
essi indoisarano impermeabili 
di naylon blu, gli altri due dei 
trench color bordb scuro. Tutti 
e quattro parlavano con ac-
cento settentrionale e e'e chi 
assicura che uno almeno par-
lasse il dialetto milanese. Diri-
geva le operazioni Vuomo ar
mato di mitra. che e rimasto 
al di qua del bancone, insieme 
al compagno armato di pistola. 
prr controllare impiegati • e 
clienti E' stato U bandito col 
mitra a dare il segno della ri
tirata e a uscire per ultimo 
dai salone della banca. 

Come si e detto, e probabile 
die i banditi si siano allonta 
nati con il modesto bottino 
perche si erano accorti di es
sere stati notati dall'esterno 

della banca. Li aveva infatti 
visti Maggiorina Morsia (41 an
ni. abitante in via Inganni 3). 
La donna stava per entrare 
nella sede del Banco Ambro
siano, dove avrebbe dovuto 
payare Vaffitto: attraverso i 
vetri ha visto quanto .staya ac-
cadendo e si c prccipitata in 
un I't'cino magazzino di confe-
zioni e tessuti. ha raccontato 
affannosamente al proprietario 
della rapina. L'uomo non Vha 
presa in parola e ha voluto 
controllare di persona: Roberto 
Garavaglia si e infatti arrici-
nato cautamentc alia banca. ha 
data una sbirciata e poi si e 
precipitato a telefonare alia 
polizia. Ma i banditi si sono 
cccorti di qualcosa e se la sono 
filata. 

Solo nel pomeriggio si t tro
vata una prima traccia dei ra
pinatori: la 1300 abbandonata 
in piazza Piemonte. Le tre 
persone colpife dai banditi so
no state accompaynate al-
I'ospedale. 11 commesso Ram
poldi e stato medicato al so-
pracciylio siriistro e subito di-

messo; la prusionata e statu 
ini'ece trattenuta per una fe
rita al capo giudicata guaribile 
in quiudiri aiorni; piii gravl le 
condizioni dell'impiegata Mat 
riangela Tolcini: e stata ricof 
verata in osservazione al Fate* 
benefratelli per una contus'tonc 
•sacrale e la sospetta frattura 
del bacino. 

La signora Maddalena Brio
schi, interrogata alCosprdale, 
/ia detto di essere andata in 
banca per prelevarc 170.000 
lire per conto di un suo pa-
rente. Aveva gh\ riposto i soldi , 
nella borsctta c stava per al- , 
lontanarsi quando sono entrati ' 
i banditi. La pen-sionafa dice di • 
ccsersi {.stintiramrntc chinata c 
che il rapinatore I'ha • colpita, 
senza ncisitna rayione. Sui"» 
banditi non ha potato, dire »• 
molto: ' Prima di nccasciarmi 
ho visto un giovane. forse lo 
stesso che mi ha colpita, men
tre scavalcava il bancone. Poi 
sono rimasta come intoniita. Hn 
sentito un rumore di vetri 
rotti e mi sono risvcgliata in 
ospedale~. . • 

La d if esa risponde ai P.M. 

Ippolito non spreco 
una sola lira del CNEN 

t 

Ieri Paw. Gatti ha parlato delle sovvenzioni ai giornali e ai 
convegni - « Eccesso di zelo» Tacquisto del libro di Colombo 

Superato. almeno nelle inten-
zioni. lo scoglio dei peculati 
per appropriazione (soldi del 
CNEN che Ippolito si sarebbe 
messo in tasca), l'avvocato 
Adolfo Gatti ha affrontato ieri 
la parte piii complessa del ca
po d'imputazione i peculati per 
distrazione. l'accusa, cioe, ri
volta all'ex segretario gene
rale del CNEN di aver sperpe-
rato miliardi dello Stato a 
vantaggio di altri ,e indiretta-
mente a vantaggio proprio (per 
mantenere la posizione di pre-
dominio conquistata e per rice-
vere nuovi onori). 

II difensore ; di Ippolito ha 
diviso queste accuse in tre 
gruppi: 1) assunzione di troppo 
personale, non tutto necessario 
e utile; 2) sovvenzioni a con
vegni, associazioni e pubblica-
zioni: 3) regalo di quasi un mi-
liardo all*Euratom. L'avvocato 
Gatti, perb. in oltre tre ore di 
arringa. ha potuto esaurire so
lo i primi due punti: assunzio
ni e sovvenzioni. 

Una premessa ha aperto la 
terza udienza occupata dall'ar-
ringa del legale di Ippolito. 
- I I CNEN — ha detto Gatti 

— era un ente nuovo, un ente 
che doveva superare enormi 
ostacoli di ordine materiale e 
psicologico. Questi ostacoli non 
potevano essere supcrati con 
mezzi tradizionali; fu quindi 
necessario agire a volte in mo
do che pub sembrare, ma solo 
a un osservatore superflciale, 
non del tutto legittimo. ma che 
era in realta l'unico a permet-
tere il raggiungimento dei fini 
che la legge aveva fissato al 
CNEN- . -• . . . . 

In questo quadro l'avvocato 
Gatti ha ambientato l'attrvita 
di Felice Ippolito, dicendo che 
anche se alcune azioni dell'ex 
segretario - generale possono 
non sembrare conformi alia 
legge, bisogna considerare che 
sempre fu tenuto di mira il be
ne dell'ente nucleare. II fine, 
insomma, giustiflca i mezzi. 

Dividiamo in voci l'ampia 
materia trattata ieri, riferendo 
in breve le tesi del difensore. 
il quale si 6 spesso riportato 
alle premesse fatte: 

Assunzione del personale: I 
2500 dipendenti erano tutti ne-
cessari al CNEN. II ministro 
Medici, attuale presidente del-

Terremoto alia CRI 
Nuova. itnprovvlsa rivoluzione dl quadri alia Croce Boss* 

Italiana: il direttore generale, Edoardo Boccettl, che lavorava 
alia CRI da quasi trentannl, sta per essere esonerato dall'ln-
rarico per passare le consegne al deputato soclalista Secondo 
Pessi. 

I>a notlzia e esplosa ieri. suscitando polemlche e vlvacl 
reazioni, tanto che il provvedimento — che setnbrava dovesse 
diventare operante In giornata — e stato rinvlato di qua-
rantott'ore. 

Ufflcialmente, Infatti, non e ancora accaduto nulla. II Mini
stero della Sanita si e trlncerato dletro il silenzio e soltanto 
I'agenzia ufflciosa governativa ha diramato un secco comuni
cato nel quale si dice soltanto che: « II problema della rlor-
ganizzazlone della Croce Bossa Italiana e aU'esame del Mini
stro della Sanita (il soclalista sen. Mariottl) che si pronun-
cera nel merito fra alcuni giorni». 

II provvedimento di sostituzione e stato adottato dai Com-
missario Straordinario della CBI, Potenza. che — dopo il 
recente sulcidio del presidente del consiglio di amninlstra-
zione dell'Ente. gen. Ferri — ha assunto II potere di nonlnare 
e revocare il direttore generale. 

In una clinica siciliana 

Operati con successo 
cinque ffratelli 

ciechi dal la nascita 
DalU nostra redazione » "°- ^fP^- Carmeio e. in-

fine, di Calogero. PALERMO. 8 
Cinque fratelli. ciechi dal

la nascita, hanno rtacquislato 
stamane la vista dopo essere 
stati operati, Vuno dopo Yal-
tfo, in una clinica di San Ca-
taldo (Caltanissetta). L'ecce-
zionale intervento e stato 
comviuto dai dottor Luigi Pi-
cardo, con l'assistenza del di
rettore della clinica dottor 
Antonino Mairo e dell'aneste-
sista dottor Tomaselli. 

I cinque fratelli — Calo-
gero, Giuseppe, Gioacchino. 
Carmelo e Paolo Rotolo, ri-
spettivamente di 5. 9. IT. 13. 
15 anni — erano affetti da ca-
taratta congenita con defor-
mazione dei for ami pu pillari. 

Le operazioni sono comtn-
ciate ieri sera, alle 19.30 nel
la clinica * R. Maira • di San 
Cataldo. 11 primo ad entrare 
in sola operatoria e stato il 
piii grande dei fratelli, Pao
lo; poi, a distanza di tre 
quarti d'ora Vuno dall'altro, 
e stata la volta *l Giomcchi-

La certezza del buon esito 
dell'interrento si e acuta alle 
9J0 esatte. quando una infer
miera ha tolto con cautela le 
bende che arvolgerano il ca
po dei cinque fratellini per 
cambiarle: i raoazzi sono bal-
zati sui lettini gridando e 
piangendo: rederano! 

Prima che potessero riaver-
si dalla emozione, i medici 
hanno ordinato che fossero 
poste sugli occhi dei fratellini 
nuove bende, che non ver-
ranno piii tolte per una set
timana. Poi. i cinque rer-
ranno dimessi dalla clinica e 
potranno vedere. con Vaiuto 
di occhiali - -

/ tre medici hanno rifintato 
qualsiasi compenso ed hanno 
destinafo la grossa somma lo
ro offerta dai comitato citta-
dir.o di Campobello, all'acqui-
sto di capi di vesliario e di 
alimenti per i cinque ragazzl 
e per i loro poverl genitorl. 

G. Frtsc* Polar* 

Scarcerafo 

dopo 28 anni 

I'vxoricida 

Giovanni Lo Conte 
SALUZZO. 8 

Giovanni Lo Conte. che il 14 
novembre del '36 uccise per ge-
losia. ad Ariano Irpino. la mo-
glie Rosaria Curlone e stato 
scarcerato con uno spoeiale de-
crcto di liberta condizionata. 
Davanti ai cancelli della prigio-
ne era ad attenderlo la figlia 
Rosetta. che ha ora 32 anni e 
si e battuta strenuamente, fin 
dai '57. per ottenere la libera-
zione del padre. 

Giovanni Lo Conte ha 58 an
ni. E* stato in carcere 23 anni. 

l'ente, lo ha confermato in di-
battimento, aggiungendo che.' 
dopo l'arresto di Ippolito tono 
avvenute, sempre senza con-
corso, altre assunzioni. 

Assunzione del consulenti 
sclentiflcl — Costituiscono il 
maggior vanto del CNEN e del 
nostro paese. Avvennero su se-
gnalazione degli scienziati u 
sono il flore della tecnologia 
europea. 

Assunzione del consulenti 
legal! — I legali dell'avvocatu-
ra dello Stato sono -bravissimi. 
ma il CNEN aveva bisogno di 
uomini di legge specializzati in 
rapporti internazionali. 

Raccomandazloni -— Sono 
noti solo tre casi di assunzione 
su raccomandazione. II vice-
sindaco di Frascati. Morichelli, 
fu assunto perche la sua colfci-
borazione e il suo appoggio 
avrebbero potuto far comodo 
durante • la realizzazione del 
Sincrotrone nella cittadina la-
ziale. II senatore Focaccja, vi-
ce-presidente del CNEN e lo 
onorevole Lettieri «segnalaro-
n o - Antonio Sabini, che ven-
ne ben presto licenziato'da Ip
polito. L'autista Manetti venne 
messo a disposizione dell'ono-
revole Colombo. Che colpa ne • 
ha Ippolito se il ministro lo 
-pass6», assieme a una mac-
china del CNEN, al professor 
Ventriglia e al dottor Crocetta. 
uomini molto vicini a lui? 

Erogazione dl flnanziamenti 
a) CONVEGNO DI BARI — 

II CNEN anticipb la somma 
necessarta per Torganizzazionf 
di questo convegno. Ma la co
sa non riguarda Ippolito: fu il 
ministro Colombo a curare la 
organizzazione fin nei dettagli. 
inleressandosi anche dellt-
spese del buffet. Fu il ministro 
a chiedere al dottor Albonetti. 
capo della divisione aramini-
strativa. i denari necessari per 
il convegno, nel quale furono 
comunque trattati argomenti 
che interessavano il CNEN" 
molto da vicino. 

b) CONVEGNO DI ROMA — 
II CNEN. su richiesta dell'ono-
revole Pietro Campilli. antici
pb 4 milioni e mezzo e ne rieb-
be 3 immediatamente e 1 nel 
febbraio di quest'anno. Anche 
nel convegno di Roma (orga-
nizzato dai CNEL) vennero 
trattati argomenti, che, come 
la programmazione economica. 
riguardavano la ricerca nu
cleare. 

c) CONVEGNO DEL CIRD 
(Centro italiano ricerche e do-
cumentazioni) — Valgono gii 
stessi argomenti esposti a pro-
posito degli altri due convegni. 
Ancora lo stesso ragionament > 
per i convegni di -Tabla ron-
de de 1'Europe - e di «Nuova 
Resistenza - . 

d) ABBONAMENTI E COX-
TRIBUTI ALLA STAMPA — 

Quaderni di cronache politi-
che -. - II Mondo ~. la ««Voce 
Repubbltcana ». - II Punto - <• 
-Realta del Mezzogiorno- si 
sono spesso occupati di proble
mi della ricerca nucleare e dc I 
CNEN. Ippolito ha creduto giu
sto il suo appoggio a queste 
pubblicazioni. Pud aver sba-
gliato. ma non dite che ha 
commesso un peculato. 

e) LIBRO DI COLOMBO — 
Ippolito peccb forse di zelo ec-
cessivo, comunque acquistb il 
volume - Linee di una politica 
industrial «• (una buona meta 
della tiratura), perche vi erano 
trattati argomenti che rifuar-
davano il CNEN e perche la 
firma era illustre. 

f> LIBRI STAMPATI DAL 
CNEN — - Tariffazione della 
energia elettrica -, « Evoluzio-
ne dei costi delle fonti di ener
gia * e - Settore energetico c 
politica di sviluppo- furono 
fatti stampare dai CNEN con 
la picna approvazione del mi
nistro Colombo. 

g) BORSE DI FOCA — 160 
cartelline contenenti i rapporti 
del CNEN furono regalate ai 
giornalisti. Volete sostenere 
che anche questo e peculato? 

Andrea Barberi 
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II«piano Gui »vuole salvare i vecchi indirizzi e ordinamenti \ 

LA RIFORMA ET BEN ALTRO i 
Un'articolata alternative! per il rinnovamento democratico 

della scuola nelle proposte del PCI 

LA PRIMA osscrvuziono die lial/n 
eubilo agli occlii di frunlo alle a iff-

retlive del mtniilrn della P.I. per un 
piano quinquennala di sviluppo della 
scuola pubblica o c il contrast!) Ira lo 
enunciuzioni di prinripio, ncllo quali 

. il tninislro Gui nun pub fare u menu 
• di tener conlo della ricliicsla demo-
- erotica, o le scelle concrete in ordiue 
• a tutli i problem! fondamentali. Si 
' parla, in termini sempre generic!, di 

scuola a aperla o alln Boiielii, di « ruo-
lo autonomo c ilccisivo » della sruola, 

. di « dirilto alio studio » da gnranliro a 

. lutti i cittadiui: ma le direltive per il 
prossimo qiiinquennio mirano a route-

1 nere il pin possiliilc il proi-csAn <li rin-
nnvamcnlo inizinlo, in rnoilo nssni ron-

| fuso e cnntradtlittnrin, con 1'islituzione 
della scuola media unii-n. In questo . 
BCIISO, il «piano Gui u c l'cspressiono 
piu Iipica del prevalerc, anche sul tcr-

' reno della polilica scolnMica, drlle ten-
denze « moderate», cioc fonilnmentul-
mente conservatrici, clio mutano solo 
cio a cui eono costrclte. e con la vo-

. Ionia precisa di recuperarc il tcrreno 
perduto. 

Solo in qucstn modo si spiega il ra-
raltcre dci riordinamenti die il mi-
nistro Gui propone per I'islruzione me
dia superiore. cine per il scttore che 
tion solo e il piu urrctrato, ma i lu\ 
nella sua slrultiirnztone gerarrhica, ha 
sloricameiile coiulizionato tulto il ro-
slo degli ordinamenti delta sruola ita-
liana: si salva il ginnasio-liceo, cardi-
ne della vecchia scuola, si concede alio . 
Scientifieo ili star quasi nlla pari con 
il classico, si istiliiisiotio Ire sottospecic 
di licci — linguisiico, arihiico, magi
strate — ma si lasciano soslanzialmen- '-* 
te inallerati • gli istiluti tecnici e pro- •-* 
fessionali, con la sola, c significaliva, "' 
aggiunta di un istilulo lecnico per se-
gretari di azienda. 

Tutto H! riducc al sapiente tlosaggio 
degli sbocclii, dal liceo classico, il piii 
apcrto, aU'isliluto professionale, il piu 
chiuso, a cui corrisponde una setnprc 
piu marcala at-centiiaziono ileU'clemcn-
to professionalc ' rispclto , all'elcniento . 
a disinteressato o; ma non si mndifica ' 
sostanzialmente 1'atluale gcrarcliia, che 
si arriccliisce di nuove gradazioni, si 

ignora snpralutlo il problema fonda* 
mentalo del rinnovamento dei contc-
nuli ideali e degli indirizzi educativi. ; 

quel rinnovamento che solo puo ga-
rautire, al di la della qucstioue giuri-
dica degli sbocclii, 1'unita arlicolata e, 
qnindi, la parita reale tra i vari corgi 
di sludi dopo la scuola obbligatoria. 

La stessa impostazione si rilrova per 
i problcmi universitari, dovo e chiarn -
la tendenza a mantenere il piu possi-
bile il peso prevalcnte dclle Torzc ac-
cademichc, contenendo la presenza dei 
lirofcssori aggregali, degli assislenli, de
gli sludenli negli organi dirctlivi, c 
quindi minimizzando la ricliieHln del 
n full-time». Ma la cliiusura piii im-
pressionanle, cnntenula nelle «tliret-
livc b del Mlnistro della IM., riguarda 
proprio, c u tulti i livclli. la democra-
lizzazioue della scuola: mentre si fu 
sempre piu forte nel paese la ricliiesta 
di un fondamentale mutamento dci rap-
porli all'inlcrno della scuola o della 
scuola con la societa, il Ministro della 
V. I. propone addiriltura 1'istituzione 
tra i provveditorati e i minister! di un 
nuovo orgono burocratico; mentre vuol 
ridurre il eompito dei consigli collegia-
li ad una funzione di « affianeamento » 
all'npera dei direttori, dei presidi, dei 
provveditori, dei a superprovveilitori i> 
di domani. 

E* EVIUCNTE il Icgnme tra queste 
scelte di imlirizzo e il modo volu-

tamente prudenle con cui per non guu-
starsi con i socialisli e con gli altri mo-
vimcnli laici, il ministro Gui parla dei 
problcmi della scuola privata: su que-
sto tcrreno lion si romprometle nulla 
e non Bi concede nulla; tulluvia, si 
sotlolinea die I'istruzione professiona
l s come I'assistenza, non puo essere 
tutta pubblica, die orcorre mutare il 
criterin di asseguaziono dellu horse di 
studio, tenendo piu presenle il ciir-
riculum ' scolaslico e . gin • si prenntiiiti-
ciann nuove richieste per quamlo verra 

'in discussionc la « parita n. ' '. 
, Se riguardo ai rapporli tra scuola 

. pubblica c privala le « direllive » sono 
volutamenle ambigue, restano le scelto 
fondamentali a caratterizzarc la poli
lica governotiva sul tcrreno della scuo

la. II a piano decennale», il cos] (let-
to « piano Kanfani n, era una previsio- • 
ne di spesa senza prospettive, una cor- -
nice senza quadro; le «direllive n di 
Gui, mentre sul piano quantilativo prc-
vedono una s|tesa riconosciuta insufli- , 
cieuto a garautire nel prossimo quia-
quennio rabolizione' dei doppi turni, 
gratuita dei libri di testo per tulti 
gli alunni della scuola obbligatoria, un 
decisive aumento del numero degli stu-
denti a assistili » a tutli i livclli, men
tre per la edilizia oncora puntano per 
Ire ipiarli sul vecchio sislema dei inn- • 
lui, sul piano cjualilalivo inilicano la 
evidente volouta di arrcslare il pro-
ccsso di riforma in COIBO, di salvare il 
piu possihilc i vecchi ordinamenti c i 
vecchi indirizzi. 

/"MilAHA risulla ; quindi 1'alteniativa ' 
-̂̂  al piano. I '_ coinunisli non lianno 

aspeltalo 1'uscila dclle « direllive D ili 
Gui per clahorare sul piano dello scel
to ideali e sul terreno delle concrete 
proposte le lince cssenziali di - qucsta 
allcrnativa. I'ssa passn sullo strctto le
gume tra piano di sviluppo e processo , 
ili rinnovamcnlo delle striillurc, degli 
indirizzi educativi, della vita nella 
scuola: essa si fonda su nuovi rapporli 
tra rultura e professione e quindi tra 
islruzione tecnico-professionalc, licea-
le, univcrsilaria; essa si basa sul pri-
inato della lolta per assictirare nuovi 
cnnieiiiili ideali a tulta la scuola: essa 
piinta su un processo iuarrestabile di 
demncralizzazione, die liquidi una vol-
la per sempre i vecchi stslenii a napo-
Icouici » c apra quindi la scuola a fe-
condi rapporti con le forze piu vivo 
della nostra societa. 

Sul terreno delle scelte di polilica 
scolastica, scelle di linca c di soluziu-
ui concrete, in Parlamenln e nel Paese 
si sviluppcra presto il piu apcrto con* 
fronto tra chi vunle riordinare per 
co«5ert'ore e chi vunle la riforma de
mocratic per rinnovare. Non a caso 
I'espressione riforma della scitoln e 
quasi asseute dalle 3U0 e pin papine in 
cui si arlicnlano le direllive del Mi
nistro della IM. 

Francesco Zappa 

Un libro di Bauer 

L'EDUCAZIONE 
DEGLIADULTI 

Non vi sono scuole preparatorie di cultura, che precedano il 
vivo, diretto, personale impegno ideale, culturale, politico 

La casa cditricc Laterza 
va pubblicando, in una se-
rie dt volumetti, le c ri-
cerche sulla scuola e la so
ciety italiana in trasfor-
mazione * promosse dalla 
Consulta dei professori 
universitari di pedagogia, 
eon Vaiuto del Centro na-
zionale di prevenzione e 
difesa sociale. Le c rtcer-
che> previste sono diciot-
to, e quasi tutte (se non 
andiamo erraii) sono state 
oramai pubblicate nella 
<Biblioteca di cultura mo-
derna> delln casa cditrice 
pugliese. Ne abbiamo Ictte 
una decina: con inter esse, 
ma anche con vivaci rea-
zioni critichc. II mctodo di 
indagine dominante nelle 
ricerche ci c sembrato tn-
fatfi non pienamentc c//t-
cace, perche emptrisfico, e 
quindi non riporosamen-

, te . scientifieo. II quadro 
ideale della maggior par
te delle indagini ci 6 
tembrato un democrati-
cismo statico e un poco 
scolorito: una democrazia 
concepita come conviven-
za, tolleranza reciproca, in-
tercomunicazionc, e basta; 
c non anche come robnsto 
impegno, lotta c scontro, 
trasformazione e progresso. 

; Un nuovo 
concetto 

Da siffatti limiti di im
postazione, metodologica e 
ideale, ci c sembrata libe
ra una delle ricerche, qucl-
In sulla Educazione degli 
adulti, diretta da Riccardo 
Bauer, con la coliaborn2io-
ne di Laura Conti, Leone 
Diena. Afario Mclino, Da-
vide Mczzacapa, Txdlio Sa-
ct, Gastone Tassinari (Edi-
tori Laterza, Bari 1964, pa-
gine 132, L. 1000). II grup-
po di Bauer ha affrontato 
la raccolta dei dati con pre
cise « ipotesi di laooro », 
maturate in un carlo impe
gno diretto dai suoi compo-
nenti nella educazione de
gli adulti (Riccardo Bauer, 
dopo la lunga carccrazio-
ne c la Resistenza, si e in-
tcramente dedicato alia So
cieta Vmanitaria di MUa-
no. cd ha /alto della edu
cazione degli adulti il cen
tro delta sua attirita da 
quasi venti anni). II grup-
po di ricerca ha iniziato il 
two lavoro gii ben consa-

dclla crisi delle 

<attivit& di 'cultura popo-
lare' nel senso tradiziona-
le del termine >; I'indagine 
ha dimostrato vera questa 
ipotesi di partenza, e altre, 
con Varricchimento e Vap-
profondimento che e ca-
ratteristico nella ricerca 
scientifica. ••'•.:;* 

< Possiamo riconoscere... 
due concezioni tradiziona-
li di 'cultura popolare': en-
trambe, secondo i dati ac-
quisiti dalla nostra ricerca, 
suscitano un interesse scar-
so, e scarse attivita. L'una 
e la "cultura popolare" nel 
senso della tradizione. del 
folklore... Non pensiamo 
che sia possibile la conser-
vazione dell'antica cultura 
contadina, nel corso della 
trasformazione sociale ed 
economica del paese... e 
tuttavia da notare che la 
tradizione potrebbe salvar- . 
si non in quanto folklore 
vivente, ma in quanto og-
getto di studio...». « L'al-
tra accezione di significa-
to della 'cultura popolare', 
che abbiamo vista accanto-
nata da quel complesso di 
attivita che 6 caduto sotto 
la nostra indagine. e quella 
relativa alia cultura po
polare come diffusione de-
teriorata e nozionistica, 
t ra ceti non colti. della 
cultura borghese tradizio-
nale, della cultura 'liceale'; 
cultura di carat tere subal-
terno, e per cosi - dire di 
'seconda mano', 'accultura-
mento ' e 'adattamento* del- -
la classe lavoratrice a va-
lori culturali non suoi >. 

Dopo la Liberazione, do
po il 1945, Vantica L-'nt-
rersitd Popolare del primo 
socialismo non rifioriscc; 
se rinasce, e ha ricca vita 
con I'antico nnme, rl siio 
caraffcre c prnfondamente 
diverso. La nuova demo
crazia italiana elabora, fa-
ticosamente, un nuovo con
cetto di educazione degli 
adulti. c Nel corso della ri
cerca • abbiamo verificato ' 
come anche in questo cam-
po sia utile la distinzione 
tra educazione come 'tra-
smissione di valori cultu
rali acquisiti', ed educa
zione come "potenriamen-
to di at.iKitd crcattce": e in 
questa prospettiva si pos-
sono dislinguere attivita 
tese al primo scopo, che 
possiamo far rientrare nel 
quadro della 'cultura popo
lare ' : mentre Veducazione 
degli adulti ci appare og-1 
gi come attivita tesa prln-
cipalmente a stimolare at-

titudini creative e attitudi-
ni critiche, attitudini a mo-
dificare il rapporto con 
l 'ambiente oltre che a co-
noscere l 'ambiente stes-
so... >. 

L'indagine lascia quasi 
del tutto da parte la istru-
zione depli adulti (pro-
mozione professionale, ag-
giornamento tecnico): il 
fuoco dell'attenzione e sul
la educazione. « II concetto 
di 'educazione degli adulti' 
cJie emerge dal materiale 
che noi abbiamo raccolto, 
e quello di un'attivitd 'li-
bcrante', che restiluisca o 
crci una disponibilita di 
sviluppo*. Anche cun nun-
vo apprendimento o un 
perfezionamento e un ag-
giornamento possono ac-
quistare valore educativo... 
solo se hanno comportato 
I'acquisizione di un meto-
do, di un atteggiamento di 
dispontbilttd e di una ca-
pacitd. di decisioni auto-
nome >. 

I tre 
punti 

Cli Autori fissnno in tre 
punti le «attivitd che 
contengono un'importanza 
cducativa >, e che costilui-
scono un impiego del tem
po libero di tipo diametral-
mente opposto a quello of-
ferto dai mass-media. Pri
mo: < la preparazione degli 
adulti alVesplicazione co-
sciente dei compiti di ge-
nilori e di coniugi >, e, piu 
in generale. cib che gli Au
tori chiamano * differenzia-
zione di attivita prcceden-
temente non differenziate ». 
Secondo: «occijpa2ionj ri-
colte alle possibHifd col-
letttre di promozione so
ciale > (partiti, sindacati, 
ecc.). Terzo: « occupazioni 

. rivoltc alio sviluppo del
la personalita, della co-
scienza, della parlecipazio-
ne alia vita >. 

Quali i modi, quali gli 
organismi che mealto ri-
spondono alia educazione 
degli adulti? L'inchiesta ha 
dimostrato che sono «ctr-
condaie da disinteresse, in 
generale, le atficild " tijffi-
cinli " di educazione degli 
adulti », cioe i corsi popo-
lart, i centri di lettura, i 
centri sociali per la inte-

" grazionc degli immipratt 
. meridionali nel Settcntrio-

ne. - JET statu « clamorosa-

Nel 1963-f64 due milioni 
di persone hanno 
frequentato corsi regolari 

1 a s c vi o 1 a 

Dopo ;la ; campagna per; Talfa-
betizzazione e iniziata la batta-
glia per il « sesto grado » - « A 
scuola tutti quelli che ne hanno 
bisogno»- I maestri di'monta-
gna - Le « zone di pratica do-
cente » - Un:problema ancora *. 
aperto: la qualita dell'insegna-
mento 

CUBA 

Tutta la popolazione attiva 
e impegnata nello studio 

mente confermata > dalla 
indagine la ipotesi della 
« forte interdipendenza tra 
educazione e azione socia
le >. Ci si < Integra > nella 
azione, non nella conoscen-
za; vi e educazione Id do
ve e'e < mercato di idee > 
e « coloraztone ideologica 
marcata >. Paternalismo e 
democraticismo generico 
janno Jallimento. Non vi e 
altro modo di prepararsi a 
partecipare alia cultura, al
ia vita democratica, che 
partecipare ad esse; non vi 
sono scuole preparatorie di 
cultura, di democrazia, che 
precedano il vivo, diretto, 
personale impegno ideale, 
culturale. politico, ft « data 
di fatto • fondamentale >, 
nella educazione depli 
adulti dell'ttalia di oggl, 
e V* impegno alia trasfor
mazione dei rapporti so
ciali nei quali viviamo». 
Le esperienze piu oalide 
sono state quindi trovate 
dai ricercatori nei partiti 
operai e popolari democra-
Hcamcnte organizzati (in 
particolare nel Partita co-
munistn). nelle associazio-
ni d' lavoratori rctte dai 
lavomtori (piii che i sinda
cati di classe, associazioni 
come I'INCA e le ACLl, 
che hanno inizialive im
portant ) . La conclusione e 
che € le organizzazioni e 
le associazioni naturali dei 
lavoratori sono quelle ideo-
logicamente qualificate >, 
e che lo Stato « deve ces-
sare ogni discriminazione 
nel finanziamento delle at
tivita • educative per gli 
adulti >, accerfando solo le 
capacita c la serietA dei ri-
chiedenti. 

Vorremmo a questo 
punfo aootungerc che al-
cune iniziatiue potrebbero 
rentre pero dallo Stato: 
per esempio, la partecipa-
zione dei gent fori ai cont-
piti educativi dclle scuole 
dei loro figli. Si parla, su 
qualche giornalc, di pros-
simi - cor*i per genttori > 
nelle scuole; e s^/rge il ti-
mure che si tratti di una 
iniziativa pnternalistica. 
Si tenga conto delle pre-
ziose indicazioni dell'in-
chicsta Bauer, e si educht-
no i genitori chiamandoli 
a dibattere vivacemente 
con gli insegnanli i pro
blcmi dei ragazzi, facendo-
Ii corresponsabtli — cosi 
come sono — della educa-

. zioac pubblica dei figli. 

L. Lomb«rdo-Radic« 

L'AVANA, ottobre 
Pocho settimane fa, Cuba ' ha ; • 

annunciato una cifra record e 
pochi lo hanno rilevato: due mi
lioni di persone hanno seguito 
regolari corsi di studio nel '63-64. 
Tenendo presente che gli abitan-
ti di Cuba sono suppergiu sette 
milioni e scartando i vecchi e i 
bambini fino a sei anni o sette, 
si scopre che praticamente tu t ta 
la popolazione attiva e impegna
ta nello studio. . 

La parola d'ordine che si legge • 
sui manifest!, sui giornali e sui 
pannelli disposti all 'entrata di 
ogni fabbrica e di ogni ufficio. e 
un invito perentorio: <A scuola, 
tutti quelli che ne hanno biso-
gno*. II bisogno minimo 6 calco- . 
lato in sei classi elementari. La 
battaglia per il < sesto grado > 
(ogni cittadino, perlomeno sei an
ni di studio) non e piu. la roman-
tica avventura da pionieri che 
i giovani hanno vissuto in tu t ta 
Tisola, nel '61, per l iquidare lo 
analfabetismo. L'istruzione e di-
ventata ' la - misura della nuova 
cittadinanza cubana. 

II cameriere 
del «PofiiiesfO» 

I titoli dei giornali battono 
sempre sullo stesso tasto: < Un'ora . 
al giorno di studio in ogni fab
brica di tabacco >, < A sedici an
ni, una ragazza gia insegna a 
ventidue ragazzi *, < Madri di fa-
mtglta che studiano di sera *, 
€ Scuola serale delle operate tes-
sili >. Cuba e un alveare, le cui 
celle sono aule scolastiche. Sulle 
montagne della Sierra le aule so
no spesso all'aria aperta. Tut te le 
antiche caserme di Batista sono 
diventate scuole. L'immenso edi-
ficto di un tubercolosario, costrul-
to per ragioni speculative in un 
luogo inadatto per !a cura, a To
pes de Collantes, quest 'anno ospi-
ta seimila studenti delle magi-
strali. L'anno venturo ne ospiterA 
dodicimtla. 

I giornalisti statunitensi venutt 
a Cuba il mese scorso hanno do-
vuto riconoscere che, nel campo 
dell'istruzione, la rivoluzione di 
Fidel Castro ha compiuto mira-
coli. Hanno potuto constatarlo 

• dovunque. Nel sofisticato bar a 
luci basse del « Polinesio », in ci-
ma alia Rampa (una sorta di via 
Veneto, piu popolare, dell'Ava-
na) , due camerieri e un maitre 
parlano, in un angolo, della defi-
nizione marxista del salario. E' 
un momento di relativa pausa 
nel lavoro. Lo straniero r imane 
sorpreso: s'informa e viene a sa-
pere che l'indomani quel came; 
riere dovra passare un esame di 
economia politics e sta ripassan-
do la materia col maitre, che 
l 'anno scorso, per cinque mesi e 
mezzo, ha frequentato la scuola 
provinciale di istruzione rivolu-
zionaria. 

II cameriere frequenta una 
scuola professionale dove si per-
fezionerfi in materia contabile e 
inoltre studiera lingue, storia, 
geografia, element! di dottrina 
marxista e «buone maniere >. 
Quattro ore al giorno, fra le due 
e le sei del pomeriggio. Gli inse-
gnanti sono in gran parte com-
pagni di lavoro che hanno gia 
seguito con profitto lo stesso 
corso. Nell'albergo giu grande 
della capitale sono impiegati ot-
tocento lavoratori. Tutt i , nessu-
no escluso, si sono iscritti ai cor
si di studio e di perfezionamento. 
Nella provincia dell'Avana sono 
state aperte le iscrizioni alle 
scuole serali per operai e conta-
dini. La provincia e quella piu 
sviluppata culturalmente. Sono 
state messe in bilancio, preventi-
vamente, 250 mila iscrizioni, ma 
gia si pensa che le richieste sa-
ranno molte di piu. 

• Al congresso dei consigli mu
nicipal! di istruzione — estate '63 
— era stato fissato un obbiettivo 
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di un milione e 230 mila alunni 
per le elementari nel 63-64. Ne 
sono venuti 50 mila di piu. Que
st 'anno si pensa che si avranno 
un milione e 300 mila iscritti. La 
media nazionale delle frequenze c 
stata del 75 per cento. In alcune 
zone di montagna dove il mae
stro — volontario — deve andare 
a cercare gli alunni a casa uno 
per uno, convincendo i genitori a 
lasciarli venire a scuola, si sono 
raggiunte raedie dell'80 e anche 
del 90 per cento di frequenza. 
Anche la media delle promozioni 
c abbastanza buona, tenuto conto 
che gli insegnanti si fanno di 
anno in anno piu esigenti: resta 
sotto il 70 per cento previsto, ma 
di poco. 

Supetato 
I'obietlivo 

Anche gli obbiettivi dell'istru
zione operaia e contadina sono 
stati superati , dal punto di vista 
della quantity di adulti che vi 
hanno aderito. La qualita delle 
promozioni e migliorata. Nella 
scuola media e media superiore 
(o preuniversitaria: il nostro li
ceo) si sono iscritti, nel '63-64, 
137.930 alunni. mentre altri 
49.815 hanno frequentato le scuo
le tecniche e professional!. Biso-
gna aggiungere che 98 mila cu-
bani, nel primo semestre 1964, 
hanno seguito corsi di istruzione 
rivoluzionaria nelle scuole di par-
ttto e quindi hanno ricevuto in-
segnamenti anche di carattere 
culturale generale. II c piano > 
stabilito fin dal '61 prevedeva, per 
il '63-64, 135 mila alunni per la 
€ secondaria > e 50 mila per la 
« preuniversitaria >. L'obbiettivo 
e stato superato di quasi tremila 
alunni. . 

Questa enorme massa di ragaz
zi che vanno a scuola pone pro
blcmi seri. II numero di iscri
zioni alia scuola elementare si e 
piu che raddoppiato rispetto al 
periodo che va dal '50 al '59. Ma 
quello della scuola secondaria si 
e moltiplicato per cinque (da 
trentamila nel '59 a centoctnquan-
tamila nel 64). Fra qualche anno 
il problems degli insegnanti per 

la secondaria diventera quasi ln-
solubile. Percio in un dlscorso 
ai giovanissimi maestri , il 4 set-
tembre scorso, Fidel Castro • ha 
chiesto nuovi sacriflci: mentre in-
segneranno nelle elementari, con- ' 
t inueranno a studiare per pre
pararsi a insegnare nelle secon-
darie. E' questo un principio che 
regge tutta r l 'impalcatura . del
l'istruzione a Cuba. . i 
- Nel '59, subito dopo la rivolu
zione, si doveva decidere fra un . 
passaggio graduate all'istruzione . ' 
di massa — con una preventiva 
preparazione degli insegnanti — 
e un'immediata applicazione del 
principio di massa, contando sul 
sacrificio degli insegnanti e su 
sistemi di emergenza. II criterio 
di cominciare dalla quantita si e 
dimostrato giusto. I primi alunni 
non sono stati i piii fortunati, 
rispetto alia quality dell'insegna-
mento ricevuto, ma sono diven-
tati in seguito i piii meritori. 
I primi hanno insegnato ai se
cond i e continua a essere cosi: 
mentre si studia si insegna e men
t re si insegna si studia. E' una 
specie di catena che tiene legato, 
poi, tut to il popolo e particolar-
mente la gioventu al significato 
piii peculiare della rivoluzione na
zionale: elevare le masse alia di-
gnita della cittadinanza consape-
vole, deH'individualita responsa-
bile di fronte alia society. 

I primi embrioni di cultura si 
diffondono at tra verso un proces
so che e di solidarieta e che va 
quindi nel senso di una societa 
socialista. I maestri popolari che 
operano nelle montagne sono vo-
lontari di scarsa esperienza di-
dattica, ma intanto compiono un 
dovere civico di alto valore esem-
plare. E poi il loro lavoro e orga-
nizzato in modo che possono di-
plomarsi (e i diplomati possono 
avanzare) : vi sono Unitd Zonalt 
dove i maestri di montagna si riu-
niscono una volta al mese per 
discutere e per scambiarsi espe
rienze: e una volta all 'anno, quan-
do i ragazzi in novembre vanno 
al raccolto del caffe. i migliori 
maestri di montagna vengono nu -
niti all 'Avana per un corso di 
perfezionamento. 

Le studentesse del Magistero 
superiore che studiano allUaiver-

sita dell'Avana insegnano alle 
piu giovani allieve del quar to • 
quinto anno di scuola magistra
te, agli studenti dell ' /stttuto pe-
dagooico Makarenko. A loro vol
ta, gli studenti del Makarenko 
(che sono gia passati at traverso 
un anno a Minas del Frio, sulla 
Sierra Maestra, e due anni nel 
centro di Topes de Collantes) in 
segnano nelle scuole elementari 
delle zone di pratica docente, '' 
istituite apposta per favorire il 
lavoro pratico degli studenti e al 
tempo stesso estendere l'insegna-
mento elementare nelle campa- . 

- gne. II concetto dell'educazione 
si applica rigorosamente a Cuba, 
nella sua accezione piu elevata. 
L'idea, per esempio, che gli stu
denti delle magistral! dovessero • 
fare il loro primo anno in mon- ' 
tagna corrisponde a questo rigo-
re, che non e as t rat to: Cuba ha 
soprattutto bisogno di maestr i 
di campagna. Scuole, ospedali, 

' medic! esistevano anche - pr ima 
in gran numero: ma erano tut t i 
nelle grandi citta. 

Indirizzo 
politecnko 

; • Punto debole dell'istruzione e 
la qualita. Per le elementari , si 
sta rimediando nel modo piu de
mocratico. Sono state create com
mission! di educazione in tu t to il 

. paese. Tutti i maestri sono r iuni-
ti in commissioni dove si con-
frontano le esperienze, si analiz-
zano i risultati di molli metodi 
diversi che vengono sperimentati , 
si correggono i metodi sbagliati 
e si rifanno da cima a fondo i 
libri di testo adeguandoli alle 
necessity delle diverse zone. P iu 
difficile sara risolvere il proble
ma della qualita dell ' insegnamen-
to secondario e preuniversitario. 
Si e messa, come si dice, molta 
carne al fuoco. 

J Quest 'anno e stato riformato 
Pinsegnamento: gli e stato dato 
un indirizzo politecnico, fondato 
molto sul lavoro pratico. Pe r sot-
tolineare l 'importanza della pre
parazione tecnica, si e anche for-
zata un poco la dottrina, per cui 
sui mur i si legge questa parola 
d'ordine: « La rivoluzione socia
le & stata fatta per fare la rivo
luzione tecnica ». Ma la gente in- • 
tuisce che la rivoluzione tecnica 
creerS un'altra rivoluzione socia
le: quando a migliaia usciranno 
dalle scuole tecniche e dalle uni
versity i nuovi quadri della socie
ta cubana, il paese cambiera fac-
cia, sara un'altra battaglia vinta , 
nella lotta di classe. 

II contenuto degli studi lascia . 
ancora a desiderare e nessuno 
lo nasconde. Non esiste ancora — 
tanto per fare un esempio — u n 
testo di storia di Cuba scritto con . 
criterio marxista, ne per le secon-
darie, ne per l U n i v e r s i t i La fllo-
sofia, l'economia politica si inse
gnano su testi di non completa 
soddisfazione per le esigenze di 
un insegnamento moderno del 
marxismo-leninismo. Ma i giova
ni sono gia orientati a met te re 
in discussione quesli testi. Quan
to al pericolo di una concezione 
schematica della parola d 'ordine 
per la rivoluzione tecnica, Lionel 
Soto, di ret tore nazionale delle 
scuole di istruzione rivoluziona
ria, ha a w e r t i t o : « La rivoluzione 
tecnica, nella nostra patria, non 
significa che si possano trascura-
re altre grandi linee di sviluppo 
della cultura e del pensiero filo-
sofico: al contrario, le vresuppo-
ne. La rivoluzione estae un cre-
scente sviluppo cultural* del po
polo. E lo studio generale e alia 
base delta rivoluzione tecnica >. 

Aggiungeremo che e anche alia 
base dello sviluppo di una co-
scienza politica delle nuove gene-
razioni. 

Saverio Tutino 
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II silenzio 

L'lncancrenirsl della que' 
fstione del cinema, del suoi 
Iproblemi economici, del rin-
Inovo della relativa legge, pud 
1essere esaminato sotto due 
jangoli visual!: dal punto di 
(vista politico generate e dal 
|punto di vista del conlenuto 

speciflco. 
Sotto il prlmo aspetto, e 

facile riscontrare in proposito 
le stesse caratteristiche ne
gative che contraddistinguono 

la vita politica italiana in ge-
icre, causa l'atteggiamento 
Jclla coalizione di centro-
sinistra. Queste caratteristi
che negative sono. tra le al-
tre, la paralisi del Parlamen-
to, la carenza dell'iniziativa 
fegislativa del governo e la 

lortiflcazione di quella par-
[amentare, la sistematica vio-
fazione degli impegni assunti, 
inche pubblicamente, anche 
tolennemente. 

Eccoci, infatti, al cinema: 
lei febbraio 1964 il ministro 
lei Turismo e dello Spetta-
feolo annuncia e fa annuncia
te che e imminente la pre-
lentazione alle Camere del 
progetto di legge governativo 
>er il riordino delle strutture 
fconomiche del cinema, sog-
fette a una legge di cui sono 
inlversalmente lamentati gli 
iconvenienti e che e in vi-

kore grazie a ripetute pro-
foghe. Passano 1 Tiesi, il go-
Verno continua a far sapere 
[he la presentazione della 
•gge e sempre imminente, 
ia le discussioni tra 1 quat-
ro partiti della coalizione si 
usseguono senza che un ac-

|ordo completo sia raggiunto 
il progetto non viene pre-

entato; flnche il governo e 
^avolto dalla crisi del prlmo 
linistero Moro. 

, Costituito il secondo mini-
lero Moro, nel quale Ton. Co
ma tornava a dirigere il di-

lastero del Turismo e dello 
Ipettacolo, si era ormai a ri-
losso della data di scadenza 
Jella vecchia legge sul cine-
m (30 giugno). n ministro 

^resentava perci6 al Parla-
lento la proposta di proroga 

\l 31 dicembre 1964. Discu-
sndosi tale proposta in Com-
lissione, rappresententi di 
itti i gruppi votavan' w j or-

line del giorno col quV^kap-
brovando la proroga, espnme-
rano la convinzione che non 
| i possa e non si debba in 

lturo ricorrere nuovamente 
proroghe del vigente siste-

la, bisognevole di profonde, 
positive modiflcazioni, e im-
Degnava 11 governo a presen-
tare alia Camera il disegno 
li l egge gia annunciato da 
fempo. 

In quella occasione, 1 rap-
presentanti del governo e del-

maggioranza tentarono dl 
kecreditare la tesi che se il 
l isegno di legge, ormai pron-
jo, non era stato ancora pre-
lentato, ci6 si doveva sol-
into al fatto che il primo 
linistero Moro era entrato in 
risi. Chi scrive queste note 
]be facile possibility di so-

lenere, invece, che il motivo 
Va un altro, e cioe il man-
»to accordo tra i quattro 
irtiti della coalizione gover-
itiva, che spccialmente su 

fiunto si erano notoria-
e scontrati e non erano 

isciti a pervenire a un'in-
sa definitiva, cioe sulla que-
|one della automaticita o 

automaticita del « ristor-
: questione sulla quale il 

Inistro Corona aveva fatto 
phiarazioni incaute e con-
pddittorie, impegnandosi in-

a sostcnere col suo di-
(no di legge l'automaticita, 

subito dopo scontrandosi 
la opposizione democrl-

ana. 
Juel che e successo dopo 
State porta una definitiva 
jferma a ci6 che allora noi 
lunciammo. Se fosse stato 
ro, infatti, che il disegno 
legge era gia pronto, a 

tst'ora csso sarebbe stato 
•scntato al Consiglio del 
listri e. quindi, al Parla-
lto. Invece tutto e asso-
imente fermo. Siamo gia 
ottobre e comincia ad es-

\e facile anche se quasi in-
Idibile previsione che il go-
rno creera nuovamente le 
}dizioni negative per cui 

impossibile al Parlamen-
liscutere e approvare una 

^va legge prima del 31 di-
ibre. 

ferche qui s'inserisce l'al-
aspetto non meno grave 

questione. Fin dai 19 
mo, infatti. deputati del 

e del PSIUP (Alicata. 
>ri. Alatri. Rossanda, La-

Franco Pasquale, Peri-
Pigni e Viviani) hanno 

sentato una loro completa 
>sta di legge per la si-

lazione della materia ci-
latograQca. Ora. il gover-
la istituito Ia dcplorevole 

^nticostituzionale prassi di 
consentirc che un disegno 

| l egge d'iniziativa parla-
»tare proveniente dall'op-
done sia portato alia di-

isione delle Camere senza 
ad csso sia abbinato :1 

tetto di legge governativo. 
Jiche quest'ultimo non e 

|tto a causa dei dissidi di 
Ifia si e detto. l e Camere 
hanno neppure la possi-

di proccdere in modo 
lomo aU'esame e alia so-

bnc del problema. 
le cosa tutto questo signi-

e facile intendere. II 
ia italiano e, se non pa-

sato. certo gravemente 
eolato - dalla perdurante 
rtezza che con questa 

ksi il governo fa pesare 
li esso. oltre che dalla 

^rdita di molti degli aspet-
ella nttuale rcgolamenta-

fatta apposta per fa
re gli spcculatori e per 

Faggiarc e ostacolare i 
luttori e gli artisti seri. 

la Democra7ia cristiana 
abbia mai nutrito senti-

lti di tenerezza per il ci-
italiano (si badi: per 

cinema italiano, che 
see, e nonostante l e af-

fermazloni in contrario, 1 film 
• sexy » e pornografici, i film 
« scacciapensieri» sono sem
pre stati concretamente favo-
riti) 6 cosa nota. Ma che lo 
stesso andazzo instaurato dai 
democristiani venga prosegui-
to da un governo a diretta 
partecipazione socialista e 
dallo stesso ministro sociali
sta, questo pu6 apparire ed 
6 piu stupefacente. 

E qui il discorso si lega 
alia questione della censura, 
sulla quale esiste un'altra 

firoposta di legge nostra per 
'abolizione di questo istituto 

anacronistico, strumento sol-
tanto di pressionl e di ricatti 
e motivo di peggioramento 
della qualita della produzione 
cinematografica italiana. An
che questa proposta viene la-
sciata dormire e 1 socialisti, 
che prima di andare al go
verno si dichiaravano fervldi 
sostenitorl dell'abolizione del
la censura cinematografica, 
gia soppressa per il teatro, 
sembrano aver cambiato pa-
rere ora che al governo sono 
giunti. 

In realta, se dal punto d! 
vista degli interessi specific! 
del cinema italiano tutto cl6 
appare sotto la luce di un 
danno gravissimo, non meno 
grave appare dal punto di vi
sta politico generale. Siamo 
in presenza del perdurare di 
un costume, che ha raggiunto 
ormai punte impensabili, in 
base al quale sembra normale 
eludere tutti gli impegni, non 
rispettare le prerogative del-
l'opposizione e dello stesso 
Parlamento. In tal modo la 
questione del cinema si col-
lega con 1 problemi di fondo 
della nostra vita politica. 

Paolo Alatri 

Prima di girare i l suo nuovo f i lm, i l 
regista delle "Quattro giornate» in-

ferpreta « Le belle famiglie » 

In casa di Ugo Gregorettl in-
contriamo Nanni Loy: si gira il 
film a episodi Le belle fami
glie e Loy non sta, come si po~ 
trebbe pensare, dietro la mac-
china da presa, ma davanti, nel-
le vesti di attore. * Mai fatto 
prima? m. ' L'attore mai. Sono 
apparso di sfuggita, in qualcuno 
dei miei film...'. 'Come Hit
chcock*. 'AppuntO'. 

Questa volta, invece, Loy fa 
propria l'attore. Heclta in uno 
dei quattro episodi che com-
pongono Le belle famiglie ed 
ha accanto la giovane attrice 
milanese dl origine triestina (dal 
name svedese) Susy Anderssen 
Loy fa il marito geloso, Susy la 
moglie che finge di spassarsela 
coi Vaitante cameriere. * Un 
ruolo brillante — sostiene Gre
gorettl — che Nanni interpreta 
benissimo. Ami, secondo me po-
trebbe essere un grosso attore 
brillante, alia Cary Grant, ec-
co» (Un po' piii bruttino, sem-
mai, interviene una ragazza del
la troupe). -•Purtroppo, in Ita
lia, gli attori comici sono vol-
garucci e quelli brillanti sono 
tutti d'un pezzo, recitano come 
se avessero sempre la racchet-
ta del tennis in mano. Per que
sto ho scelto Nanni M. 

Gli occhl di Gregoretti non 
sono piii quelli penetranti, si-
curi di una volta E la sua vo
ce non ha il sarcasmo che era-

Wayne: sto 
benissimo 

LOS ANGELES, 8 
John Wayne ha lasciato ieri 

Vospedale del Buon Samarltano 
dove era stato ricoverato due 
settimane fa per essere sotto-
posto ad un intervento chirur-
gico al torace e uno alia gamba. 

Ai giornalisti che lo attende-
vano all'uscita, l'attore ha det
to di sentirsi benissimo e ha 
aggiunto che non e'e nulla di 
vero nelle voci secondo le qua
il sarebbero sopraggiunte grant 
complicazioni. • Non ho atmto 
nessun attacco di euore e non 
sono ammalato di cancro». ha 
detto Wayne, tgli ha aggiunto 

dl essere stato operato al to
race per un ascesso e ha detto 
che I'tntervento - e stato una 
cosa da nulla ». • Date voi stes-
si un'occhiata -. ha esclamato a-
prendosi sul petto la camicia 

Wayne, che ha 57 anni, ha 
detto che uno dei lati peggiori 
del suo ricovero in ospedale e 
stato il divieto assoluto di fu-
mare tmpostogli dai medicl. Ha 
precisato che prima del ricove
ro fumava normalmente cinque 
pacchctti di sigarette al giorno. 

Nella telefoto: John Wayne 
esce dalVospcdale accompagna-
to dalla moglie Pilar. 

vamo abituati a percepire da-
gli schermi della TV. - Col pa 
dell'insuccesso di Omicron?» 
* Preferisco non parlare di 
Omicron -. * Ma I'insuccesso di 
quel film la fara deviare da 
quella problematica dei tempi 
moderni che si rifletteva anche 
nell'episodio da lei girato per 
Rogopag? •», «In un certo sen-
so si. II film che faccio ora, e 
che mira ad ottenere un risul-
tato prima di tutto dl cassetta, 
e un compromesso. Ma e anche 
una ciambella di salvataggio. 
Se con altri film come questo 
riuscird a tornare a galla, be
ne, tornerb a quella problema
tica ». 

Le belle famiglie e un film 
sull'istituto familiare e su certe 
situazioni paradossall provocate 
da controsensi e llmitazlonl. Ci 
sara il problema del divorzio, 
ma anche quello, per esempio, 
del residuo predominio del ma-
schlo nella famiglia. Un esem
pio? Annie Girardot incarnerh 
la ragazza che per ottenere la 
supremazia sui fratelli e sulla 
famiglia si fara monaca. 

Come Nanni Loy sia arrivato 
sul set delle Belle famiglie non 
era ben chiaro, sino a che Gre
goretti non ci ha spiegato di 
aver visto recitare il regista in 
una trasmissione televisiva che 
andra presto in onda e che ti 
intitola Specchio segreto. Come 
' recitare *? Si, recitare e per 
di piii in mezzo alia strada, tra 
la gente, un giorno truccato da 
puglle, un giorno da evaso, un 
giorno da agente delle tasse. 
Una galleria dl »mosfri- , in
somnia. E" una idea di Loy, rea-
Uzzata sull'esempio della candid 
camera americana e inglese e, 
se si vuole, sulla scorta delle 
teorie dl Zavattini Le quali so
no cosa ben diversa da quelle 
del cinema-verita, come tiene 
a dire lo stesso Loy. Nel cine
ma-verita la macchina da pre
sa e visibile, volutamente. La 
candid camera, invece, e na-
scosta e capta espressioni, gesti, 
parole, atteggiamenti (e quindi 
anche sentimenti) all'insaputa 
dei protagonisti. 

Nanni Loy e la sua troupe, 
munifi di macchine da presa 
professionali ma portatlll, a vol
ta a volta celate in un camion-
cino o dietro uno specchio (uno 
specchio che funziona da una 
parte sola) ha girato Vltalia. 
Loy aveva in tasca una piccola 
radio trasrnittente ed un minu-
scolo microfono al posto del-
I'orologio. 

Una volta si e truccato da pu-
gilatore *suonato». Bende su-
gti occht, e andato in un ufftcio 
postale e, con la scusa di non 
poterlo fare, lui stesso, si e fat
to leggere la lettera (finta) di 
una ricca ragazza, innamorata 
di lui e disposta a sposarlo. Ha 
chiesto consiglio alia gente e ne 
na ottenuto una serie di rispo-
ste e di atteggiamenti sull'amo-
re, sulla ricchezza e sulle dif-
ferenze di classe che costitui-
'.cono una gamma eccezionale. 
Come evaso, e andato in giro 
senza la cintola dei pantaloni e 
t lacci delle scarpe ed ha chie
sto aiuto. Un prete gli ha con-
sigliato di rifugiarsi in un bo-
schetto, una vecchietta gli ha 
nfferto ospitalita, un operaio gli 
ha prestato la cintola. Le mac-
chine da presa, via via, capta-
vano, mettendosi in arlone ad 
una /rase convenuta, la quale 
luttavia, costituiva anche il fut-
CTO * psicologico * dell'incontro: 
-Ml sembra che lei non sta 
tanto felice •. Su questa doman-
da. rtvolta ai passanti, in via 
del Corso a Roma o alia sta-
zione di Milano, si innestavano 
discussioni, pareri, confessioni. 

* Molti luoghi comuni — dice 
Loy — sono caduti Specchio se
greto rivelerh davvero gli ita-
liani per quello che sono ». 

* Abbandono temporaneo del 
cinema, dunque?». 

* Tutt'altro. Specchio segreto 
era nato per il cinema. Solo 
che. dopo il montaggio, mi e 
sembrato piii adatto per la TV'. 
Adesso. a gennaio, inizierd II 
padre di famiglia Ho obbando-
nato il progetto dl girare il 
Diario di una maestrina pcrche 
non ho trovato finanziatori. Non 
so per che, ma da quando ho 
fatto Le quattro giornate. tutti 
— americani compresi — mi of-
frono di realizzare film di 
guerra~.». 

Leoncarlo Settimelli 

Inaugurates la stagione 
i 

Benedetti 

Michelangeli alia 

Filarmonica 
Sospinto, chissa, fuori strada 

dalla trascrizione pianistica del
la Ciaccona di Bach (quella fa-
mosa, per violino solo) com. 
piuta da Ferruccio Busoni col 
risultato di rivestire la tensione 
bnchiana di un virtuosismo alia 
Liszt. Arturo Benedetti Miche
langeli ha finito col proiettare, 
a sua volta. la celeberrima 
Sonata op. I l l , di Beethoven, 
in un clima choplniano emer-
gente soprattutto nel seguito 
delle •« Variazioni >». Nel finale, 
per6, poco prima che il tema 
deirArfefta riafilon nel basso 
per poi slanciarsi e annullarsi 
nel gioco del «trilli»», la sa-
pienza interpretativa del nostro 
illustre pianista si e veramente 
inserita nella civilta di questa 
pagina che, non per nulla, occu-
pa un posto di rilievo nel 
Doctor Faustus di Thomas 
Mann. H pianoforte si e riscal-
dato neH'accentuare quel tono 
di commiato che awolge l'ul-
tima Sonata beethoveniana 
("... come una carezza... un ul
timo sguardo negli occhi, quie. 
to e profondo. E' la benedizio-
ne dcll'oggetto, e la frase ter-
ribilmente inseguita e umaniz-
zata in modo che travolge e 
scende nel cuore di chi ascolta 
come un addio, un addio per 
sempre, cost dolce che gli oc
chi si riempiono di lacrime"). 

Ma un singolare fremito 
«timbrico» punteggiava ieri le 
interpretazioni di Benedetti Mi
chelangeli, e si e piu intensa-* 

mente e interiormente illumi-
nato nelle sei preziose Images 
di Debussy, peraltro l'una dopo 
l'altra dissolventi, a dispetto 
della straordinana levita e 
morbidezza di tocco. nel fra. 
stuono greve del pubblico il 
quale neirintervallo si nempie 
di fumo per restituirlo in tosse, 
non piii affascinato dalla mu-
sica, quanto stizzito dal raschiet-
to in gola. Miglior sorte fe toc
cata ai Pesci d'oro (ultimo bra-
no delle Images) che ha con-
senhto una tosse come si deve, 
ben mascherata dagli applausi. 

Trionfo finale per Michelan
geli con lo Scherzo in si bemol-
le minore, op. 31. n. 2. di Cho. 
pin, che nell'attacco ha ricor-
dato il nervoso p glio impresso 
dal pianista anche alle battute 
iniziali della Sonata beethove
niana. Bel suono, perd, lavo-
rato in una ricchissima tavo-
lozza timbrica. e cosl formi-
dabile la bravura del pianista 
(costretto anche al bis: ancora 
Chopin) che dawero displace 
che essa non abbia avuto orec-
chi, neppure nell'impegno d'un 
concerto inaugurale. per la mu-
sica del nostro tempo. 

Pubblico da grandi occasioni. 
a suo agio nel rinnovato Teatro 
Olimpico il quale, se tutto va 
per il meglio. potra — grazie 
alia Filarmonica — assumere il 
ruolo di centro vitale della cui. 
tura romana. 

e. v. 

le prime 

II sindoco di Mosca a Milano 
per la tournee del Bolscioi 

Dalla Mttra 
MOSCA. 8. 

n Sindaco di Mosca Promy-
schlov sara presente alia -pr i 
ma - del Boris Godunov che il 
Teatro Bolscioi di Mosca pre-
sentera il 27 ottobre in apertu
re della sua tournee italiana 
alia Scala di Milano. L'invito 
a recarsi a Milano in occasione 
degli spettacoli del piu gran-
dc complesso artistico dell'U-
nionc Sovietica e stato presen-
tato stamattina a Promyschlov 
dal consigliere comunale mila 
nesc Giovanni Cavalera che si 
trova a Mosca. nella sua quali 
ta di vicepresidente delllstitu 
to Autonomo per le Case Po-
polari. con una delegazione dl 
tecnici incarleatt di itudiire ' 

slstemi sovietici impiegati nella 
edilizia prefabbricata. Anche il 
vicesindaco di Mosca sara a 
Milano per Ia stessa occasione 
poich£ l'invito del sindaco dt 
Milano prof. Bucalossi era in-
dirizzatc alle due massime per
sonality del municipio mosco-
vita. 

Fervono intanto al Bolscioi 
gli ultimi preparativi per I'im-
pegnativa tournee italiana, ia 
pio grossa che un complesso 
sovietlco abbia mai tentato al-
Testero: 400 persone U'equtva-
lente degli scaligeri che venne-
ro a Mosca dal 5 al 23 set-
tembre) tra solistt. coristi, or
chestral! e tecnici si trasfeti-
ranno • Milano eon le scene e 
i costumi di 9 opere classiche 

e modeme del repertorio del 
Bolscioi: Boris Godunov di Mu-
sorsgski. La dama di picche di 
Ciaikovsld, Sadko di Rimski 
Korsakov, 71 princlpe Igor di 
Borodin e Guerra e pace di 
Prokofiev. 

I migliori cantanti sovietici 
prenderanno parte a questa 
tournee che, oltre alle cinque 
opere sopradette, comprendera 
anche una serie di concert! per 
solisti. secondo un programma 
che dovrebbe essere equivalen-
te a quello presentato dalla 
Scala a Mosca. II complesso 
dell'Unione Sovietica lascera 
Mosca in aereo il 22 ottobre e 
sara a Milano nella stessa gior-
nata. 

Augutto Pancaldi 

Cinema 
II balcone 

Ecco sui nostri schermi, do
po l'« anteprima >» veneziana 
della quale demmo conto, la 
sconcertante opera cinemato
grafica che il regista Joseph 
btr.ck e lo sceneggiatore Ben 
Maddow hanno tratto, in Ame
rica. dal dramma di Jean Ge. 
net, spauracchio delle censure 
di mezzo mondo. Questa e la 
materia del testo: in un ipote-
tico paese insanguinato dalla 
rivolta e rimasto. solo ango'o 
tranquillo, il luogo dove sorge 
il moderno lupanare di Mada
me Irma; qui la finzione del-
l'amore si ramifica e si estende 
in una generale doppiezza. I 
clienti della casa, infatti, sfo-
gano fra quelle mura tutte le 
loro tendenze represser chi si 
camuffa da vescovo, chi da ge
nerale, chi da giudice. II fatto 
e che. intanto. i ver: capi della 
Chiesa, deU'esercito. della ma-
gistratura sono scomparsi, e la 
regina e fuggita. Unico super-
stite. il comandante della poli. 
zia, Giorgio, cerca scampo nel 
bordello, dalla sua amante Ir
ma; che, nchiesta del proprio 
aiuto. fa una sardonica pro
posta: il talso vescovo, il falso 
generale. il falso giudice escano 
nelle strade. per dimostrare alia 
miope cittadinanza che le auto-
rita sono ancora in sella. Lo 
esperimento ha effetto. ma i tre 
prendono troppo gusto alia ma
scherata. Giorgio, per reprimex-
1:. ricorre alia p.stola onertagli 
da Irma, che perd e finta come 
tutto il resto, e non spara Lo 
incanto, comunque, e rotto. Si 
ricrea. per altro verso, quando 
il capo dei rivoluzionari. Roger. 
si rifugia pure lui presso Irma, 
e reclama. quale ultimo desi-
dero, la divisa di comandante 
della polizia. Giorgio lo affron-
ta. e in breve la lotta si d e . 
grada in una disputa da la-
vandaie. Seccate, Irma e le 
ragazze denudano i due uomi-
ni, e li cacciano dalla casa. 

Lo scambio tra verita e ap
pare nza. tra ressere e J sem-
brare, e tipico motivo piran-
delliano, che la nuova avan-
guardia teatrale — cui grosso 
modo Genet appartiene — ha 
variato e arricchito linguisti-
camente. senza tuttav:a allar. 

fame le incidenze temat-che 
utto sommato. per esprimere 

quello che si dice nella corn-
media. non e'era bisogno di sco-
modare la rivoiuzione (anche 
nei Negri, il richiamo al pro
blema del razzismo sara piutto-
sto srrumentale). Dove 71 bal
cone morde, e nell'efflgiare ver-
balmente e plasticamente, con 
proterva lucidita. i vixi segreti 
della coscienza borgbese. Ora 
questa duplicita originate si 
rifiette nel film: Strick e Mad
dow si sono tenuti a una regi. 
strazione alquanto statica de* 
fatti e dei personaggi. pur 
avendo modiflcato la strutrura 
deH'azione scenica. e illustrate 
con materiale di repertorio il 
suo quadro collettivo. In so-
stanza. sono I duetti e i trii del 
dramma a risaltare, anche sul-
lo schermo: il torbido gioco 
erotico-legale che si svolge lra 
a contabue-giudice e la prosti-
ruta-imputata (gli eccellenti Pe

ter Brocco e Ruby Dee) e un 
piccolo eapolavoro. Mentre il 
discorso del capo della polizia, 
sebbene spiritosamente mtona. 
to da Federico Zardi, autore 
dell'adattamento italiano, ai 
timbri della demagogia fascista 
(Maddow e Strick si erano ri-
feriti piuttosto alio stile del 
cretinismo pubblicitano televi-
sivo) conferma che, nell'am-
pliare le intenzioni di Genet, 
si flnisce per approfondirne I 
limiri. 

Notevole l'apporto degli at
tori. che sono, oltre i gia citati, 
Shelley Winters. Peter Falk, 
Kent Smith. Jeff Corey. Lee 
Grant. La musica, desunta da 
pagine famose di Stravinski, e 
applicata alia vicenda con una 
certa intelligenza demistifica-
trice. 

ag. sa. 

La pazza eredita 
Al centro del film di Basil 

Dearden e un pittoresco, vetu-
sto e cadente cinematografo di 
una piccola cittadina inglese, un 
•» pidocchietto - frequentato da 
rumorosi ragazzini e da tur. 
bolenti giovanotti. Morto il 
proprietario in una competizio-
ne consistente nel here tutto di 
un fiato cinque litri di birra 
il piccolo locale viene ereditato 
da due sposini senza mezzi. che 
si propongono di cederlo sen-
z'altro ad un cinema concor-
rente che vuol distruggerlo per 
creare una zona di parcheggio 
L'offerta e troppo bassa sic-
che gli sposim dec;dono di far 
riprendere Ia normale attivita 
al locale. II che a w i e n e fra 
tragicomsche awenture per v-a 
del personale composto da tre 
incredibili vecchietti: una cas-
siera permalosissima, ma otti-
ma donna, un operatore esper. 
tissimo ma troppo amante del 
wisky. un custode affezionato 
a tal punto al - pidocchietto -
da diventare incendiario a dan-
no dd cinema rivale E* appun-
to un gesto disperato di questo 
ultimo che salva dal dissesto i 
due sposini. 

II film rappresenta con so-
brieta di tratti le s tore di que-
sti personaggi. definiti con co-
lonti tocchi. coglie i suoi mo-
menti piu fehc. nell'immagine 
del mai rappezzato cinema in 
stile vittor.ano ed il suo irre. 
quieto e vivace pubblico di po-
vera gente. Peter Sellers da vi
ta con garbati mot.vi iromci 
al personaggio deH'operatore 
Margareth Ruteford e la cas-
siera e Virginia Mc Kennan 
la sposina. 

• ice 

v i — — sa? W— 
contro 

Meschinita 
• Che ' pouertd nel la bio-

grafia del compagno Velio 
Spano che t l Teleglornale 
ha dato ieri sera, quasi di 
straforo! • Non sappiamo 
se sia dipeso da un empr-
to di < cautela » o dal soli-
to tarlo burocratico che fi-
nisce sempre per sbriciola-
re la realta imprigionata 
nella cornice del video: 
ma, certo, in quelle poche, 
risicate notizie non e'era 
quasi nulla dell'impegno, 
della varictd di esperienze 
e della ricchezza umana 
che furono Vesistenza di 
Velio Spano. Ed e davvero 
triste dover costatare an
cora una volta come alia 
TV sfugga il valore che 
figure come quel la di Spa
no hanno avuto nella re-
cente storia italiana: un 
valore che va ben oltre 
ogni meschino calcolo di 
parte. 

* * * 
Finalmente, dopo un'at-

tesa che sembrava non do
ver mai aver fine, I'onore-
vole Rumor e giunto a 
Tribuna polit ica. La sptc-
gazione che Granzotto ha 
dato del ritardo di questa 
conferenza stampa e stata 
elegante nella forma quan
to inconsistente nel conte-
nuto: Vaccenno alle « c s i -
genze statutarie > della DC 
ha avuto addirittura un sa-
pore umoristico, che i tele-
spettatori, meno digiuni di 
politica di quanto in via 
del Babuino si pensi, non 
avranno mancato di gusta-
re, pensando alia crisi pro-
fonda che oggl travaglla il 
maggior partito di go
verno. 

Con la conferenza stam
pa di Rumor, il ciclo di 
Tribuna polit ica si e chiu-
so; tra poco avra inizio Tri
buna e let torale . Ma a noi 
sembra che ormai sia ve-
nuto il tempo di ridiscute-
re nel loro insieme queste 
trasmissioni che la TV de-
dica piii direttamente ai 
partiti e che non si posso-
no considerare « c o n g e l a -
te > Tiej loro limiti attuali. 

A Tribuna polit ica ha fat
to seguito Questo e Quel lo , 
che e riuscita ieri sera a 
esprimere • momenti di 
qualitd, almeno sul piano 
spettacolare. Sia nel « s a -
lotto » < che sulla * pista » 
abbiamo avuto sequenze in 
cui regista, cantanti e gio-
vani < fans » sono riusciti 
a creare un'atmosfera: ci 
riferiamo, ad esempio, alia 
bella L e nos tre serate can
tata da Caber nel < salot-
to* e al duetto tra lo stes
so Caber e Little Tony sul
la € pista*. Anche come 
presentatore, ieri sera, Ga-
ber ci e sembrato piii sciol-
to e mordente che nelle 
scorse settimane. Diremmo 
che, tutto sommato, pur 
nei suoi limiti, questa 
trasmissione pud fornirc 
spunti e indicazioni sulle 
quali varrd ritornare. 
- Sul secondo candle, ter-

za puntata d e i r U l t i m a bo-
h e m e . Cosa dire di nuovo? 
Proprio nulla: la solita 
gratuitd della vicenda, i 
soliti passaggi bruschi e 
ingiustificati dai toni cari-
caturali ai toni patetici, 
dal grotteesco al tragico. 
Quella che subisce meno 
scosse e Adriana Vianello, 
che recita tranquillamen-
te come se si trovasse nel 
bel mezzo di uno dei soli
ti € fumettoni * televisivi. 
E forse ha ragione lei. 

g.c 

T V - primo 
18,00 La TV dei ragazzi a) Giramondo 

b) Popoll e paesl 

19,00 Teleglornale della sera (!• edlzlone) 

19,15 Melodie spagnole 

19,35 Per tre«personae» IBS"0 8U mu8,ch0 dl 

19,50 Diario dei Concilio a cura dl Luca Dl Schiena 

20,15 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale della sera (2* edlzlone) 

21,00 Un cuore onesfo 
dal romanzo < Un nldo dl 
noblll» di Ivan Turghe-
niev. Con A. Lupo, Elisa 
Cegani, Laura Carll. Re-
gia dl Glacomo Colli. 

23,00 Telegiornale della notte 

TV - secondo 
21,00 Telegiornale e sognale orarlo 

21,15 Storia degli USA III: «La guerra civile» 

22,05 Dieci cantanti per dieci canzoni 

23,25 Notte sport 

Alberto Lupo e Marina Malfatti in « Un cuore onesto » 
(primo canale, ore 21). 

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

15, 17, 20, 23; 6,35: Corso 
di lingua inglese; 8,30: II 
nostro buongiorno; 10,30: 
Catherine Bloom; 11: Pas-
seggiate nel tempo; 11,15: 
Musica e divagazionl t w i 
st iche; 11.30: Melodie e ro* 
manze; 11.45: Musica per ar-
chi; 12: Gli amici delle 12; 
12.20: Arlecchino; 12.55: Chi 
vuol esser lieto...; 13,15: Zig-
Zag; 13,25: Cinque minuti 
con Les Baxter; 13,30: In col-
legamento diretto da Tokyo: 
Radio Ollmpia; 14,15: Tra
smissioni regional!; 15.15: Le 
novita da vedere; 15,30: Car* 
net musicale; 15,45: Quadras* 

te economico; 16: Program
ma per i ragazzi; 16,30: Wal
ter Piston; 17.25: Personag
gi del frontespizi musical!; 
18: Vattcano Secondo; 18,10: 
Quarto centenario della na-
scita di William Shakespea
re: I sonetti di Shakespeare; 
18.30: Musica da ballo; 19.10: 
La voce dei Iavoratori; 19,30: 
Motlv! in giostra; 19,53: Una 
canzone al giorno; 20.20: Ra
dio Olimpla; 20.30: Applausi 
a...; 20.35: Glornalismo ame-
ricano; 21,15: Quiz musicale 
internazionale; 22,15: I llbrl 
della settimana; 22,25: Ferdl-
nando Bertoni. 

Radio - secondo 
Giornale radio: 8.30, 9,30. 

10.30, 11.30. 13.80. 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 mat-
tino; 8.40: Canta Umberto 
Marcato; 8,50: L' orchestra 
del giorno; 9: Pentagramma 
italiano; 9,15: Ritmo-fantasia; 
9,35: La grande festa; 10,35: 
Le nuove canzoni itallane; 
11: Buonumore In musica; 
11.35: Dico bene?; 11.40: II 
portacanzoni: 12: Colonna so-
nora; 12.20: Trasmissioni re
gional!; 13: Appuntaraento 
alle 13; 14: Tacculno di Na-
poli contro tutti; 14.05: Vocl 

alia ribalta; 14.45: Per gli 
amici del disco; 15: Aria di 
casa nostra; 15,15: La rasse-
gna del disco; 15.35: Concer
to in miniatura; 16: Rapso-
dia; 16.35: Radio Olimpla; 

117.05: Mostra retrospettiva; 
17.35: Non tutto ma di tutto; 
17.45: Grandi cantanti per 
grandi canzoni; 18,35: Classe 
unica: 18.50: I vostri prefe-
riti; 19.50: Radio Olimpla; 
20: Zig-Zag; 20.10: I classlcl 
della musica leggera; 21: 
Microfoni sulla citta: Pesca- , 
ra. citta al pepe; 21.40: Mu- ' 
sica nella sera: 22: Nunzio 
Rotondo e 11 suo complesso. 

Radio - ferzo 
18.30: La Rassegna: Cultu-

ra inglese: 18,45: Alfredo Ca-
sella: 18.55: Libri ricevuti; 
19.15: Panorama delle idee; 
19.30: Concerto dl ogni sera; 
20.30: Rivista delle riviste; 
20.40: Wolfgang Amadeus 

Mozart; 21: II Giornale del 
Terzo; 21.20: - Vincenz e l'a-
mica degli uomini importan-
t i - di Robert Musil; 22.55: 
Josef Matthias Hauer, Hans 
Erich Apostel. Hanns Jell-
nek. Josef Matthias Hauer. 

Posolini 
a l Circolo 

Montesacro 
Al Circolo Culturale Montesa-

cro (Corso Semplone 77). sabato. 
10 ottobre. alle ore 17, incontro 
con Pier Paolo Pasolini. in occa-
•ione della presentazione sugil 
•cherml romani del film «II Vsn-
»ek> secondo Matteo ». 
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Trova sempre •. 
f aumenti sul-mercato 

ma mai sulla paga *<,;>, 
Signor direttore, 

tempo fa ho letto su un giomale i 
che lo'n. Nenni aveva invitato le -
organizzazioni slndacali dei ferro- ' 
vieri a soprassedere o minimizzare ~ 
le richieste rivendicative della ca-
tegoria. A questa categoric di lavo. 
ratori, in un certo qual modo, ap-
partengo anch'io. Un tempo, quan-
do ero elettore socialista, mi sarel 
potuto direttamente rivolgere al-
che Von. Nenni, ma ora che non \o ' 
sono piii preferisco farlo attraverso 
questa lettera. 

to, lavoratore dell'azienda stata
le, perceplsco uno stipendio di t 

51.000 lire al mese e lavoro 10 ore al . 
giorno. E' inutile che q u i elenchi . 
a qudnte altre ingiustizie e assog-
gettata la mia calegooria (visto che 
come retribuzione e orario di lavo-
10'slamo trattati malissimo); cia-
scuno pud immaginare — compre-
80 Von. Nennt — a quante altre 
brutture slamo costretti. Vorrei sol-
tanto aggiungere che e una vergo-
gna, in una Repubblica democrati-
ca qual e la nostra, che vi siano 
lavoratori trattati in modo inde-
coroso e inumano dall'Amministra-
zione statale. 

Mi addolora dover dire questa 
cose pubblicamente all'on. Nenni 
che perd, queste cose, qucstt pro-
blemi conosceva e, dall'opposizio~ 
lie, proponeva delle soluzioni, ve-
deva delle riforme da apportare, 
individuava i capitalisti e i mono
polists Ora purtroppo (mi si perdo-
nerd la mia sinceritd, che e la sin-
ceritA di un ex sostenilore dcluso 
e demoralizzato) vedo che Von. . 
Nenni di fatto si c alleato con i 
responsabili della fallimentare si-
tuazione dello Stato italiano. Ed e • 
bene ricordare che f dc, dopo venti 
anni dl cattivo governo, cl prospet-
tano Vattuale situazione disastrosa. 
Bisognava far sloggiare la DC dal 
governo, cosi come farebbe un pa
drone i cui contabtli lo stanno por-
tando alia rovina. O almeno esigere 
%t,n « r e n d i c o n t o > puntuale e pre-
ciso per < licenziare» quei demo-
cristiani che vogliono togliere ai 
poveri per dare ai ricchi. 

A me interessa la programmazto-
t ie , a me interessa quella pianifica-
zione che con il tempo apporterd 
un mlgliore e piu stabile tenore di 
vita. Ho detto mi interessa, ma in 
veritd avrei dovuto dire mi interes. 
serebbe poiche", con quello che mi 
da la < Ferrovia ^ per il lavoro che 
eseguo, ne io ne i miei figli vedre- ' 
mo quel domani mlgliore perche 
saremo dA lungo tempo morti di 
stenti. , . 

lett all'Uriita 
i r 

•I Come pud vedere Von. Nenni, cl 
sono cose e fatti non trascurabili L v 

ne rimandabili. Se cosi non si fa-
cesse, le basi per un domani mi-
gliore non sarebbero solide; esse 
sarebbero erette sul malcontento • * ' 

Mi si voglia scusare per questa 
mia lettera di sfogo; ma mi si ere-
da, ' sono veramente preoccupato • 
per la piega che stanno prendendo 

.le cose: aumenti sul mercato ne 
trovo sempre ma sulla paga mai. 

VINCENZO MOSCATO ' 
- . « assuntore del le F.S. ' 

- - (Napol i ) 

Una degenerazione -
• pseudo-religiosa 
C a r a Unita, 

in riferimento alia lettera del si-
' gnor Mario Jenna di Firenze, pub-

blicata da codesta rubrlca il 3 otto
bre scorso, vorrei richiamare Vat' v 
tenzione del lettori su quanta segue. 
v Per quel che conosco del Van-
gelo, non mi sembra che Crlsto ab-
bin m a t pronunoiato maledizioni 
perpetue o condanne inesorabili, ne '• 
contro gli individui, ne — men che 
mai — controo delle collettivita. 
Anche nei due pasi del Vangclo ci- ] 
tati dal signor Jenna, comunque 
si vogliano intendere, tale condan-
na eterna non traspare afjatto. E 
cid perche ove si debba conside-
rare il Cristo-Dio, e implicitamen-
te sottinteso che la consegna di 
Costui a Pilato venne provocata 
dai nostri peccati; dai peccati dt 
« tutti » gli uomini e non soltanto 
degli ebrei; d'altronde la geenna 
(che nessuno ha mai potuto assi-
curare che sia Vinferno perenne e 
non, invece, il purgatorio tempora-
neo...) aspetta < i s e r p e n t i de l l a 
razza del le v ipere > i quali non 
ascoltano le sante esortazioni, ma 
di tali « s e r p e n t i > ve ne sono in 
ogni popolo e non solo tra gli eb re i . 

Se si considera soltanto il Cristo-
Uomo, si capisce agevolmente che 
Costui attaccava i sadducei e i fa-
risel della classe dirigente giudai-
ca, sempre pronti a reprimere le 
voci rivendicanti libertd. ed eman-
cipazione; non se la prendeva af- , 
fatto col popolo il quale, nella sua 
ignoranza,' non ' capiva ancora cid 
che sarebbe - stato necessario alia 
sua salute e, d'altro canto, soprat-
tutto a quei tempi, il popolo mi- ' 
nuto non pesava quasi nulla sullo 
svolgimento della prassi sociale-
politica. Del resto, anche oggi, sot-
to ultra forma, si verifica la stessa 

cosa! Se i padri conciliari sono ve-
nuti' alia determinazione • di can-
cellare il titolo < popo lo de ic ida >, 
applicato agli ebrei, avranno pur 
dovuto sapere quello che faceva-
no, Infatti, com'e possibile uccide-
re Dio? Non significa attribuire un 
eccessivo onore a questo popolo 
ebreo, Vunico al mondo ad avere • 
avuto tale spaventevole coraggio? 

Insomma, neppure contro^ gli 
ebrei i quali del resto • erano suoi 
connazionali, Gesu pronuncid mai 
alcuna condanna inesorabile. Previ-
de soltanto' la t e r r i b i l e guerra di , 
sterminio che culmind nel 10 d. E. 
V., con la distruzione di Gerusa- -
lemme da parte di Tito e Veccidio 
— a quanta sembra — di t in mi-
Hone di ebrei. 

L'animositd antisemita (e . b e n e • 
metterlo in risalto) e degenerazio- \ 
ne pseudo-religiosa venuta dopo, 
durante il basso impero del medio 
evo. Oggi, secondo il mio modesto 
parere, ostinarsi a mantenere in 
seno alVumanitd divisioni e distin- ' 
zioni — tradizionali o no — e esclu-
sivlsmo e intolleranza; aggiungcrei 
addlrittura razzismo. Significa an
che seminare discordie e odio fra i 
lavoratori a tutto vantaggio dei ric- t 

com. Questo non e cristianesimo, 
ne tanto meno comunismo. • • 

RANIER1 VERGARI 
(Roma) 

Ha bisogno 
della testimonianza 
degli ufficiali medici 
che furono 
in servizio a Blida 
C a r a Unitd, 

sono un reduce di p r ig ion ia da l 
campo 208 di Algeri prima, dal 
Centra Compagnie Itallane Coope-
ratori della RAF di Blida (Algeri) 
poi, rimpatriato nel d i c e m b r e 1945. 

Avendo contratto sicuramente 
durante la permanenza in Africa 
una pleurite che mi fu successive-
mente riscontrata, sia in sede pri-
vata che all'ospedale militare di 
Livorno, con la proposta della 8. 
categoria di pensione di invaliditd, 
non sono finora riuscito a farmi 
liquidare tale diritto perche mi 
manca la * causa di servizio >, owe-
ro una pezza d'appoggio che dimo-
stri che ho avuto tale malattia du
rante il periodo della mia perma
nenza in Africa. 

Ricordo perfettamente di essere 

stato ricoverato in un ospedale mi
litare inglese, nei pressi di Algeri, 
e visitato molto accuratamente da 
un capitano medico italiano, ma 
purtroppo non ne ricordo il nome, 
ne quello dei miei compagni di . 
tenda e di compagnia. 

Sarei percid infinitamente grato 
a chi, leggendo questo mio appel-
lo, volesse scrivermi per aiutdrmi a 
rlcercare qualcuno degli ufficiali 
medici italiani che erano nel no
stra campo di Blida o all'ospedale 
militare suddetto, onde risolvere 
una praticache si trasclna inutil-
mente dal 1951, con la conseguente 
perdita finora di incalcolabili dirit-
ti che essa comporta. , 

RENZO MASERTI ' 
Viale Giovanni Pisano, 10 

. (Pisa) 
• t t , 

Devono scendere 
nuovamente in lotta ? 
Caro direttore, 
< presso VIstituto Ortopedico <Prin-
cipe di Napoli* con sede in Ariccia, 
Centro di recupero per poliomieli-
tici, prestano la loro opera circa 
cento portantine, provenienti dai 
piii disparati paesi della penisola, 
la ' cu t situazione gradirei • che 
venissc resa nota attraverso la pub-
blicazione di questa lettera. 

Fino al 31 dicembre 1962, seb-
bene obbligate a prestare 10 ore di 
servizio nei turni di giorno e ben 
11 in quelli di notte, venivano re-
tribuite con L. 22 095 al mese e, 
trattandosi di personale collegiato 
del vitto e Valloggio valutato fino 
a quell'epoca L. 6.000 mensili. 

Soltanto nel 1963, grazie alia 
comprensione di uno dei consiglieri 
di amministrazione, vennero fatti 
alcuni graduali ritocchi al salario, 
rimanendo pur sempre al disotto 
dei minimi contrattuali, mentre 
Vorario di lavoro non subiva va-
riazioni. 

Per effetto di cio molte ragazze, 
sfibrate dal lavoro e sfiduciate, han-
no lasciato il servizio quando le 
altre, stanche del disumano tratta-
mento, il 13 gennaio 1964, inviarono 
alia locale Camera del Lavoro una 
lettera sottoscritta dalla quasi to-
talitd con la quale denunziavano i 
fatti e chiedevano Vintervento del 
Sindacato per tentare di dirimere 
Vinconveniente. 

Infatti, dopo alcuni preliminari, 
non prima perd che il personale si 
fosse posto sul piede di agitazione, 
il 28 febbraio successivo, in un in-

contro con VAmministrazione del-
Vlstituto, presenti anche funzionari 
del Sindacato provinciate ospeda-
lieri, si addivenne ad un accordo di 1 
massima che prevedeva la r i d u z i o -
ne dell'orario di lavoro a ore 46 la 
settimana, il pagamento del lavoro 
nottumo e straordinario arrctrato, 
la corresponsione di L. 40.000 pro 
cap t t e a titolo di compenso supple-
tivo previsto dagli accordi nazio-
nali del 7-12-1962 e 15-2-1963, non-
che Vaggiomamcnto del salario an
che per gli anni decorsi. 

Risulta ••- ora • che il compenso > 
per il servizio nottumo sia stato 
corrisposto soltanto a far'luogo dal 
1-7-1963 nella misura di L. 300 per 
ogni prestazione; il compenso per 
il lavoro straordinario in ragione 
di L. 8.000 al mese dal 1-3-1964 e 
nulla in ordine al citato compenso 
suppletivo e differenze di salario. 

Alle reiterate nostre richieste di 
regolarizzazionc • di ta l i posizioni 
hanno fatto riscontro due lettere 
a firma del prof. Gaetano Borruso, 
presidente di quel Consiglio dl Am
ministrazione, con le quali si e li-
mitato a riferire che si sarebbe 
provveduto in merito dopo il pare
re dell'Autoritd tutoria e dell'orga-
nizzazione FIARO, ma cid jwn si e 
ancora verificato sebbene siano tra-
scorsi molti mesi. 

Si attende che le interessatc scen-
dono nuovamente in lotta per far 
valere i loro diritti? Ovvero, come 
alcune hanno minacciato, di conve-
nire in giudizio VIstituto per recti-
perare quanto dovuto e non corri
sposto? A chi di dovere il giudizio 
di merito. 

MAURO MOLLICA 
Segretario Camera del Lavoro 

Ariccia (Roma) 

Ridimensionano 
anche la miseria 
Caro direttore, 

sono un pensionato dell'lNPS con 
12.000 lire mensili. Ogni giorno mi 
recavo al < r js torar j te > ECA a con-
sumare gratuitamente la refezione 
calda. Da un po' di tempo il * ri-
storante» e stato chiuso e sono 
stato consolato con viveri che d e o o 
cuocere. 

Puoi pensare tu quale e la mia 
situaztone, se si pensa che sono 
inabile e che, con 400 lire giorna-
liere, devo provvedere al fitto. a 
cucinare i pasti ecc. Si trovano 
nella stessa mia situazione altre 
centinaia di persone. 

La c h i u s u r a dei ristorante ECA 
non fard parte della programma-
zione? del ridimensionamento della 
spesa pubblica?... <y >: 

Questi dc sono capaci di q u e s t o 
e a l f ro ; ridimensionare e program-
mare sulla miseria pubblica, licen
ziare i lavoratori e, di contro, per-
mettere Vaccumulazione di miliardi 
ai p n u a t i . Lo Stato — ad esem-
pio — non si decide ancora a uer-
sare gli importi * delVadd'tzionale 
ECA a chi di dovere, ma li trat-
tiene per investirli m a l t r i campi. 

E' ora di dire basta a 1 q u e s t o 
SCO/JCIO e Voccasione uerrd con le 
amministrative, per modificare so-
prattutto i rapportl di forza polifici 
in seno alVAmministrazione Comu-
vale di Macerata che ha grandc 
preponderanza dcmocrlstiana, che 
governa in modo paternalistico la 
p u b b l i c a assistenza. 

GIULIO CICCARELL1 
Borgo Cairoli (Macerata) 

L'ENPAS nega il rimborso 
(anche parziale) 
del trasporto > 
con ambulanza della CRI 
Signor direttore, 

a proposito della polemica fra il 
sig. Torquato Campanari di Roma 
c il capo delVufficio Stam-
pa del Mlnistero della Sa-
mtd, pubblicata nella rubrica < Let-
t e l e al l 't lnita > il 29 settcmbrc, mi 
preme segnalarle quanto segue: it 
27 luglio u.s., trovandomi a Roma, 
ebbi gravissimi disturbi renali e, 
dietro suggerimento del medico, i 
parenti presso i quali ero ospite, 
furono costretti a farmi trasportare 
con Vambulanza presso Vospedale 
di S. Giovanni di Roma. Per il 
tratto Ciampino-S. Giovannt Vau-
tista pretese la somma di L. 6 200 
della quale mi rilascid regolare ri-
cevuta. In seguito al mio r isfabi l i -
mento di salute, mandai all'ENPAS 
di Roma la ricevuta di quel versa-
mento, unitamente alle spese me-
diche e farmaceutiche per un to-
tale di circa dodici mila lire. 
L'ufficio delVENPAS di Roma mi 
ha rimborsato solo L. 2 045, igno-
rando del tutto la somma versata 
alia CRI per il trasporto con Vam
bulanza. 

L' ufficio stampa afjerma te-
stualmente nella sua lettera: 
« per quanto riguarda i conven-
zionati con gli enti assistenziali , 

anche in Italia e previsto 11 r im- • 
borso della spesa totale >. Come si 
sptegu? Chi e nel torto? L'ENPAS 
0 il Ministero della Sanita? 
' Non sdltifuori, adesso, qualche 

'altro dicendomi che potrei fare 
ricorso, ecc. 

E' mai poss ib i le che in un paese 
che si dice civile, per ottencre qual-
cosa che spetta di diritto da un Uf
ficio statale o parastatale bisogna 
sempre imbrattare tanti fogli di 
c a r t a con ricorsi, espostl e via di- < 

' scorrendo? • , 
G I U S E P P E RUSSO 

Villarosa (Enna) 

1 maestri 
con la ' <( tessera » 
e quelli senza ' 
Signor direttore, .• • . 
< il mimstro della P.J., con propric 
orriinati2e, riconosce facoltd ad En
ti ed / i ssocia2toni di istituire corsi 
di Scuola popolare seralc, con spe
sa a carico dello Stato. La pr ior i fd , , 
noncJie il maggior numero d i corsi, 
naturalmente li o t t i ene una, non , 
so se nota, Associazione: VA.I.M.C. 
(Associazione italiana maestri cat-
tolici) che ha per presidente nien-
temeno che Von. Maria Badaloni, 
sottosegretarlo alia P.I. 

L'insegnamcnto presso dctti cor
si, una volta istituiti, e affidato a 
maestri clementari non di ruolo 
che abbiano, pero, la tessera di 
iscrizione a detto Elite (AIMC). 
Capita cosi che i corsi istituiti non 
sono sufficienti a soddisfare la ri-
chicsta degli aspiranti ed a i lo ra , 
o l t re a prcferire quelli in posses-
so della tessera, si concede la < p ro -
priefd» nj purente, all'amico sin-
cero, al tiglio, alia moglie, ecc, del 
Presidente diocesano o del m e m 
bra del Consiglio di detto Ente. 

Naturalmente, quelli non iscritti 
c quindi non in posscsso della < tes-' 
sera >, non hanno alcun diritto di 
ottencre Vassegnazionc del corso. 
Eppure i soldi per tali corsi sono 
dello Stato, i funzionari preposti 
alia vigilanza sono pure dello Sta
to. Lo stipendio, iinsegnantc, lo ri-
ceve dal Provvcditorato di compe-
tcn:a, quindi lo Stato. Tutto insom
nia e a carico dello Stato, ma in 
questo enso, a quanto pare, lo Sta
to c dell'AIMC solamente. 

Non credo, signor direttore, che 
dispiaccrcbbc alia Costituzione ita
liana se, per la nnmina dell'inse-
gntinte non di ruolo per tali corsi, 
si ricorrcsse die apposite gradua-
torie di merito 

L'Insegnante non iscritto alia 
AIMC non ha forse gli stessi di
ritti di quello iscritto e che ha la 
« tessera >? 

L. V. ' 
Pontecorvo (Frosinone) 

CONCERT/ 
A C C A D E M I A F I L A R M O N I C A 

Alle 21.15 nl tentro Ollmplco 
concerto inaugurate della sta-
glone di Arturo Benedetti Mi-
chclangeli. I biglletti Bono in 
vendita alPAccademia, via Fla-
minia 118. 

AUDITORIO Dl VIA DELLA 
CONCILIAZIONE 
Domani, alle 21,15 concerto a 
prezzi popolari deH'Accademia 
di Santa Cecilia, diretto dal 
M o Alberto Zedda con la col-
laborazionc della pianista Lau
ra De Fusco. In programma 
musiche di Clementi. Saint -
Saens. Borodin. , 

A U L A M A G N A 
Per la stagione dl concertl 1964-
1965 sono aperte le iscrizionl 
dl nuovi socl. (Tel. 497235). 

TEATRI 
BORGO S. S P I R I T O 

Domenica alle 17 C.ia D'Ori-
gl ia-Palmi: « Matilde di Canos. 
sa » 3 atti in 10 quadri di Sal-
vatore Morosini. Prezzi faml-
liari. 

D E L L E ARTI 
Alle 21.30 Carmelo Bene pre-
senta: « La storia di Sawney 
Bean > di Roberto Lcrici in 3 
parti con Lydia Mancinelli. 
Luigi Mezzanotte Regis C. B e 
ne. Vivo successo. 

D E L L A COM E T A 
Prosslmamente II teatro delle 
« No vita » di Maner Lualdi pre-
scnta: « La parigina • di Hen 
ry Bccque con Lilla Brignonc. 

, Aldo GiulTre. Regia G. San-
tuccio 

DELLE MUSE (Via Forll 43, 
tel. 862948) 
Dal 15 ottobre debutto Compa
gnia di Prosa Paolo Poll. Maria 
Monti con: « II candelalo» di 
G. Bruno. Regia Paolo Poll . 

E L I S E O 
Alle 21.15 celebre balletto spa-
gnolo di Pilar Lopez. 

FOLK S T U D I O tVia G. G a r i 
baldi 58) 
Alle 22 musica classica e fol-
klnristica. jazz, blues, spirituals 
con Archie Savage. Alberlco Di 
Mcio, Francesco Forti. 

F O R O R O M A N O 
Suonl e luci, alle 21 In Italiano. 
inglese. francese. tedesco. alia 
22.30 solo in inglese. 

P A R l O L I 
Oggi e domani alle 16.30 • 21 : 
< Souvenir di Roma ». Festival 
nazionale di musica leggera. 
Presenta Lilly Ncmbo. 

PICCOLO T E A T R O O l V I A 
P I A C E N Z A 
Immineme stagione di prosa 
19£|-<t3 con la C ia del c Buonu-
more - di Marina Lapdo e Sil
vio SparcesL 

Q U I R I N O 
Alle 21.30 inaugurazione sta
gione 1964-65 : De Lullo-Falk-

Vall i-Albani-F. De Ceresa con 
C. Cotta e E. Tarascio in: « II 
conlltlente » di Diego Fabbri. 
Novita assoluta. Regia Giorgio 
De Lullo. Scena Pier Luigi 
Pizzi. 

R I O O T T O E L I S E O • 
1 Spettacoli gialli alle 21.15 < Vcr-

detto » di Agata Christie con 
Giulio Platone. Franco Sabani, 
Corrado Sonni, Deiizia. Peppin-
ga, Rita Di Lernia, Delia D'Al-
b e r t l - . ' . . • „, 

ROSSINI 
Immlnente lnizio della Stagio
ne 1964-65 della Stabile dl Pro
sa Romana di Checco Durante 

' Anita Durante. Leila Duccl con 
' Enzo Liberti. 
6ATIRI (Tel . 585.325) 

Imminente inizio Stagione di 
Prosa: comp. diretta da Renzo 
Giovampletro con « Agamenno-
ne > di V. Alflerl. con Renzo 
Giovampletro, Andrea Bosic. 
Marisa Belli. Marietta Frugiue-
le: regia R. Giovampletro: sce
ne e costumi di Polldori 

ATTRA1I0NI 
I N T E R N A T I O N A L L. P A R * 

( P i a z z a Vit tor io) 
Attrazionl - Ristorante - Bar -
Parcheggio. 

M U 8 E O D E L L E C E R E 
Emulo di Madame Toussand di 
Londra e Grcnvin di Parigl 
Ingresso continuato dalle 10 
alle 22 

CIRCO N A Z I O N A L E DAR1> 
t TOGNI (Via Cristoforo Co 

lombo - Ftera di Roma) 
Oggi due spettacoli alle 16.30 e 
21.15 Prenot tel. 5134356-683394-
850641 Amplo parcheggio I) 
circo non si trasferira in altre 
localita dl Roma. 

VARIETA 
A M B R A J O V I N E L L I (713 306. 

Zorro contro Maciste e rivista 
Breccia A • 

A R A L D O ~ 
Tmdltore dl Forte Alamo, con 
G. Ford e rivista Donne pano-
ramiche DR + + 

D E L L E T E R R A Z Z E 
La leggenda di Enea, con Steve 
Reeves e varieta — SM • 

LA F E N I C E (Via Sa lar ia it-
L'uomo dl Rio, con J P. Be l . 
mondo e rivista Armando Ca-
rini A • 

V O L T U R N O (Via Volturno) 
Dlmml la vrrita. con S. Dec 
e rivista Salvcmini S + 

CINEMA 
Prime vision. 

A D R I A N O ( T e l 352 1^3} 
II cancbo. eon V Gassman (all* 
15.15-18.15-20.3522.50) SA « 

TELEVISORI.RISCRTTO 
1 1 0 0 Lire PER ORA 3 mezzo ol cantatore-SEMZA iHTICIPI, SEHZi 
GAMBIIII-PRQHT& CONSEGNA TEIEFON&NDQ at 5 3 5 3 4 6 - 5 3 5 8 4 7 

ALHAMBRA (Tel 783 792) 
Zulu, con S Baker (ap. 15. ult 
22.50) A • • 

AMBASCIATORI (Tel 4HI 570l 
La vendetta della signora. con 
I Bergman DR • 

A M E R I C A (Tel . 586 168) 
Squadriglla 633 (prima) 

A N T A R E S (Tel 89U.H47) 
La dolce vita, con A. Ekberg 
(alle 15,50-19-22.15) 

(VM 16) DR • • • 
A P P I O (Tel 77y tftU) 

L'amaro sapore del potere, con 
H. Fonda (ap. 15.30) DR • • • 

ARCH IM E D E ( l e i 875.567) 
Woman of Straw (alle 16-18-
20-22) 

ARISTON (Tel . 353.230) 
n Vangelo secondo Matteo, di 
P.P. Pasolinl (alle 15-17.30-20-
22.50) DR • • • 

A R L E C C H I N O (Te l *>B654> 
Lassu qualcuno ml aspetta (al
le 15.40-17.45-20.15-23) 

ASTORIA (Tel 870 <£45> 
La vendetta della signora. con 
L Bergman DR + 

A V E N T I N O (Tel . 572.137) 
All'Ovest nlente dl nuovo, con 
L. Ayres (ap. 15.45. ult. 22.45) 

DR • • • • 
B A L D U I N A (Tel . 34/ iU2i 

II grande bluff, con E. Costan-
tine SA • 

B A R B E R I N I (Tel 471 107) 
La signora e I suoi maritl. eon 
S. Mc Laine (alle 15.40-18-20,15-
23) SA + 4 

BOLOGNA (Tel 426 700) 
lerl oggi domani, con S. Loren 

SA 4 ^ 4 
BRANCACCIO (Tel . 135.255) 

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

C A P R A N I C A ( T e l 67^ 465) 
Jerry 8.3/4, con J. Lewis (alle 
15.30-16.15-18,25-20.35-22.45) 

C • • 
C A P R A N I C H E T T A (672.465) 

Becket e il <uo re, con Petei 
O'Toole (alle 16.15-19.35-22.30) 

DR • • 
COLA Ol R I E N Z O (3S1I a84> 

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

(VM 14) DR • 
CORSO (Tel 67) KM) 

Italiani brava gente. dl De 
Santis (alie 16^0-19.20-22^0) 
L. 1200 DR ^ 4 4 ) 

E D E N (Te l 380.188) 
Le follle d'Europa 

(VM 18) DO 4> 
EMPIRE-CINERAMA (Viale 

Regina Margherita - Te le t 
•. 847.719) - - ' 

Questo paxzo 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 ai 
T E U R - T e l 5 910 908) 
La jena dl Londra (alle 16.45-
19.10-20.55-22,45) (VM 14) DR + 

E U R O P A (Tel 865 /3tfi 
Le voci blanche, con S Milo 
(alle 16-18.15-20.25-22.50) 

(VM 18) SA • • 
F I A M M A (Tel 471 100) 

Scusa. me lo prrsti tuo marito? 
(prima) (alle 15.15-17.45-20,15-
22.50) 

F l A M M E T T A (Tel 470 464) 
Mamie, con T. Hedren (alle 
16.30-19.15-22) G 4) 

G A L L E R I A iTe l 673.267) 
La conqalsta del West, con G 
Peck (alle 15.15-19.15-22.40) 

O * • 
G A R D E N (Te l 562.384) • 

L'amaro sapore del potere. con 
H Fonda DR + + + 

schermi 
e ribalte 

S ^ ^ " : ^ 
VIA C .BALBO 

ANCORA 
PER P0CHI 
G I 0 R N I 

TRAD™ ALE rnmarn 
\ - . " V ^ 

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

SA + • • 
MAESTOSO (TeL 786 Ub6) 
r Jerry 8,3/4, con J Lewis (alle 

16.15-18.15-20.25-22.50) C + • 
M A J E S T I C (Tel 674 908) 

Da 677: Crimlnall a Hong Kong 
con H. Frank (ap. 15,30, ult. 
22,45) A • 

MAZZINI (Tel . 351.942) 
i Ieri oggi domani, con S. Loren 

SA • • • 
M E T R O D R I V E - I N (6 050 1511 

La conquista del West, con G. 
Peck (alle 19,15-22,45) DR • 

M E T R O P O L I T A N 1689 411)1 
. Mamie, con T. Hedren (alle 

15.15-18-20,23-23) G 4 
MIGNON (Tel 669.493) 
• Carosello dl notte (alle 15.30-

17-18.50-20.40-22,50) 
M O D E R N I S S I M O (Gal ler ia S 

MarceUo Tel 640.445) 
Sala A- II diario di una carae-
riera, con J Moreau 

(VM 18) DR • • • 
M O D E R N O (Tel . 460.282) 

II placere e II mistero 
(VM 18) DO 4V+ 

M O D E R N O S A L E T T A 
I doe evasl da Sing Sing, con 
Franchi-Ingrassia C « 

M O N D I A L (Tel 834 876) 
All'Ovest nlente dl nuovo, con 
L. Ayres DR • + • • 

N E W YORK (Tel 78(127a) 
Squadriglla C33 (prima) 

NUOVO G O L D E N < i:v>()02) 
La vendetta della signora, con 
L Bergman DR • 

O L I M P I C O 
Prossima riapertura 

P A R I S (TeL 754.366) 
Capitan Newman, con G. Peck 
(alle 15-17.55-20,20-22.50) DR • 

PLAZA (Tel . 681.193) 
II dottor Stranamore, con Peter 
Sellers (alle 15.30-17.10-19-20.50-
22.50) SA < > • • • 

Q U A T T R O F O N T A N E (Tele 
fono 470.265) 
La pazza eredita, ron P Sellers 
(alle 15,30-17.40-19.20-21.05-22.50) 

Q U I R I N A L E (Te l 462 653) -
Jerry Sy3/4, con J Lewis (alle 
16.15-18J0-20J0-22.45) C • • 

Q U I R I N E T T A (Tel 670 012) 
II balcone, con S. Winters (alle 
16.45-18.40-20 JO-22.50) 

(VM 18) DR + • • 
RADIO CITY « i e i )o-t I03> 

Squadriglla 633 (pnma) 
R t A L E l i e ) a8UzJ; 

Capitan Newman, con G Peck 
(alle 15-17.55-20.20-22.50) DR • 

Rfc.A i l e i Sb4 itiot 
Prossima riapertura 

RIT2 \ l e i oV>7 4K1; 
Capitan Newman, con G Peck 
(ap 15. ult 22.50) DR • 

RlVOLt d e l 4bU88:{) 
II balcone. con S Winters (alle 
16,45-13.40-20 JO-22.50) 

(VM 18) DR 4>4>4V 
ROXV (TeL 870.504J 

Jerry • % , con J. Lewis (alle 
16-18.40-20.40-22,50) G 4»«> 

R O Y A L - C I N E R A M A ( l e l e i o 
DO 770.549) 
A w e n t u r a nella fantasia, con 
L. Harvey (alle 15JO-18.45-22.25) 
L 1300 SM • 

SALONE M A R G H E R I T A (Te 
lefono 671439) 
Cinema d'essai: Spalle al mum. 
con J. Moreau G • • 

S M t R A L O O d e l 351 DHP 
l,a donna di paglia. con G Lo!-
lobrigida OR 4» 

8 U P E R C I N E M A d e l 4K.-» 41* 
La settlma alba, con W Holdcn 
(alle 15JO-18.10-20.25-23) DR • 

T R E V i d e l 689 619) 
Una nave tntta matta (alle 
16.15-18,25-20.40-231 

VIGNA C L A R A (Tel 320.359) 
Viva Las Vegas, con E. Presley 

M • 

Seconde vision* 
AFRICA (Tel 8.380 /18> 

Ercole sflda Sansone, con K. 
Morris SM + 

A I R O N E (Tel . 727 193) • 
Laccio rosso, di E Wallace 

(VM 14) G + 
ALASKA 

Assassinio del dottor Illchcock, 
con F. Rabal G • 

ALBA (Tel . 570.855) 
Cerimonia lnfernalc, con John 
Ireland (VM 14) DR • 

<VLCE (Tel 632.648) 
Colline nude, con D. Wayne 

A • • 
A L C Y O N E (Tel . 8.360.930) 

II ladro del re, con E. Purdom 
A • 

A.LFIERI 
La conquista del West, con G 
Peck DR + 

^RGO (Tel 434 050) 
II Piave mormord DO <v 

O.RIEL (Tel 330 521) 
Riflf) a Tokjo , con K Boem 

(VM 14) G • • 
A5TOR (Te l 7 220 40») 

Maigret e 1 gangsters, con J. 
Cabin G + 

A.STRA (Te l 848 326) 
Cinque ore \ io lente a Soho, con 
A Ncwley (VM 18) DR + • 

ATLANTIC (Tel 7 610 £56) 
L'uomo senza fuclle, con Gary 
Cooper DR • 

O G G I 

JACK 1 C M M 0 N 

al cinema FIAMMA 
CON IL SUO PIU' RECEMTE 

STREPITOSO SUCCESSO 
* * • • * • • • » • > • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

scusa, 
me lo presti 
tuo marito? 

DOHMPIXm-HXMaODNNOOS 
tnuouC3(wiMt«txE<rc:;K< 

OKAKIO SPETTACOLI: 
15.15 - 17,45 - 20,15 • 22,50 

AUGUSTUS (Tel 655 455) 
Bataan, con J Wayne DR + + 

A U R E O ( l e i 880oub) 
II mistero del castello, con N. 
Wilman DR • 

AUSONIA (Tel . 426 160) 
Lisbon, con M. O'Hara A • 

AVANA d e l 015 597) 
La legge dei fuorilegge, con Y. 
De Carlo A 4 

B E L S I T O (Tel . 340.887) 
Chi vuol dormlre nel mio letto? 
con S Milo SA + 

BOITO (Tel 8 310.198) 
Una vita difficile, con A. Sordi 

SA + • + 
BRASIL (Tel . 552.350) 

II treno del sabato, con G Moll 
(VM 18) SA + 

BRISTOL (Tel . 7 615 4241 
La guerra dei mondi A •«••• 

BROADWAY (Tel ^15 740) 
I rlnnegati dell'isola misterio-
sa, con D. Andrews A • 

CALIFORNIA d e l 215 266) 
Fuoco incroclato, con M. Carey 

A • 
CINESTAR (Tel . 789 242) 
, Gli implacabill, con J. Russell 

DR • 
CLODIO tTel 355 6571 

La congiura degli innocent!. 
con J. Mc Laine SA + + 

COLORADO d e t 6 2 / 4 ^ 8 7 , 
Lungo 11 flume rosso A • 

CORALLO d e l 2.177 207) 
PT 169 posto dl combattlmento, 
con C Robertson DR • 

CRISTALLO d e l . 481.336) 
Sepolcro d'acqua 

D E L VASCELLO (Tel 588 454. 
Ieri oggi domani, con S. Loren 

SA + * • 
D I A M A N T E (Tel 29n ZDO) 

Lo sterminatore del West A 4> 
DIANA Tel ItiU 146) 

II trlonfo dl Tom e Jerry 
DA + • 

O U E ALLORI (Tel 27a 847> 
Mondo balordo (VM IS) DO + 

E S f E R I A (Tel MZrUyit 
Nudl per v l \ e r r 

(VM 18) DO + + 
E S P E R O (Tel K^JiKftj, 

Attacco in Normandia, con F 
Sinatra DR • 

FOGLIANO 
I due della leglone. con Fran
chi-Ingrassia C + 

GIULIO C E S A R E i353 360) 
Ercole contro I flgli del sole 

SM + 
H A R L E M 

Riposo 
HOLLYWOOD (Tel . 290 851) 

lnfernalc Quinlan, con Orwn 
Welles G • • • 

I M P E R O (Te l 295 7201 
A w e n t u r a a Vallechlara. con 
Stan'.io e Ollio C + + 

I N U U N O d e l 582 VJo) 
Te^timone d'accusa, con T>rone 
Power G • • 

ITALIA (Tel 846 030) 
La porta delta Cina, con Angle 
Dickinson DR <#> 

JOLLY 
FBI rhiama Istambul, con B 
Cortez G 4> 

JONIO (Tel 880 203) 
La grande guerra, con A Sordi 

DR • • • 
L E B L O N (Tel 552 344-

Tempesta su Washington, con 
H Fonda DR • • 

MASSIMO d e l 751 -t7V» 
I A pappa reale, con A Girardot 

(VM 18) S 4» 
N E V A D A 

Squall d'acoiaio. con W Holden 
DR • 

N I A G A R A (Tel 6Z7. i24 /» 
L'omini bomba A + 

««UOVO 
Strana voglia dl una \edova . 
con D. Darrieux G 4> 

NUOVO O L I M P I A (Tel 67U69'> 
Cinema selezione: La sflda, con 
R. Schiafnno DR • • • 

PALAZZO (TeL 491.431) 
n ballo delle pistole, con T. 
Y « v « A • 

P A L L A D I U M (Tel . 515.131) 
Summer Holiilaj, con C Ri-
cliard M • 

P R E N E S T E 
Pionibo rovente, con B. Lan
caster (VM 16) DR • • • 

P R I N C I P E (Tel 352 337) 
L'uomo dl Rio, con J. P. Bel-
mondo A + 

RI ALTO (Tel. 670.763) 
I fuorilegge del matrlmonlo, 
con U. Tognazzl 

(VM 18) DR 4.4.4-
5AVOIA (Tel 865 023) 

Ieri oggi domani. con S. Loren 
SA 4 4 4 

S P L E N D I D (Tel 620.21)5) 
Alessandro 11 grande, con R. 
Burton - SM 4 

STADIUM (Tel . 393.280) 
Idolo delle donne, con J. Lewis 

C 4 4 
S U L T A N O (Via dl For te Bra 

vet ta - T e l 6 270 352) 
Un naooletano d'Amerlca A 4 

D R R E N O (Tel 573 091) 
Sflda al re dl Castiglia, con M 
Damon •* A 4 

FUSCOLO (Tel 777 834) 
Giorno maledetto, con S Tracy 

DR 4 4 
ULISSE (Tel 433 744) 

Cielo di fuoco, con G Peck 
DR 4 

v /ENTUNO A P R I L E 
Trionfo di Tom e Jerrj DA 4 4 

V E R B A N O (Tel . 841 195) 
Amante Indiana, con J. Stewart 

DR 4 4 4 
V I T T O R I A (Tel 578 736) 

Zulu, con S. Baker A 4 4 

Terze visioni 
ACILIA (di A c i h a ) 

Geronlmo, con C. Connors 
A 4 4 

A D R I A C I N E (Tel 310 212) 
Tu vivral, con A. Baxter 

G 4 * 
A N I E N E 

Settlmo parallrlo A 4 4 
APOLLO 

I.a valle della \enclrtta, con J 
Dru A 4 

AQUILA 
Dlabolico dottor Satana DR 4 

ARIZONA 
Riposo 

AURORA (Tel 393 269) 
Tarzan e lo stregone A 4 

AVORIO ( l e i 7oo4IS> 
It mio corpo ti appartiene, con 
M. Brando DR 4 4 4 

CA3SIO 
Riposo 

CASTELLO (Te l 5C1.767) 
Le tre slide dl Tarzan, con J 
Mahoney A 4 

C E N T R A L S (Via Ce l sa . 6) 
Promontorio della paura. con 
G Peck (VM 13) DR 4 

COLOSSEO (Tei u b £>:>; 
Inferno d'acciaio A 4 

DEI PICCOLI 
Carton! animati 

D E L L E M I M O S E :Via Cr.=sjai 
II ladro del re. con E. Purdom 

A 4 
D E L L E R O N D I N I 

Riposo 
DORIA (Tel 317 400) 

Una sporca faccenda. con N 
Castelnuovo (VM 18) G 4 

E D E L W E I S S (Tei £U *«io) 
L'uomo che \ i n s e la morte. con 
P Van Eyck (VM 14) A 4 

E L D O R A D O 
Sex> nudo (VM 13> DO 4 

F A R N E S E iTel ->o4 i**̂ i 
Maciste gladiatore di Sparta 

SM 4 
F A R O (Tel 520 730) 

I/ineredibile spia. con M Ha
milton S \ 4 

IRIS d e l 865 v*6» 
Jeff Gordon diabollco de lre t i \ e 
con E Co«tantine G 4 

VCARCONi ( l e i 740 796* 
I tre lo l l i drlla panra, con B 
Karloff (VM 14) A 4 4 

N A S C E ' 
Riooso 

NOVOCINE (Tel 586 235) 
II laccio rosso, di E Wallace 

(VM 14) G 4 
ODEON ( P i a z z a Esedra rt» 

L'isota della violenra. con J 
Mason DR 4 

O R l E N T E 
L'ultima preda. con W Holden 

G 4 
OTTAVlANO <Tel i">8 '->•«• 

I due della leglone, con Fran-
chi-In&rassia G 4 

P E R L A 
Spaceman ronlro I \amplri del . 
lo spazio G 4 

«»LANETARlO tTel 4«"» ...rfi 
I basilischl SA 4 4 4 

PLATINO (Tel . 215 314) 
Terra lontana 

P R I M A P O R T A (T . 7.610.1361 
L'nlverso Brolblt* 

(VM 18) DO 4 

R E G I L L A 
Itapin.i a in a no arniata, con S 
Havden G 4 4 

R E N O 
Espcrinirnto del dottor Zagros, 
con V. Price (VM 18) DR 4 4 

ROMA (Tel 733 868) 
Duello a Passo Indios A 4 

R U B I N O 
Gil Imlncibll l settc, con T. 
Russell A 4 

BALA U M B E R T O (T 674 753 
Estate e fumo, con L Harvey 

(VM 16) DR 4 
TRIANON (Tel 780 302) 

Dolce violenza, con P. Brice 
S 4 

T I Z I A N O 
Riposo /. 

1-RIONtfJ 
Ripqj#r^ 

V I R T O S 
Riposo 

k E 

Arene 
N E V A D A * " 

Squall d'acciaio, con W. Holdcn 
DR 4 

T A R A N T O 
Dan il terribile, con R. Hudson 

A 4 

Sale parrocchiali 
AVI LA 

Riposo 
B E L L A R M I N O 

U-153 agguato sul fondo, con 
L Payne A 4 4 

8 E L L E ARTI 
Riposo 

COLOMBO 
Grande cavalcata, con D An
drews A 4 

COLUMBUS 
I maghl del terrore, con Vin
cent Price SA 4 4 4 

CRISOGONO 
Riposo 

D E L L E P R O V I N C E 
II canale della morte G 4 

DEGLI SCIPIONI 
Riposo 

DON BOSCO 
Riposo 

O U E MACELLI 
Riooso 

F A R N E S I N A 
Riposo 

GIOVANE T R A S T E V E R E 
Riposo 

LIVORNO 
II tesoro dei tropic! A 4 

M O N T E O P P I O 
Riposo 

NATIVITA' 
Riposo 

V O M E N T A N O 
Riposo 

NUOVO D O N N A OLIMPIA 
Riposo 

3 R I O N E 
Moglie sconosciuta, con Terry 
Moore A 4 

OTTAVILLA 
Riposo 

PAX 
Riposo 

PIO X 
Tom e Jcrrj hotta e ri*posta 

DA 4 4 
Q U I R I T I 

Riposo 
R E O E N T O R E 

Riposo 
RIPOSO 

Riposo 
3ACRO C U O R E 

Riposo 
SALA C L E M S O N 

Riposo 
SALA E R I T R E A 

Riposo 

m L» slgte che appalaaa ae- * 
* cant* al tltall del flln • 
0) corrUpondono al ia se- 9 
0 cnente elassifleaaioae per _ 
^ renerl- • 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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A •- Awenturote 
C — Comieo 
DA s Disegno aclmato 
DO -• Oocumentan* 
Dm — Drammattet) ' 
O — OlaUo 
M m MtalcaM 
9 s SemitnentaM 
»A • Satirico 
SM — Storteo-mitologlco 
II aMtra giadlal* aal llaa 
vicwe e^preaaa awl BM»4* 
•egaenta 
• • • # • — ecceziooaJ* 

4 4 4 4 - ottimo 
• • • » buooo 

+* — discret* 
• — tncdiocr* 

• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 
• 
0) 
• 
• 
• 
• 
• 
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V M i t - vtotato at ml-
9 aerl A 16 anni * 
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CINEMA CHE CONCEDONO 
OGGI LA RIDUZIONE AGI8 -
ENAL: Alaska, AUrlacinr, Ante-
ue, Ariel. Astra. Brancacclo, Bri
stol. Cristallo, DCIIP Rondiiil, Jo-
nlo. La Fenlce, Niagara, Nuovo 
Olimpia, Ollmplco, Orlente. Orio-
ue, Palaz7o, Planctario. Platlno, 
Pla/a, Prima Porta. Rcgilla, Reno, 
Koma. Riibino, Sala Umberto, 
Salone Margherita. Sultano, T11-
scolo, Traiano di Flumiclno, Ulls-
se, XXI Aprilc. TEATRI: Circo 
Tognl, Ellseo, Rldotto Etlseo, 8a-
tiri. 

« I I I I I I I ) I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I M M I 

NUOVO CIN0DR0M0 
A PONTE MARCONI 

(Viale Marconi) 
Oggi alle ore 16 riunlona di 

corse dl levrieri . 

M I I I I I I M i i l l M M M I I M M I f l l l M I I I I I I 

AVVISI ECONOMICI 
2) CAPITALI 8UCIETA- L. 60 
rlMEK, Piazza Vanvitelll 10, 
telefono 240620 PrestlU fldu-
ciari ad impiegatL Autosov-
venzioni 
IFIN. Piazza Munlciplo 84. te
lefono 313441. prestiti Jlduciarl 
ad ImpieEatl Autosowenzfoni 

I) AUTO • MOTO - CICLI L. 50 

ALFA ROMEO VKNTUUI LA 
I'OMMISSIONARIA pla antlca 
dl Roma - Coosegne Immedia
te C a n b l vantagglosl . Faclll-
tazlonl - Via Blssolatl a. 24. 

5) VABII L. 50 

MAGO egtziano tama mondiale 
premiato medaglia d'oro, re-
sponsi sbalorditivL MeLapslchl-
ca razlonale al servizio di ogni 
vostro > desiderio. Consiglia. 
ortenta amori, afTarl, sofferen-
ze Pignaseceea 63. Napoli 

7) OCCASION 1 L. 50 

ORO acquisto lire clnquecento 
grammo Veodo bracciali col-
lane ecc , occasione 550. Faccio 
cambi SCHIAVONE. Sede unl-
ca MUNTEBELLO. 88 (telefo
no 4K0 370) 

14) MEDICINA IGIENE L. 50 

A- A. S P E C I A U S T A veneree 
pelle dlsfunzJool aessnaU. Dottor 
M AGLI ETTA, via Orluola « • -
Firenze - TeL » S 9 7 1 . 

AVVISI SANITARI 

ENDOCRINE 
atndap medico a n u car* AtH« 
«antes dtafunstoal • ililnili — 
aeaaaaH dl origin* aarroaa, pa*. 
chica, endocrina (aenraatenla, 
deOclenae ed aoonudla •ewuall). 
Viatte prematrtntoniaU. Don. P. 
MONACO Boma, Via Vlmlnala, 
38 (.tuzione TermlnU • Seala at> 
nlttra - alaaa a t t i a i i tat. «, 
Orario a - l t la -U « per appunta. 
ir.ento caeloao • ataato ponwria-
fio • 1 frattTL roort orario. oat 
sabato aomerldBlo a act floral 
festlrl at rterre aolp per ax 
taroento Tel 4T11M (AuL 

la»u> dal r 

Medico BDeclaHata dermatotoge 

STROM 

1 

DOTTOR 

DAVID 
Cara sclerosant*- (ambutatoriate 

aenza operazlone) delle 

EM0RR0ID1 e VEKE VARICOSE 
Cara delle complication!: ragadL 
(lebiti, eciemi. ulct-re varfcaa^ 

DIsrUNZIONl SK89DAU 
V t N I I I I , P I L L I 

VIA ( W A Dl MBIZO n. 1 5 2 
T«C 3MJt l . Ora §-!•: fftUvl t-11 

(AuL M. San. n. 779/333153 
del » magglo 1959) 

+SLJL * i . 
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ntaltempo imperversa a Tokio 

.?</ 

s , -

sT~~~ 

|iw 

I L'anurro della plsta BIANCHETTO mentre si allena 
ai mil l . A lato, Carlo Fantini cronometra i tempi. 

(Telefoto a «rUni ta») 

It 
LA 

RAD 

TELEVISIONE 
PER LE 

OUMPIADI 
TOKIO 

10-24 OTTOBRE 

It RAI 
COLLEGAMENTI DRET71 

PROGRAMMA NAZIOflALE 
a.15-9.15 • iaao-H.15 

fcioftre servizi special a trasntissioni dfferite • 

- noiiaari sul Programma Naaonalo e sul 
> Secondo Programma 

ALLA 

TELEVISIONE 
UN COLLEGAMENTO 

GIORNAUERO 
VIA SATELLITE 

Inollne numerosi servizi fimatj con i reoooonV 

ditutte te gare 
- . > 

RAI RADK)TELEVIS*ONE ITAUANA 

La Cprea del Nord e I'lndonesia si ritirano 
dai Giochi per la conferma della squalifica 
agli atleti che hanno parteclpato ai giochi 
del Ganefo. (Soltanto i pugili sono stati 
amnistiati). Ottoz sofferente a una caviglia 

Domani 
r<apertura> 

BOXE Di LUSSO AL PALASPORT (ORE 20,15) 

I V - J 

Nostro servizio 
TOKIO. 8 

Continua a plovere, e'e sem-
pre la nebbia e fa freddo: a 
poche ore dall'inizio delle Ollm-
piadl le premesso sono poco lu-
singhiere. Gl< organizzatori so
no preoccupati perche temono 
uno scarso afHusso di spettatorl: 
d'altra parte le piogge di que-
stl glornl hanno disturbato an-
che la preparazlone degli atleti 
e l'approntamento della macchi-
na organizzativa. 

Ma non basta: imperversano 
anche bufere di tipo polemico 
non meno violente di quelle me-
teorologiche. La Corea del 
Nord e l'lndonesia hanno an-
nunciato infatti di ritirarsi dal
le Olimpiadi (l'equipe coreana 
era forte di 144 atleti) a causa 
della decisione della Federazio
ne intcrnazionale di atletica leg-
gera di mantenere la sospenslo-
ne inflitta agli atleti delle due 
nazioni che hanno partecipato 
al giochi del Ganefo. 

La cosa strana e che mentre 
la TAAF prendeva questa deci
sione, la Federazione interna-
zlonale di pugilato stabiliva in-
vece di abrogare la sospenslone 
ai pugili della Corea e dell'In-
donesia che hanno pu-teeipato 
alia manifestazione «proibita». 
Come si vede non si pub dire 
che tra i soloni del CIO regnl 
una grande chiarezza di idee... 

Altre polemiehe poi sono sor-
te a seguito della decisione di 
rinviare ad altra seduta il pie 
no riconoscimento della Repub 
blica Democratica Tedesca che 
per il momento e nel CIO solo 
come membro •« aggiunto '; si 
polemlzza ancora sulla famosa 
questione del dilettantismo per 
la quale il CIO ha promesso 
una nuova regolamentazione per 
il futuro (intanto un delegato 
bulgaro ha denunciato che 11 75 
per cento degli atleti present! 
a Tokio sono professionisti ca-
muffati). . 

Non e ancora finita perche 
e'e da aggiungere che al con-
gresso della FIFA e stato deciso 
che 1 mondial! del 1970 si svol-
gano a Qtta del Messico una 
decisione in un certo senso a 
sorpresa In quanto sembrava 
favorita Buenos Aires. E le po
lemiehe non sono mancate nel-
meno nel calcio i delegati afri-
cani hanno infatti minacciato 
di disertare 1 mondial! se non 
verra loro assicurato almeno un 
posto nel girone finale in In-
ghilterra. Infine e stato giusta-
mente deciso di sospendere il 
Sud Africa dalla FEFA a causa 
delle' discriminazioni razziali 
praticate da quel paese. 

Passando agli atleti e'e da rl-
levare che l'attenzione generate 
oggi si e concentrata su! nuo 
tatori americani che hanno 
*• strabiliato » in allenamento. In 
particolare bravissimo e stato 
Rooy Saari che sui 200 metri 
ha fatto segnare il tempo di 
1'59"5 il terzo del mondo. Se 
condo gli americani Saari do 
vrebbe vincere almeno tre me 
daglie (nei 400 e 1500 stile libe 
ro nonche nei 400 misti). 

Intanto si e appreso che due 
ciclisti elveticL 11 campione 
svizzero su strada Hans Luthi e 
Heinz Heinamann. hanno avuto 
un incidente mentre si allenava-
no sul circuito di Hachioji. ad 
una quarantina di Km. da Tokio. 
I due corridori svizzeri. che 
nonostante il cattivo tempo si 
allenavano su strada, sono en-
trati in collisione con una mac-
china. 

Caduti violentemente a terra. 
sono stati trasportati d'urgenza 
all'ospedale. Tuttavia le radio-
grafle a cui sono stati soggetti 
hanno permesso di constatare 
che non vi e alcuna frattura. 
Ambedue sono tornati poi al vil-
laggio olimpico. Comunque Hans 
Luthi. infortunato al torace ed 
al braccio sinistro, dovra rinun-
ciare a partecipare alia gara su 
strada. Al contrario. Heinz 
Heinemann, che e stato vittima 
di contusion! multiple, potra 
proseguire i suoi allenamentL 

Prosegue intanto la prepara
zlone degli azzurri anche se la 
pioggia crea gravi impaccL Que
sta sera i pallanoiisti si sono 
allenati fra loro. E' sceso In ac-
qua anche Lonzi la cui presenza 

Kingpetch 
drfrofittra 
Takoyomo 

BANGKOK. 3. 
Il campione del mondo dci pesi 

piuma. il tailandese Pone King
petch, ha fatto sapere oggi che 
egli incontrera it giapponese Kat-
suyoshi Takayama in un com-
battimento non valido per il ti
tolo. avendo la Federazione Men. 
diale di pugilato <WBA) meno 
il veto su tale match. 

Kingpetch, dopo il giapponese, 
«ara quindi pronto ad incontrar-
si con I'italiano Salvatore Bur-
runl mettendo la corona in pa-
lio, coal come vuole 1'organuano 
internaxlonale. 

Con ognt probabilita. il match 
tra il campione e lo sfldante 
iUIIano avri luogo nel pronimo 
gennalo. 

nella partita con la Romania 6 
ormai da considerare sicura. So
no stati rest noti frattanto gli 
orari delle partite del turno eli-
minatorio della pallanuoto. Per 
quanto riguarda l'ltalia il pro
gramma prevede: Giorno 11: Ita-
lia-Romania ore 11,10; Giorno 
12: Italia-Glappone ore 10. 

Particolarmente contrariati 
per la pioggia sono i rappresen-
tanti azzurri dell'atletica leggera 
alcuni dei quali (Ottolina, Ber-
ruti, Morale e Frinolli), vole-
vano approflttare di questl gior-
nl di vigilia per riflnire la loro 
forma non ancorn perfetta. 

Ottoz aveva un Heve dolore 
alia caviglia sinistra e. corren-
do sotto la pioggia da un cottage 
all'altro, zoppicava. Sembra si 
tratti di una leggera tendinite, 
provocatagli dalla forte umidita. 
La caviglia, ora fasciata ed im-
pomatata, e stata sottoposta ad 
una energica cura di raggi in-
frarossL , 

I veloclsti, che si sono allena
ti nella tarda mattinata, sono 
rientrati negll alloggi con la tuta 
completamente bagnata. Beirut! 
si e lamentato perche l'indumen-
to, indispensabile per gli alle-
namenti, probabilmente non 
sara asciutto per domani. . 

Incuranti della pioggia sono 
usciti i maratoneti, Ambu e 
Jegher, quindi Pamich, accom 
pagnato da-Dordoni, percorren-
do in tutto circa venti chilo-
metri. 

I cavalieri, invece, non si sono 
allenati: non a causa della piog
gia ma per il fatto che i ca-
valli dovranno rimanere fermi 
alcuni giorni in infermeria per 
motivi sanitarl. 

Ieri sera e arrivato a Tokio 
Graziano Mancinelli. II cavalie-
re azzurro, che nei giorni scor-
si e stato al centro dell'attenzio-
ne per la sua incerta partecipa-
zione a! Giochi, e stato oggetto 
di congratulazione da parte di 
tutta la comitiva italiana. Egli 
ha detto che, comunque, sarebbe 
partito dall'Italia alia data fls-
sata pur non essendo certo della 
sua ammissione ma ben fldu-
cioso uell'azione del CONI per 
dimostrare 11 suo effettivo stato 
dilettantistico. Assieme ai fratel-
li D'Inzeo egli si e dichiarato 
fiducioso della buona prestazio-
ne della squadra italiana. Man
cinelli cavalchera « Rockette », 
Raimondo D'Inzeo «Posillipo» 
mentre Piero D'Inzeo fe ancora 
incerto tra « Sumbeam » e « Ba-
liblack ». 

Hiro Nagasai 

BENVENUTIAFFRONTA DE SOUZA 
Fra le funl del ring del-

l'EUR si disputera un cam-
pionato d'Europa stasera: For-
tunato Manca, campione d'lta-
lia, affroiitera Francois Pavil-
la, negro della Martinica, 
campione di Fraccia e padre 
di • cinque figli; il vincitore 
sara campione d'Europa dei 
pes! welter, categoria che da 
tempo attende un «re >». Ep-

pure nonostante la corona in 
palio non sara Manca-Pavilla 
il «clou» della riunione. II 
match piu atteso dai tifosi e 
dai tecnici, e quello che vedra 
Benvenuti opposto ad Abrao 
£>e Souza, 11 brasiliano chal
lenger ufflciale di Mazzinghi 
per il titolo mondlale de! 
* medi jr». AnzL Abrao avreb-
be dovuto avere gia incontra-

II programma (inizio alle 20,15) 
§ AL L1MITE DI KO. 60: Marzllll dl Avezzano c. Cavazza dl 

Bologna in 6x3 ' ; •- • 
§ Ali LJMITE DI KG. 62,5«0: Cbessa di Alghero t. RlccetU dl 

Roma in 6 x 3'; 
§ At, L1M1TE DI KO. 64: Blanchl dl Roma c. Caruso dl Catania 

In 6x3 ' ; 
0 AL LIMITE DI KG. 68: Parmegglanl dl Predappio c. PatroneUl 

dl Brindisi in 8 x 3'; . 
a CAMPIONATO D'EUROPA DEI PESI WELTER (KG. 67): Man

ca di Monserrato (29 annl, 63 vittorie, 3 pari, 6 sconfltte) contro 
Pavllla della Martinica (27 annl, 30 vittorie, 1 pari) In 15 riprese. 

a PESI MASSIMI: Tomasonl di Manerblo contro Menno di Buenos 
Aires in 8x3*; 

a AL LJMITE DI KG. 73,500: Benvenuti dl Trieste (26 annl, 47 
vittorie) contro De Souza dl San Paolo (27 annl, 25 vittorie, 
2 sconfltte) in 10x3*. <...... 

Difficilmente bisseranno i successi di Roma 

Vita «dura» a Tokio 
per i pugili azzurri 

Nel torneo di boxe a Tokio difficilmente 
riusciremo a ripetere Roma dove i risultati 

frrazie anche alia - r e g i a - di Tony GilardI 
urono brillantissimi. Ricordate? Le medaglie 

d'oro furono tre (Muaso, Benvenuti e De Pic-
coll) e 3 furono 'quelle d'argento (Zamparini. 
Lopopolo e Bossi). A Tokio una firm a per due 
medaglie d'oro la metleremmo immediatamen-
te perche e certo che nella capitale giapponese 
la vita per 1 nostri ragazzi sara molto dura. 

Gli a\-\-ersari piu difficili per gli allievi dl 
Rca portano le magliette nazionali di Polonia. 
URSS. Ungheria. Francia e USA. senza contare 
i giapponesi che combattono sul ring di casa 
e che ne'.le piccole categoric s'annuneiano mol- ' 
to forti. Gli «azzurri • si sono dichiarati pre-
parati5simi. alia partenza. ed hanno estemato 
battaglieri propositi. PiU cauti. invece. eono 
apparsi i dirigenti. II dott. Montana ro. ad esem-
pio. cosl si e espresso sulla squadra •> azzur-
ra -: » E' una buona squadra, potto assicurarto, . 
I ragazzi sono consd delle difficolta che in-
contreranno ma anche fiduciosi nelle proprie 
posvibilita. Le piccole categorie presenteranno 
le maggiori difficolta. Posso affermare cid an
che sulla base di quanto ho o*servato nel 
torneo prcnlimpico di Tokio detto scorso anno ». ; 

E Piazza, il presidente della Commissione ' 
tecnica della FPI: »A Roma avevamo in squa
dra Veccezionale Benvenuti, A Tokio pretente-
remo died ragazzi diillo standard di rendimen-
to ttguale. $e non tuperiore. da un punto di 
vista generate, a quello di Roma ». 

Questi i dieci pugili: Fernando Atzori. mo-
Fca. medaglia di bronzo alia preolimpica dl 
Tokio: Franco Zurlo. gallo. Giovanni Girgenti. 
piuma. Bruno Arcari. medaglia d'oro alia pre- ' 
olimpica di Tokio nella categoria saperleggeri; 
Ermanno Fasoll. pesi leggeri: Massimo Bruschi-
ni. medaglia d'oro alia preolimpica di Tokio 
nei pesi superwelters; Silvano Bertini. welters: 
Franco Valle. pesi medi; Cosimo Pinto, medio 
massimo. vincitore della medaglia d'oro alia 
preolimpica di Tokio; Giuseppe Ros, massimo. 

* GINNASTICA 
Gli - azzurri - al Giochi di Tokio puntano In 

alto. La preparation* e atata tiratiasima. sotto 
la direzione del maestro avizzero Gunthard. 
Gli azzurri hanno affrontato ccn esito positive 
awersari del calibro dei sovletici. del bnlgari : 
e dei polacchi e cid lascia ben sperare.. Franco 
MenichelU e schietto. • Una medaglia d'oro e 
il mio programma. Sto bene. L'eti e quella 
giusta e credo d'essere al massimo del rendi-
mento -. Menichelli. naturalmente, allude alia -
medaglia nell'esercizlo a corpo libero, specia-' 
lita in cui e pin forte. E" convinzione comune 
che Menichelli e lo jugoslavo Cerar sono i soli 
ad impensierire giapponesi e sovletici i quali. 
non ne fanno mistero. hanno in programma la 
conquista di tutte le medaglie della dlsciplina. 

II parere di Gunthard, piU filtrato. e. quindi 
piu cauto. e che sarebbe ( la un successo con
ferma re a Tokio la terza posizione nel con-
corso generate a squad re. «Cecoslovacchi e 
americani hanno compiuto progress! note vol i 
— dice il maestro — e potrebbero mettere In 
pericolo la nostra .poalsionc ». 

£d ecco 11 parere di Luigi Cimnaghi: -URSS 

e Giappone sono 1 miei favoritl. Poi vedo un 
gruppo di nazioni con Italia, Polonia, Stati 
Uniti e Cecoslovacchia. Come squadra puntia-
mo al terzo posto. Per Menichelli e Giovanni 
Carminucci spero in successi individual!». Car. 
minucci a Roma conquistd la medaglia d'ar
gento alle parallele e Menichelli quella di bron
zo nell'esercizio a corpo libero. 

Gli altri - azzurri - della squadra sono Pa-
squale Carminucci. Angelo Vicardi. Bruno 
Franceschetti e Vincenzo Siligo. 

Nella ginnastica femminile. dove non figura 
alcuna - azzurra». eccellono le ragazze sovie-
tiche, cecoslovacche e romene. 

LOTTA GRECO ROMAN A 
Ignazio Fabra, il - mosca - sordomuto. e alia 

sua quinta Olimpiade. Nella graduatoria delle 
presenze ai Giochi non crediamo vi sia atleta. 
a Tokio, che lo Fuperi Le probability degli 
«azzurri» di arraffare qualche medaglia sono 
piuttosto scarse. Oitre a Fabra combatteranno 
nella specia lita II - piuma - Michele Toma e II 
-mediomassimo. Adelmo Bulgarelll. I favorl 
del pronostico sono per gli atleti sovieticL 
lurchi, bulgari. ungheresi e iraniani. 

LOTTA STILE LIBERO 
Va!e cid che si e detto per la lotta greco -

romana. I favoriti sono i turrhi. i sovietici e 
gli iraniani, ma nella lotta dovrebbero inserini 
gli statunitensi che nella disciplina rieseono 

' sempre a porta re 5ulla pedana atleti di grande 
valore. L'ltalia eara presente con Gaetano De 
Vescovi, peso medio leggero. c!as.«ificatosi al 
quarto posto ai Giochi di Roma, e con il « mo
sca » Vincenzo Grassi. 

SOLLEVAMENTO PESI 
II •» gallo- Renzo Grassi con un limite per-

sonale di 320 kg. e il «piuma • Sebaetiano 
Mannironi, con un record personale di 375 kg. 
sono i due «azzurri» che ci rappresenteranno 
a Tokio. Mannironi a Roma virae la medaglia 

. di bronzo. 
Nell'OIimpiade romana il dominio degli 

- uomini forti •• dell'URSS fu quasi assoiuto. 
" Delle sette medaglie d'oro 5 furono vlnte da 
atleti sovietici. una dall'americano Kun-nov e 
1'altra dai polacco Palinfki. A Tokio. nei -piu
ma -, la categoria del nostro Mannironi. ten-
teranno d'inserirsi i padroni di casa. i giappo
nesi. ed i polacchi cercheranno di strappare il 
Utolo dei «leggeri • con il loro Baszanowski. 
Ma ecco i sette che guidano le graduatorie 
stagionali -delle sette categorie: -gal lo*: Va-
khonin (URSS) con kg 342.5; -p iuma-: Mi-
yake (Giappone) con kg. 335; -leggeri*: Bas
zanowski (Polonia) con kg. 430; *medl-: Kur-
nentsov (URSS) con kg. 445; «medio - massi-
mi»: Plukfelder (URSS) con fcg. 455; -mas-
simi . leggeri •: Golovanov (URSS) con kg. 485: 
- massimi»: Vlassov (URSS) con kg. 562,5. 

Come outsiders sono da considerate I'unghe-
T^se Nagy (gallo), Zabotlnski (massimi). I'al-
tro ungherese Toth nel pesi medlo-massiml e 
il cecoslovacco Zdrazila nei pe-I medL -

Piero Saccenti 

to il campione toscano, ma 
aU'ultimo momento ha dovu
to lasciar via libera a Tony 
Montano piu gradito di lui 
alia SIS. E se perdera l'in-
contro di stasera con Benve
nuti rischia di essere sorpas-
sato nella corsa al titolo mon-
diale anche dai triestino che 
pure aspira a una partita mon-
diaJe con Mazzinghi. £ buon 
per lui che una improwisa 
malattia di Visintin ha man
date a monte il campionato 
tra Bruno e Mazzinghi pro-
grammato per il 14 novembre 
altrimenti per il brasiliano la 
attesa sarebbe stata ancora 
piu lunga. 

II record del brasiliano a 
prima vista e eccezionale: 20 
vittorie prima del limite, cin
que vittorie ai punti e due 
sole sconfltte (una delle quail 
per squalifica), ma quando si 
va a vedere chi sono le vitti-
me del brasiliano ci si accor-
ge che si tratta di pugilatorl 
cui mancano le grandi dot! 
che distinguono i campioni. 

Cosl si pu6 ben dire che 
quello di stasera non solo per 
Benvenuti ma anche per lui 
sara il -match della verita*. 
perche fra i pugili flnora in-
contrati Benvenuti e certa-
mente il migliore. 

A Roma, in allenamento, 
Abrao ha impressionato per 
la velocita e la potenza dei 
suoi colpi, per la continuity 
e la mobilita sulle gambe e 
sul tronco oltre che per il no-
tevole allungo e la guardia 
ermetica. Bisogna per6 tener 
conto che aveva davanti spar-
rt'np-partner inesperti e preoc
cupati soprattutto di guada-
gnarsi la paga senza troppi 
danni. 

Con questo non vogliamo 
affatto sminuire il valore del 
brasiliano che sara certamen-
te un awersario duro per il 
triestino, forse il piu duro fra 
quelli flnora incontrati dall'ex 
campione d'Olanda: vogliamo 
solo dire che il «valore mon-
diale - del brasiliano e ancora 
awolto nel mistero. un mi
stero che proprio a match di 
stasera dovrebbe sciogliere. 

Benvenuti, come sapete, d 
reduce da un infortunio al 
calcagno sinistro, che ha de-
terminato il rinvio dell'in-
contro di una settimana. Resta 
da vedere quanto l'infortunio 
ha influito sul rendunento del 
brasiliano, che si e trovato 
improwisamente sette giorni 
in piii nel suo programma di 
allenamento, e quanto ha In
fluito o potra influire sul ren-
dimento dell'italiano che an-
cor ieri sera si lamentava - di 
un certo lieve impaccio nei 
movimenti e di un dolorino 
che dai tall one interessa il 
collo del piede *. 

AH'osservazione che il -do-
lorino - di cui parlava poteva 
essere la scusa per una even-
tuale grigia prestazione se 
non proprio una sconfitta. 
Benvenuti ha reagito con mol
to calore: -Questo e quanto 
di piii maligno, ingiusto e cat
tivo si possa dire... Sono stato 
io che ho voluto incontrare lo 
stesso De Souza... -. 

Se dawero Nino risente di 
un dolore al piede che lo im-
paccia nei movimenti dove-
va rinunciare al match. Sali-
re sul ring in condizioni fisi-
che imperfette e sempre ri-
schioso e tanto piu lo e quan
do l'awersario e un pugile 
molto veloce contro il quale 
per vincere e indispensabile 
avere due buone gambe. 

Conoscendo Benvenuti, pu
gile intelligente prima ancora 
che prudente, resta difficile 
pensare che il triestino stasera 
salira sul ring menomato flsi-
camente. Ed e piu facile, in
vece, pensare che il dolorino, 
prima ancora che una scusa, 
sia un invito' per l'awersario 
a forzare subito don le azioni 
di attacco che prima o poi 
potrebbero esporlo al micidia-
le gancio. dell'italiano. Forse 
Nino dira che anche questa e 
una malignita, ma vorra scu-
sarci se no! restiamo convinti 

che egli non sarebbe ma! sa-
lito sul ring in condizioni di 
inferiorita. 

Cosl restiamo altrettanto 
convinti che il pronostico che 
vuole Benvenuti ancora vin
citore e giusto anche perchfe 
11 triestino stasera godrft co
me sempre del vantaggio del-
l'ambiente. £ non alludiamo 
solo al pubblico che giusta-
mente lo sosterra con 11 suo 
incitamento. Pensiamo anche 
all'arbitro ed ai giudici che 
siedono a bordo ring. La fa-
ziosita degli arbitri romani e 
ormai diventata proverbiale e 
lo stesso presidente della Fe-
derboxe, Podesta, !n occasione 
della squalifica di Jackson 
contro De Piccoli e stato co-
stretto ad ammettere • che 
* certi verdetti sono una idio-
zia •». Per6 il presidente Pode
sta non ha preso alcuna misu-
ra per evitare che si com-
mettano -idiozie* e si rifiuta 
ostinatamente di decidere l'an-
nuncio dei singoli punteggio 
dopo ogni round, l'unico mo-
do per ottenere una magglore 
obiettivita nei verdetti. Per
che? 

Ma torniamo al -cartello-
ne». Nel sottoclou Fortunato 
Manca tentera l'avventura 
europea contro Francois Pa-
villa. Sulla carta I'italiano ha 
ben poche speranze di affer-
marsi, ma Fortunato e un pu
gile aggressivo, generoso che 
sa alternare grandi presfazio-
ni ad altre incolori e se sta
sera trovera la serata buona 

potrebbe anche rovesciare un 
pronostico che lo vuole bat-
tuto davanti al piu tccnico 
competitore. In ogni caso sul 
piano spettacolare il combat-
timento non dovrebbe delude-
re perche tanto Pavilla che 
Manca, e Fortunato assal piu • 
del rivale, sanno di giocare 
una carta importantissima, la 
piii importante. anzi. della lo
ro carriera. Una vittoria tu 
Pavilla, aprirebbe a Manca 
la strada per altri incontrl 
di valore internazionale e 
quindi la possibility per lui 
che e ormai avviato verso la 
fine della carriera di assieu-
rasi buone « borse ». Una scon-
fltta, invece. significherebbe 
per il focoso pupillo di Bran-
chini dover dare I'addio a tut
te le sue speranze. 

Negli altri incontri Piero 
Tomasoni affrontera Jos6 
Menno, un argentino di cui 
si e parlato assai bene nel 
passato ma che non ha man-
tenuto appleno le promesse. 
Menno, comunque, e un pugi
le coraggioso, aggressivo co- , 
me tutti gli argentini, e To
masoni fara bene a stare 
attento se non vorra incorrere 
in una spiacevole sorpresa. 
. Negli altri incontri Parmeg-
giani incontrera PatroneUl (e ' 
dovrebbe batterlo); Romano 
ruso; Murzilli si battera eon 
Cavazza e Chessa affrontera 
Cinetti. 

Enrico Venturi 

Per Roma-Fiorentina 

Lorenzo studia 
«nuovi» schemi 
La Lazio a Milano senza Fascetti 
Lorenzo, in vista del del dif- sin, Ardizzon, Carpanesi. Losi, 

ficile incontro di domenica con
tro la Fiorentina ha voluto nel 
la giornata di ieri provare sul 
campo delle Tre Fontane tutti 
i giocatori disponibilL £* sce
so in campo anche Nicole che 
sembrava ristabilito definitiva-
mente ma dopo una ventina di 
minuti di gioco Lorenzo lo ha 
inviato negli spogliatoi. Chi ve-
stira la maglia n. 9 all'Olimpico? 

A questo proposito sembra che 
Lorenzo stia studiando una tat-
tica tutta particolare. Infatti da 
alcune indiscrezioni avute dai 
tecnico argentino la maglia n. 9 
sara afTidata a De Sisti. «Pic-
chio- tuttavia avra ben altri 
compiti di quelli di centravanti, 
forse a turno copriranno que
sto ruolo Angelillo. Tamborini 
e Francesconi. Certo e che Lo
renzo dopo la sconfitta subita a 
Genova contro la Sampdorla sta 
rivedendo i schemi tattici del
la Roma. La formazione che 
giochera all'Olimpico non do
vrebbe discostarsi - molto dal
la seguenter Cudicini, Tomma-

Scorponi-Lucini 
; titolo in palio 

La Federazione Pugilistic* Ita
liana ha , omologato la, vittoria 
di Scarponi su Linzalone nello 
incontro di campionato dTuIla 
dei pesi gallo. Scarponi dovra 
incontrare, titolo in palio. La-
cini entro II 22 novembre. I re-
latlvl contratti di ingaggio do
vranno pervenlre in Federazione 
entro il 23 ottobre. 

Schnellinger, Leonardi Tambo
rini, De Sisti, Angelillo, Fran
cesconi 

Per quanto riguarda la crisi 
dirigenziale della Roma si e or
mai giunti ad una svolta de
cisive 

Ieri sera 1'A S. Roma ha di- • 
ramato il seguente comunicato:: 

-«II' commissario - straordinario 
deil'A.S. Roma, facendo sefui- | 
to alle precedenti comunicazio-) 
ni ed in considerazione ch« le • 
trattative con il gruppo facente-
capo all'on. Evangelisti per la' 
formazione di un nuovo con-
siglio direttivo. sono tuttora in 
atto. alio scopo di espletare 
ogni tentativo anche con altri 
eventuali gruppi. per rafforza-
re la societa c risolverne il 
problema direttivo. ha deciso di 
rinviare - 1'asaemblea dei aoci 
a!l'8 novembre 19&i».. 

La Lazio partira oggi in aereo 
alia volt a di Milano. Mannocci 
nella giornata di ieri ha fatto 
disputare una partitella al cam
po di Tor di Quintb tra ritolari 
e rincalzi. Ancbe Fascetti e 
sceso in campo ma le sue con
dizioni non hanno convinto 
Mannocd che alia fine dell'al-
lenamento ha annunciato la for
mazione della Lazio per la par
tita contro il Milan che e la 
seguente: Cel. Zanettl Dotti, 
Governato, Gasperi, Pagni. Ren-
na, Piaceri, Petris, Christcnsen, 
Vital!, n morale dei biancaz-
zurri e buono dopo il risultato 
positivo ottenuto contro ITnter 
e il trainer laziale spera infatti 
di ripetere a S. Siro la prayta-
zione di Roma. 
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\lt> II dibattito al Comitato 

?&'. 

(Dalla prima pagina) 

lerale arretratezza econo-
ica della regione, quadro 

:h« pu6 essere mutato sol-

Itanto grazie a forti inve-
stimenti produttlvi.' . 

Cinanni ha quindi pro-
posto la convocazione di 
una conferenza a Uvello 
europeo sui problemi della 
emigrazione. Contempora-
neamente* egli ha detto, oc-
corre sollecitare il governo 
perche venga convocata 
una conferenza nazionale 

I sul problema, proposta gia 
avanzata dal compagno 
Togliatti nel corso della 
passata campagna eletto-
rale. 

Galluzzi 
H compagno Galluzzi, se-

gretario regionale della To-
seana, dopo aver espresso 
il suo accordo sulla linea e 
a temi del rapporto di Lon-
go, temi che sono al centro 
del dibattito politico attua-
le e saranno al centro del
la campagna elettorale, ha 
sottolineato per6 il perico-
3o che il partito vada alle 
elezioni senza valutare ap-
pieno la complessita e le 
novita della situazione at-
tuale. La situazione attua-
3e e caratterizzata, ha detto 
dl compagno Galluzzi, da 
due elementi: dal fallimen-
to del centro-sinistra e dal-
I'interesse nuovo che si e 
manifestato per le posizio-
•ni del nostro Partito, at-
torno al memoriale di Yal
ta. E' vero, ha detto Gal-
Quzzi, che queste posizioni 
non rappresentano una 
svolta per noi, ma hanno 
segnato una svolta reale e 
profonda nell'atteggiamen-
4o delle altre forze verso di 
•noi. Si chiude cost di fatto 
un periodo politico. Divie-
ne coscienza di massa il fat
to che e necessario parla-
re, discutere con i corou-
iristi, tener conto delle loro 
proposte per avviare solu-
zioni nuove e possibili ai 
gravi problemi del paese. 

Tale coscienza di massa 
ha sollecitato e sollecita un 
processo di ripensamento 
critico anche a livello delle 
forze politiche impegnate 
nell'esperimento del cen
tro-sinistra, nel PSt nel cui 
dnterno si manifestano fer-
(menti nuovi (e non solo tra 
a lombardiani e la nuova si
nistra), nel PSDI in cui 
pure si avverte la spinta 
delle masse verso 1'unita di 
tutte le forze democrati
che, fino alia DC nella qua
le agiscono forze con cui 
e possibile un positivo di-
scorso di prospettiva. 

II compagno Galluzzi ha 
perd invitato il Comitato 
centrale a tener present! 
tutti i limiti, ideali, politi-
ci e di potere, presenti nel-
1'azione della sinistra catto-
lica, limiti che finiscono 
con il subordinarla ai grup-
pi dominanti nella DC. Nel 
corso della campagna elet
torale quindi l'attacco va 
portato, ha detto Galluzzi a 
tutta la DC, al suo integra-
Jismo, al suo anticomuni-
smo, ai legami che essa 
mantiene con le forze con-
servatrici, elementi que-
sti che' ne caratterizzano 
1'azione. Tutto ci6 e valido 
anche in una citta come 
quella di Firenze dove e 
gia awiato un serio discor-
so con la' sinistra dc; ma 
dove questo discorso pud 
andare avanti solo sulla b a 
se di una sconfitta elettora
le della DC stessa. Ben di-
verso, ha continuato il 
compagno Galluzzi deve es
sere il rapporto die noi 
stabiliamo, anche nel corso 
della campagna elettorale, 
con il PSI che deve essere 
visto a tutti i livelli come 
un alleato e non come un 
awersario. Cid non deve 
certo significare ne cessa-
zione ne attenuazione della 
polemica, che deve esser 
condotta tuttavia in modo 
da favorire il ripensamento 
critico dei socialist, e sul
la base di una valutazione 
unitaria delle prospettive 
post-elettorali. Sulla base 
di questa impostazione uni
taria e possibile sollecita
re il PSI a hste comuni e 
ad impegni per il manteni-
mento e l'allargamento di 
quelli che furono chiamati 
ceentri tradizionali di po
tere operaio >, a condizione 
di battere perd manifesta-
zioni settarie ed esclusivi-
stiche dovunque esse si 
manifestino. 

Una impostazione unita
ria di questo tipo esige 
quindi non solo la denuncia 
degli errori del pessato ma 
la capacita da parte nostra 
di prospettare soluzioni 
positive, immediate e di 
prospettiva, la capacita di 
elaborare un programme 
che parta dalle questioni 
concrete economiche e so-
ciali per giungere ad af-
frontare i problemi del rin-
novamento dello Stato. In 
questo quadro e indispen-
sabile dare maggiore forza 
alia nostra battaglia per 

. l'Ente Regione collegando-
la con tutti i problemi che 

,\ »olo a questo livello posso-
M trovare una giusta so-

Napolitano 
II compagno Napolitano 

afferma che dichiararsi 
d'accordo con la relazione 
di Longo signiflca dichia
rarsi d'accordo sulla esi-
stenza di condizioni e pos
sibility nuove per la ri-
presa di un discorso uni
tario tra le forze di sini
stra. Non si tratta di indul-
gere ad un facile ottimi-
smo. Occorre fare molta 
attenzione alle tendenze 
negative in atto (processi 
di concentrazione monopo-
listica, di logoramento del
le istituzioni democratiche, 
di difficolta del movimento 
rivendicativo, e cc ) , ma an
che avere chiari i fenome-
ni positivi che si registra-
no, in questo quadro, sul 
terreno piu propriamente 
politico: i sintomi, soprat-
tutto, d'una inversione 
della tendenza alia rottura 
della unita delle forze di 
sinistra che ha operato ne-
gli anni scorsi. 

E' su questi fenomeni che 
oggi dobbiamo mettere lo 
accento riferendoci, in pri-
mo luogo, alle forze di 
ispirazione socialista e ri-
conoscendo possibilita piu 
ampie di dialogo e conver-
genza con forze che ope-
rano nel PSIUP e nel PSI. 
Tuttavia, non dobbiamo 
ignorare quel che di nuovo 
si manifesta nella stessa 
socialdemocrazia, in Euro-
pa e in Italia, e tra le cor-
renti di terza forza din-
nanzi alia pressione di 
spinte autoritarie prove-
nienti da gruppi importan-
ti della borghesia monopo-
listica, di fronte alia bru-
tale ripresa dell'esclusivi-
smo politico e di potere 
della DC, e di fronte al-
l'eco della nostra iniziativa 
politica e ideale che, con 
la pubblicazione del pro-
memoria di Togliatti, ha 
dato un colpo profondo al-
l'impalcatura ideologica 
della socialdemocrazia. 

Si parla di un fronte lai-
co. Al riguardo, e difficile 
dire se si tratti di pure vel-
leita, di semplici scherma-
glie. Si tratta, comunque, 
di una ipotesi che ci inte-
ressa se signiflca, non ri-
nuncia al dialogo coi cat-
tolici, ma revisione del ti
po di rapporto fin qui sta-
bilito — anche dal PSI — 
col movimento cattolico; se 
signiflca revisione del rap
porto e abbandono d'ogni 
tentativo di rottura' con 
noi,' riconoscimento della 
indispensabilita del nostro 
apporto in una battaglia di 
rinnovamento; e se, infine, 
significa > elaborazione di 
una piattaforma program-
matica nuova in contatto 
aperto tanto con le forze 
cattoliche piu avanzate 
quanto con noi. 

Sono d'accordo che an
che da parte nostra si trat
ta di riesaminare gli indi-
rizzi di politica economica 
e della - programmazione 
alia luce dei processi di 
riorganizzazione e concen
trazione monopolistica in 
corso. Voglio dire, perd, 
che a mio giudizio non e 
giusto affermare, come tal-
volta si fa, che questi pro
cessi rischiano di compro-
mettere irrimediabilmente 
ogni prospettiva di pro
grammazione democratica. 
II progredire di questi pro
cessi 'rende piu urgente 
una controffensiva unitaria 
delle forze di sinistra per 
la programmazione demo
cratica e richiede una ulte-
riore esaltazione dei fatto-
ri di direzione pubblica. 
Al proposito ritengo che 
non possiamo ulteriormen-
te ritardare la sollecitazio-
ne di misure di scoraggia-
mento e di controllo degli 
investimenti - stranieri in 
Italia. 

La elaborazione della 
nuova piattaforma pro-
grammatica deve avere 
una profondita ed una 
estensione le piu grandi 
possibili. Sono quindi pro-
fondamente d'accordo con 
l'iniziativa delle conferen-
ze di fabbrica. Credo pero 
che tutta la impostazione 
del rapporto di Longo sot-
tolinei come oggi non si 
tratti solo di far leva su 
una lenta maturazione di 
nuove possibilita unitarie 
dal basso, ma di combinare 
il massimn di pressione e 
partecipazione dal basso 
con il piu attivo e aperto 
intervento nelle contraddi-
zioni e negli spostamenti 
che si stanno determinan-
do ai vertici della situazio
ne politica. 

Ma in che misura que
sta impostazione deve ri-
flettersi nella condotta 
della nostra campagna 
elettorale? Sarebbe una 
autentica jattura se la po
lemica travolgesse il di
scorso unitario. II che non 
signiflca che si debba atte-
nuare la convinzione della 
necessita della rottura del-
l'attuale compagine gover-
nativa e la critica al modo 
esitante e negativo in cui 
si e risolta la polemica del 
PSI, del PRI e del PSDI 
nei confronti del Congres-
so dc. Lo sviluppo di un 
terreno cotnune di intesa 
tra tutte le forze di sinistra 
passa —• d o deve essere 
sottolineato — attraverso 
l'assunzione coerente da 
parte innanzitutto del PSI 
della responsabilita di por-
re fine a un esperimen-

to di governo che lo stes-
so compagno « Lombardi 
ha definito improseguibi-
le nelle attuali condizio
ni. Ma esercitare una ar-
gomentata pressione cri
tica non.puo e non deve 
oscurare il senso - delle 
nuove possibilita unitarie 
che noi intendiamo dare al 
partito e alle masse, ne tra-
durre la nostra campagna 
elettorale in una drastica 
contrapposizione" col PSI. 
Cio rischierebbe di bloc-
care fermenti positivi e di 
dar forza nel PSI a quei 
gruppi di destra oltranzi-
sti, oggi costretti a segna-
re il passo e pronti a spe-
culare per rilanciare una 
politica di rottura coi co-
munisti, anche e in parti-
colare negli enti locali. 

Al contrario, occorre 
riuscire a porre come tema 
fondamentale quello di una 
ripresa di autonomia da 
parte dei partiti alleati del
la DC e innanzitutto del 
PSI: autonomia che diven-
ta per esso decisiva per 
non uscire annullato dallo 
incontro con la DC e che 
deve, in primo luogo, esor-
citarsi nel rifiuto della co-
siddetta richiesta di esten
sione del centro sinistra 
dal centro alia periferia. 
La esperienza che stiamo 
facendo a Napoli — con
clude l'oratore — ci dice 
che esiste una sensibilita 
nuova per questa esigenza 
di autonomia che diventa 
vitale per il PSI se non 
vuole davvero bruciarsi 
tutti i vascelli alle spalle. 

Scoccimarro 
La campagna elettorale 

si svolgera in una situazio
ne di particolare tensione 
e confusione politica, di in-
certezza e inquietudine, di 
preoccupazione e turba-
mento di tanta parte della 
popolazione italiana. Que
sta e la conseguenza del 
fatto che l'esperimento di 
centro-sinistra e fallito ed 
entrato in crisi, ma i suoi 
fautori non osano ricono-
scerlo e fame un bilancio 
critico ed autocritico per e-
laborare una nuova politi
ca di effettivo rinnovamen
to democratico. Questo com-
pito dobbiamo assolverlo 
noi e quindi dobbiamo por-
lo al centro del dibattito 
elettorale. 

In primo luogo si devono 
denunciare le responsabili
ta della DC, poiche la im-
previdenza e la carenza dei 
governi diretti dalla DC 
particolarmente negli ulti-
mi anni sono state causa di 
gravi conseguenze per la 
popolazione lavoratrice. E 
deve essere denuncia pure 
per la colpevole ed irre-
sponsabile condotta dei ce-
ti economici dirigenti che 
ha aggravato la situazione 
creatasi con ' l'inversione 
della congiuntura. Oggi si 
tende a riversare le con
seguenze delle attuali dif
ficolta economiche sulle 
masse lavoratrici, ma le 
classi padronali hanno co
scienza di non avere la for
za politica per realizzare in 
pieno nuovi obiettivi, per-
cio tendono a spezzare la 
resistenza della classe ope-
raia ed a colpire a fondo il 
movimento democratico po-
polare con una sua piu 
profonda divisione. Di qui 
la richiesta insistente della 

estensione dal centro alia 
periferia della cosiddetta 
« delimitazione della mag-
gioranza », che di fatto si
gniflca provocate nuove rot-
ture tra le forze popolari 
nelle amministrazioni comu-
nali, provinciali e regio-
nali. 

A questa tendenza noi 
dobbiamo contrapporre la 
esigenza fondamentale del-
l'unita: unita operaia del
le forze democratiche lai-
che e cattoliche. II proble
ma si pone nei confronti 
del PSI a proposito di un 
eventuale rovesciamento 
delle alleanze che determi-
ni nelle amministrazioni lo
cali uno spostamento dal
le sinistre al centro sini
stra, che significherebbe un 
passaggio di potere dalle 
classi lavoratrici ai ceti 
borghesi conservator!; un 
aggravarr.ento dei motivi di 
contrasto e rottura tra so-
cialisti e comunisti; una 
nuova possibilita di avan
zata della destra conserva-
trice. II che e in aperto con
trasto con l'obiettivo poli
tico che si pone il Partito 
socialista di combattere la 
avanzata della destra. Bi-
sogna percid richiedere al 
PSI di pronunciarsi su tale 
questione prima e non do
po il voto affinche gli elet-
tori sappiano per quali 
scelte politiche e quali al
leanze essi devono votare. 
Di fronte al rifiuto di tale 
richiesta gli elettori hanno 
essi la possibilita di risol-
vere la questione, riducen-
do i voti ai partiti di cen
tro-sinistra e aumentandoli 
al PCI e al PSIUP, costrin-
gendo cosi i partiti operai 
all'unita e alia collabora-
zione negli enti locali. 

L'unitA operaia e condi
zione per una piu vasta al-
leanza di forze democra

tiche. Quest'alleanza trova 
il suo terreno piu favorevo-
le nella lotta per la < pro
grammazione economica >. 
Questo problema si pone 
oggi al centro della lotta 
politica. Qui appare un dis-
senso di fondo fra due con-
cezioni: Tuna che pone a 
base della programmazio
ne la cosidetta < politica dei 
redditi >; l'altra che pone 
invece il «controllo demo
cratico dei monopoli >. Que
sto signiflca ridurre e limi-
tare il potere economico, 
politico e sociale dei gruppi 
monopolistici, subordinare 
la loro attivita agli interes-
si della collettivita, elimi-
nare gli ostacoli e gli im
pediment! ad uno sviluppo 
democratico della economia 
nazionale. Elemento essen-
ziale della programmazio
ne democratica e l'inter-
vento ed il controllo dei po-
teri pubblici sull'attivita 
dei grandi monopoli capi-
talistici. Su questo punto 
si 6 scatenata una rabbio-
sa polemica della stampa al 
servizio dei monopoli ed 
il governo Moro ha obbedi-
to assicurando che nella 
rielaborazione del « piano 
Giolitti > sara escluso ogni 
elemento di controllo pub-
blico. Cosi la programma
zione perde ogni caratte-
re democratico, antimono-
polistico. 

A questo problema biso-
gna dare grande rilievo 
nella campagna elettorale 
affinche il popolo italiano 
prenda coscienza che in 
prospettiva la programma
zione democratica pud ca-
ratterizzare tutta una fase 
di sviluppo democratico 
della societa italiana. La 
lotta per la democrazia og
gi si conduce contro i gran
di monopoli capitalistici, 
divenuti focolai permanen-
ti di avventure autoritarie, 
antidemocratiche. I grandi 
monopoli si superano non 
ritornando indietro a fasi 
storiche arretrate di svi
luppo • economico ma an-
dando avanti con profonde 
riforme democratiche ver
so nuove forme produttive. 
Nell'epoca del capitalismo 
monopolistico di Stato la 
lotta per la democrazia si 
intreccia e si identiflca con 
la lotta per il socialismo. 
La programmazione demo
cratica che noi oggi riven-
dichiamo non • e una pro
grammazione socialista, ma 
non e nemmeno la pro
grammazione dei monopoli 
capitalistici. Essa . segna 
una fase di sviluppo demo
cratico, che nello stesso 
tempo e necessariamente 
sviluppo verso il socia
lismo. 

Per condurre con succes-
so questa lotta contro le 
forze della conservazione 
politica e sociale e neces
sario mantenere ferma la 
autonomia e 1'unita della 
classe sociale, che e con
dizione essenziale per rea
lizzare il piu largo schie-
ramento unitario di forze 
democratiche, capace di 
spezzare la resistenza del
le forze monopolistiche e 
di stroncare qualsiasi loro 
offensiva e tentativo auto-
ritario. La politica attuale 
del PSI contrasta con que
sta esigenza fondamentale 
perche provoca la rottura e 
non 1'unita della classe 
operaia e delle forze de
mocratiche. E contrasta pu
re con una giusta imposta
zione del problema dei 
rapporti con il movimento 
cattolico, che si risolve ve-
ramente solo suscitando 
sulla base dell'unita ope
raia un vasto movimento 
popolare animato da gran
de slancio e spirito unita
rio capace di collegarsi e 
di realizzare nell'azione la 
unita con le masse popolari 
cattoliche. Da cio l'esigen-
za di eliminare ogni discri-
minazione a sinistra anche 
nelle amministrazioni lo
cali. 

La discriminazione anti-
comunista oggi e in contra
sto con la realta. Nei nostri 
contatti con le masse noi 
avvertiamo che l'anticomu-
nismo e decisamente in de-
clino, e una vana illusio-
ne, ed un segno di debo-
lezza. credere di poter ro-
vesciare questa tendenza 
con la esasperazione anti-
comunista a cui ricorre la 
DC. La barriera dell'anti-
comunismo non regge piu 
ai colpi della esperien/a 
attraverso la quale una 
parte sempre piu numero-
sa del popolo italiano pren-
de coscienza che per aprire 
la via ad un effettivo rin
novamento democratico e 
necessario un nuovo schie-
ramcnto politico con un 
nuovo orientamento, un 
nuovo programma, una 
nuova politica. Nin si trat
ta della partecipazione al 
governo dei comunisti ne 
del loro inserimento nella 
maggioranza governativa, 
bensi di una nuova mag
gioranza senza discrimi-
nazioni a sinistra. Questo 
e il punto essenziale per 
uno sviluppo democratico 
della societa italiana. 

Una tale nuova maggio
ranza pud sorgere solo da 
una nuova situazione che 
noi dobbiamo far matura-
re attraverso un movimen
to di forze reali capace di 
creare una nuova unita di 
tutte le forze democrati
che. E' dal Paese che deve 

venire la spinta ad una 
nuova maggioranza, ed * i 
primi passi si possono fare 
proprio nei Consigli comu-
nali e provinciali. Con que
sto obiettivo e con questo 
spirito noi dobbiamo con
durre la campagna eletto
rale. 

Sanlorenzo 
Richiamandosi ' all'invito 

di Longo ad approfondire' 
l'analisi dei compiti e delle 
lotte che debbono essere af-
frontati per creare nel pae
se una nuova maggioranza 
democratica, il compagno 
Sanlorenzo sottolinea cne 
questo obiettivo si conqui-
sta dando una grande am-
piezza al movimento per la 
programmazione democra
tica, lavorando a superare 
gli attuali limiti sindacali e 
politici che di un tale mo
vimento costituiscono una 
remora. 

Per questo obiettivo, la 
situazione presenta ele
menti positivi di indubbia 
importanza. Positive e, per 
esempio, il permanere di 
una forte spinta unitaria 
nelle fabbriche e sui luo-
ghi di lavoro nonostante la 
pesantezza dell'attacco pa-
dronale e il tentativo di di-
videre le forze lavoratrici. 
Positivo e, inoltre, il fatto 
che la crisi della politica di 
centro sinistra e oggi av-
vertita anche da quelle for
ze cattoliche che nel cen
tro sinistra hanno sincera-
mente creduto. Questo se-
condo, positivo elemento lo 
si registra in questi giorni 
nei dibattiti cui la DC sta 
dando vita per il rilancio 
della sua politica dopo il 
Congresso dell'EUR. 

Dobbiamo saperci colle-
gare a questa spinta che 
viene dalle forze popolari 
che criticano la formula 
del centro sinistra, respin-
gono la politica dei tempi 
brevi e dei tempi lunghi, 
non credono alia necessita 
di accogliere oggi la contro-
riforma del pensionamento, 
il rinvio delle regioni ecc. 
come condizione per avere 
domani la programmazio
ne. Certo vi e ancora incer-
tezza, delusione, ma assie-
me a questo vi e anche la 
richiesta di cambiare pagi
na alia politica attuale, di 
incominciare un discorso 
nuovo, di dar vita ad una 
iniziativa unitaria che porti 
avanti la situazione econo
mica verso sbocchi nuovi, 
democratic!. 

Nel dare una risposta po-
sitiva a questa esigenza 
sempre piu - diffusa - della 
programmazione democra
tica non possiamo puntare 
soltanto sul risultato delle 
prossime elezioni. Abbia-
mo bisogno di dar vita ad 
un secondo tempo della ri-
scossa operaia. Di fronte ai 
licenziamenti, alle riduzio-
ni d'orario, alle sospensioni 
e agli attacchi del padrona-
to non si puo rispondere 
solo col voto, ma occorre 
rispondere con la lotta uni
taria. In questo senso salu-
ta la iniziativa della Confe
renza delle fabbriche, del
le conferenze di produzio-
ne: tutti quei processi uni-
tari che diano una risposta 

' positiva di lotta ai dram-
matici problemi posti dal-
l'attacco monopolistico. 

Triva 
II compagno Rubes Tri

va, sindaco di Modena, ha 
messo in guardia contro il 
pericolo di ritenere auto-
matico un aumento di voti 
alle liste comuniste in 
risposta aU'aggravameiito 
della situazione economica. 
alio stato di disagio e di 
protesta che investe oggi 
ampi settori della pubblica 
opinione. In particolare 
egli ha sottolineato la dif
ficile situazione in cui ver-
sano in Emilia oltre che gli 
operai ed i contadini ampi 
settori anche del ceto me
dio che hanno allargato, 
nel corso di questi anni. la 
propria attivita produttiva 
e rischiano oggi di subire 
i piii pesanti contraccolpi 
della difficile situazione 
economica. In questa situa
zione — ha detto il com
pagno Triva — diventano 
oggettivamente piu acute 
le contraddizioni che natu-
ralmente esistono tra gli 
mteressi immediatj di que
sti imprenditori — anche 
perche compresi nell'area 
dei « contribuenti » del mo-
nopolio — e la classe ope
raia. contraddizioni che nel 
periodo di migliore con
giuntura hanno trovato 
una maggiore possibilita 
di composizione. senza per 
questo cost a re allora. come 
non devono costarlo ora, 
una rinuncia da parte de
gli operai alle proprie ri-
vendicazioni. Per evitare, 
ha proseguito Triva, che il 
ceto medio divenga base di 
una manovra di forze di 
destra, non basta avanzare 
delle giuste proposte rna 
occorre condurre una azio-
ne concreta su precisi 
obiettivi di interesse uni
tario che non deve cono-
scere indebolimento in pe
riodo di campagna eletto
rale. 

Una attenzione partico
lare il compagno Triva ha 
dedicato, • nella seconda 
parte del suo intervento, 
alia importanza che le ele
zioni assumono nel quadro 
dj una situazione politica 
caratleiizzata non solo dal-
l'attacco contro i salari e 
l'occupazione, ma anche 
dal blocco ie l la spesa e 
dalla manovra dall'alto per 
liquidarc l'rmtonomia e i 
poteri dell'ente locale e far 
passaie una linea di accen-
tramento autoritario.' E' 
compito nostro quindi, ha 
proseguito Triva, far enier-
gere nel corso della cam
pagna elettorale questo 
nesso tra lotta operaia per 
piii ampio potere contrat-
tuale e impegno dei comu
ni per un allargamento dei 
loro poteri die consenta un 
piu ampio intervento nella 
programmazione democra
tica. 

Occorre percio respin-
geie ogni tendenza a ren-
dere < anuninistrative » le 
elezioni, a < municipaliz-
zarle » e « provincializzar-
le»; occorre avere coscien
za che tutti i concreti pro
blemi delle comunita locali 
non possono che collocarsi 
aHMnterno di un discorso 
che si niuove su una linea 
di soluzione generale dei 
principali problemi del 
paese. In questa situazione 
i temi nostri di impegno e 
di lotta debbono corrispon-
dere alle piii immediate 
esigenze popolari, collocar
si nella direzione di una 
giusta alternative generale 
alia politica di centro sini
stra, proporre lotte concre
te contro gli strumenti e 1 
momenti della politica mo
nopolistica, costituire una 
piattaforma sulla quale 
possa esprimersi l'unitano 
impegno dei lavoratori e 
del ceto medio, legare 
strettamente la lotta delle 
masse popolari a quella 
per un potere e un ruolo 
nuovo dell'ente locale. 

AH'intern0 di ognuna di 
queste scelte la nostra li
nea dovra essere caratte
rizzata dalla rivendicazio-
ne di un intervento e di un 
controllo democratico sul 
credito e sulla manovra 
locale del risparmio, dal 
sostegno e dall'appoggio ad 
ogni movimento associati
ve o cooperativo, dalla lot
ta contro ogni forma di 
rendita e di intermediazio-
ne speculative. 

Pavolini 
La campagna elettorale 

— come giustamente • e 
stato detto nella relazione 
— deve accelerare la solu
zione della grave crisi che 
in questo momento attra-
versa il paese. Questa cri
si, che non e senza perico-
li sia di natura sociale sia 
di natura politica, ha radi-
ci che non sono soltanto 
«congiunturali >, ma piu 
profonde. I gruppi domi
nanti del capitalismo ita
liano si trovano a dover af-
frontare una situazione di 
concorrenza e di mercati 
internazionali per essi dif
ficile, che impone loro ur-
genti misirre di moderniz-
zazione tecnologica; e al 
tempo stesso sono incapa-
ci di bloccare come vor-
rebbero la giusta e inevi-
tabile spinta delle masse 
lavoratrici verso migliori 
condizioni di vita, di sala-
rio, di lavoro. Dinanzi al 
manifestarsi di queste con
traddizioni di fondo del si-
stema. i grjppi dominanti 
tendono — sull'esempio di 
altre esperienze europee 
— ad affermare un indiriz-
zo corporativo-autoritario, 
nelle forme attuali della 
tecnocrazia cosiddetta neo-
capitalistica. Ma per far 
questo hanno naturalmen-
te bisogno della mediazio-
ne politica dei governi, dei 
partiti: e qui insorge un'al-
tra contraddizione essen
ziale, in quanto la vita po
litica italiana ha una sua 
logica particolare, neUa 
quale un ruolo determinan-
te e svolto dal PCI e dai 
sindacati di classe, e una 
loro particolare logica in
terna hanno anche i parti
ti della coalizione governa
tiva. 

A questo proposito, non 
e del tutto esatta I'afferma-
zione che il Congresso di 
Roma della DC abbia c li-
quidato » o < affossato > la 
linea politica decisa dal 
precedente Congresso di 
Napoli. Sembra piu esatto 
dire che il Congresso del
l'EUR si e trovato dinanzi 
alia crisi della linea e del
la strategia del centro-sini
stra cosi com'erano state 
fissate a Napoli. La destra 
moderata dorotea deve co-
statare oggi il falhmento 
del suo obiettivo fonda
mentale che era 1'isolamen-
to dei comunisti e il bloc
co della pressione sindaca-
le; insiste tuttavia sulla 
formula di centro-sinistra 
in quanto non pud permet-
tersi altra alternativa; ma 
lo fa in modo oramai sco-
pertamente strumentale, 
tanto da provocare l'aspra 
reazione crit'ea della sini
stra democristiana. E* vero 
che le sinistre d.c. non rie-
scono ancora a darsi uno 

sbocco politico concreto e 
continuano a nutrire illu-
sioni su una presunta auto
nomia di Moro e del suo 
governo; ma il peso della 
loro presenza e della loro 
azione non pud essere sot-
tovalutato. 

In una situazione di 
questo genere, molto posi
tiva e la ripresa del discor
so suU'unita tra le forze so-
cialiste e operaie, cosi come 
e stata ampiamente inipo-
stata nella relazione. La 
azione per giungere al su-
peramento della frantuma-
zione esistente nello schie-
ramento socialista, nella 
prospettiva della riunifica-
zione del movimento ope
raio, non deve consistere 
in « sortite > estemporanee, 
che disorienterebbero le 
masse, bensi in un concre
to processo politico Tale 
processo, reso ora piu at
tuale proprio dalla costa-
tata sconfitta della linea 
voluta dalla destra socia
lista, e dal rifiuto del 
PSIUP e di un'ala impor-
tante del PSI alio scivola-
mento socialdemocratico, 
potra essere positivamen-
te condotto avanti nel pae
se nel corso della neces-
saria battaglia per la pro
grammazione democratica 
e per la trasforma/.ione del
le strutture economiche e 
sociali. 

Fontani 
Il compagno Fontani ha 

affrontato la questione del-
Temigrazione italiana nel-
l'Europa occidentale sotto-
lineando il valido contri-
buto che gli emigrati han
no dato il 28 aprile alia 
avanzata del PCI. • 

Sarebbe un grave errore 
oggi ritenere che il carat-
tere amministrativo del 
voto e la data delle elezio
ni non permettano di con-
tare sull'apporto dei lavo
ratori emigrati alia campa
gna elettorale. 

Gli emigrati seguono gli 
sviluppi della lotta politica 
con tutti i mezzi e si ren-
dono conto del fallimento 
del centro sinistra; del re-
sto essi ne hanno una pro-
va nel fatto che le loro con
dizioni di vita e di lavoro 
non sono affatto cambiate 
negli ultimi anni; in realta 
e proseguita la tradizionale 
politica emigratoria delle 
classi dirigenti al cui centro 
e'e la considerazione che 
l'emigrazione e una valvola 
di sicurezza, un mezzo per 
ridurre la pressione delle 
masse popolari e una com-
ponente essenziale del pro
cesso di accumulazione ca-
pitalistica. Se qualcosa vi 
e di mutato nella situazio
ne degli emigranti si tratta 
di un mutamento in peg-
gio: altre masse — gia tra-
sferitesi dal sud al nord 
d'ltalia — sono state spin
te dalla crisi congiunturale 
a prendere la via della Ger-
mania, della Svizzera, del 
Belgio; il governo continua 
a impedire che i sindacati 
intervengano in difesa de
gli emigrati (e per esempio 
il caso del recente accordo 
italo-svizzero) e a sua volta 
non interviene a impedire 
le persecuzioni poliziesche, 
le discriminazioni, i licen
ziamenti e le espulsioni. 

La situazione dunque 
rende sempre piu attuale e 
urgente realizzare una in-
chiesta parlamentare sulla 
situazione degli emigrati in 
Europa occidentale da tem
po proposta dai parlamen-
tari comunisti. 

Per altro non bisogna tra-
scurare che la presenza di 
due milioni di lavoratori 
italiani in Europa occiden
tale pud diventare un ele
mento determinante per gli 
sviluppi deH'orientamento 
popolare in quei paesi. E' 
necessario partire da que
sta consapevolezza p e r 
prendere delle iniziative 
sul piano sindacale e sul 
piano politico. 

E* incontestable il gran
de valore politico delle ele
zioni amministrative: sen
za di esse la crisi restereb-
be delimitata ai vertici del
ta vita politica senza possi
bilita d'intervento per tut
ta l'opinione pubblica; e 
per altro destinata a saltare 
la manovra tendente a con-
gelare tutto in vista delle 
elezioni: al contrario la bat
taglia elettorale diventera 
rapidamente elemento di 
sollecitazione di tutta la 
dinamica politica, contesta-
zione alle radici di tutta la 
linea politica sulla quale c 
ancora arroccata la mag
gioranza di centro-sinistra 

Sorge in tutto il paese 
una domanda, sempre piu 
estesa p incalzante. di beni 
che sono qualitativamente. 
diversi da quelli che fino a 
qualche anno fa costituiva-
no il com pi esso delle riven-
dicazioni popolari: se si fa-
cesse il bilancio di questa 
spinta negli ultimi tempi 
si avrebbe la visione di un 
largo movimento rivendi
cativo — ricco di iniziati
ve — per una nuova con
dizione civile. Quale e sta
ta la risposta delle classi 
dirigenti a questa spinta, a 

questa domanda? Oggi pos
siamo a questo proposito 
trarre un chiaro bilancio 
del fallimento del centro 
sinistra e indicare al pae
se, forti della nostra oppo-
sizione propulsiva di questi 
anni, la via di un'altra pro
spettiva, di una alternativa. 

Perch6 e fallito il centro 
sinistra? II compagno Lon
go ha indicato quale d sta
to il suo vizio di fondo: 
giudicare che il capitali
smo italiano potesse risol-
vere le vecchie e nuove 
contraddizioni che 11 suo 
stesso sviluppo aveva ge-
nerato purche alia direzio
ne politica centrista se ne 
sostituisse un'altra disposta 
a collaborare con un par
tito operaio, il PSI. Questo 
giudizio e stato ormai -lar-
gamente contestato dalla 
realta: il sistema capitali-
stico vigejnte in Italia non 
d affatto in grado di affron-
tare e risolvere i proble
mi del paese. 

Su questo punto la cam
pagna elettorale dovra fa
re chiarezza e nella de
nuncia delle condizioni del-
l'economia italiana e nella 
polemica politica. A questo 
punto il compagno Alinovi 
ha sottolineato il travaglio 
ch e oggi scuote il gruppo 
dirigente socialista, trava
glio che porta poi a pren
dere posizioni notevolmen-
te oscillanti. Non pud non 
turbare il fatto che il Se-
gretario del PSI continui 
a dare una rappresentazio-
ne idilliaca dei monopoli e 
dei collegamenti che essi 
hanno stabilito anche al di 
la delle sfere nazionah 
senza tener conto della 
nuova carica di carattere 
autoritario che le forze 
monopolistiche esprimono 
oggi. 

La discussione su questo 
punto di fondo, sul siste
ma e suoi rapporti di clas
se oggi esistenti non puo 
essere saltata; essa deve 
essere anzi alia base del 
nostro dibattito unitario. 

Sulla base di un preciso 
giudizio politico noi affer-
miamo che le nostre forze 
sono indispensabili in uno 
schieramento politico di 
lotta, in Italia e in Europa, 
contro i monopoli e contro 
l'imperialismo. Ma siamo 
anche consapevoli che le 
nostre forze non sono suf-
ficienti e che e necessario 
un comune impegno unita
rio per respingere la linea 
monopolistica che prepare, 
e gia attua in parte, un 
attacco alia democrazia. 

Alinovi ha continuato 
sottolineando il malconten-
to e la collera popolare che 
oggi vanno crescendo in 
reazione alia politica mo
derata; a questo malcon-
tento noi indichiamo uno 
sbocco positivo nella con-
quista degli enti locali cioe 
di punti di potere essen-
ziali per mutare il corso 
delle cose. La situazione 
dei comuni e delle provin
ce e tale — per l'oppres-
siorie dei controlli burocra-
tici, il taglio della spesa 
pubblica, la mancanza di 
riforme essenziali per i po
teri locali — da offrire 
un quadro allarmante e ob-
bligare tutti i partiti a una 
chiara presa di posizione. 
Noi sottolineiamo che il 
terreno sul quale soprattut-
to il centro-sinistra e falli
to negli enti locali e quello 
della democrazia e delle 
autonomie mortificate dal
la pretesa di fame stru-
mento dell'azione ministe-
riale e dell'esecutivo. Non 
e da sottovalutare il fatto 
che l'ultimo congresso dc 
ha inferto un ulteriore col
po alia concezione del plu
ral ism o e aH'autonomismo 
cattolico ed ha manifesta
to la chiara tendenza do
rotea a teorizzare la garan-
zia del sistema capitalt-
stico. Anche per questo la 
responsabilita degli alleati 
della DC sara enorme se 
essj non rimettono in di
scussione oggi tutta la piat
taforma della loro collabo-
razione con la DC. 

Punto di fondo della di
scussione non pud che es
sere oggi il rapporto con 
noi, con tutto quello che 
noi rappresentiamo oggi 
nel paese. II senso della 
nostra operazione elettora
le sta proprio in questo: 
noi vogliamo tessere i fili 
dell'unita operaia, popola
re, antifascista innanzitut
to nei comuni. nelle pro
vince, nelle regioni. 

Noi chiediamo a questo 
proposito al PSI di rendere 
esplicita la sua scelta nel
le amministrazini locali nel 
senso non solo di conferma-
re le scelte unitarie gia in 
atto ma nel senso di fame 
punti di riferimento validi 
per tutta la battaglia de
mocratica. garanzie della 
forza e della autonomia del 
movimento operaio e delle 
sue component!. 

Ai compagni del PSIUP 
noi chiediamo di favorire 
ovunque la ripresa del pro
cesso unitario, processo che 
infine indubbiamente favo-
rira anche lo sforzo di au
tonomia e di azione poli
tica della sinistra cattolica. 
II compagno Alinovi ha 
concluso il suo intervento 
traendo un rapido bilancio 
della azione del Partito ne
gli enti locali e sottolinean
do che la nostra azione po
sitiva di questi anni of-
fre la possibilita di realiz

zare larghe e solide allean
ze. Soprattutto noi siamo , 
portatori di una concezione 
avanzata della autonomia 
dei poteri locali, che ri-
sponde pienamente alia 
esigenza di risolvere la cri
si dello Stato in senso de
mocratico, facendo - assur ' 
mere alle assemblee eletti-
ve, e prima di tutte all* 
Regioni, la funzione dl 
cardini della programma
zione democratica e ga-
ranti di tutto lo sviluppo 
del Paese. 

Novella 
II compagno Agostino 

Novella rileva che, dl 
fronte alia inequivocabil* 
risposta data dalla CGIL 
alia politica congiuntural* 
e alia politica dei redditi, 
si registrano due difTerenti 
posizioni: quella, polemi
ca, de l . padronato che si 
esprinie in termini rudi • 
che attribuisce ai sindaca
ti la responsabilita dell* 
attuali difficolta economi
che; quella. « morbida >, 
del governo che non syl-
luppa nessuna polemica 
contro la CGIL e i sinda
cati. Cid avviene per le 
contraddizioni esistenti n*l -
governo. per le posizioni 
dei socialisti e delle altr* 
forze. Tuttavia, se ci si 
chiede se una tale situazio
ne possa continuare, la ri
sposta che si deve dare * 
piuttosto negativa. Qual
che cosa di nuovo, infatti, 
si sta verificando, che au-
torizza una tale risposta. 

Novella si riferisce ad 
un articolo pubblicato su 
un giornale del Mezzogior-
no e riportato dal Messag-
gero e la cui ispirazion* 
viene attribuita all'onore-
vole Colombo. In questo 
articolo si afTerma che la 
insistenza dei sindacati 
neH'attuale politica riven-
dicativa rappresenta un 
abbandono delle conquiste 
realizzate dai lavoratori in 
materia di redditi e di oc-
cupazione, per fini politici 
che tendono alia moditica-
zione del sistema sociale: 
il che pone al paese pro
blemi di liberta. Il Messag-
gero deflnisce l'articolo co
me «un secondo documen-
to Colombo ». II senso ch« 
si ricava da esso e esplici-
to e non pud essere sotto-
valutato: da parte di certe 
forze della DC che sono 
state al centro delle vicen-
de congressuall e post-con-
gressuali, si avanzano mi-
nacce alle liberta sindacali. 

Questo fatto conferma la 
giustezza dei moniti con-
tenuti nella relazione di 
Longo circa l'esistenza di 
tentativi di far ricorso a 
metodi autoritari e indica 
che i contrast! di classe 
vanno verso un forte ina-
spnmento. Ne si pud dire 
quale sara la reazione del 
PSI. Cid che 6 chiaro e 
che a breve scadenza ci si 
trovera di fronte ad una 
situazione piu critica • 
tesa. 

Non e'e ragione, natu-
ralmente, di alimentar* 
questa danza pessimistica. 
La combattivita dei lavo
ratori — come gia e stato 
rilevato — e sostanzial-
mente intatta. Inoltre, vi 
sono oggi fattori nuovi ch* 
Longo ha rilevato e che in-
dicano come certe posizio
ni prospettate dalla de
stra d.c. trovino difficolta 
ad affermarsi e sviluppar-
si e come siano in atto, 
nella DC, processi di una 
ripresa, sia pure non sen
za limiti, di forze di s i
nistra. 

Si deve ancora rilevare 
che, mentre, inizialmente, 
di fronte alia politica dei 
redditi, noi ci trovavamo 
abbastanza soli, ora, ad 
essere isolata o quasi, « 
la destra della DC. La stes
sa CISL non si pud dire 
che appoggi la politica del 
governo come prima face-
va. Vi sono oggi, in essa, 
molte piu reticenze, mol -
te piu riserve di fronte a 
questa politica e, per con
tro, vi t una certa ripresa 
di contatti unitarL Tutto 
cid indica che certi orien-
tamenti, non derogabill 
per le forze della conser
vazione, determineranno 
contrast! gravi all'internn 
dello schieramento gover-
nativo, involuzioni da par
te della maggioranza dc e 
acutizzazione delia lotta 
politica, sociale e sindaca
le: con possibilita nuove 
di realizzare a sinistra 
raggruppamenti piii vast!. 
iniziative piu intense, ' e 
di porta re larghe masse, 
fino a ieri influenzate dal 
governo, verso obiettivi 
concreti di rinnovamento. 

In questa situazione si 
pongono a noi problemi e 
compiti nuovi nell'azione 
rivendicativa e di difesa 
dei livelli di occupazione. 
Giustamente Longo ha da
to spazio a cid e all'impe-
gno del partito al riguar
do. Occorre sottolineare, 
a proposito del controllo 
dei programmi produttivi 
delle grandi aziende in 
rapporto alia occupazione. 
che )a conquista di questo 
importante obiettivo pud 
restare inefficace se alia 
azione per conseguirlo non 
viene associato lo sviluppo 
della lotta rivendicativa 
per i premi di produzione. , 

i per le qualiflche, per i , , 

^ 
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tempi, per la riduzione del-
l'orario a parita di salario, 
per la regolamentazione 
degli organici. 

Agli interventi presso lc 
autorita locali per la rea-
lizzazione di questi con-
trolli, dobbiamo dunque 
dare 1 concreti' contenuti 
che ho detto; diversamen- , 
te, si potrebbe avere ' un ' 
p r o g r a m m a ' produtti-
vo soddisfacente e anche | 
un incremento di produ-
zione e nello stesso tempo ' 
una riduzione del livello 
di occupazione. 

Quanto al ' rapporto fra 
controllo produttivo delle 
grandi aziende e program-

imazione ' democratica an
che a livello locale — che 
la relazione di Longo ha 

(sottolineato hnlicondo la 
esigenza di ' un rilancio 

Idell'impegno del partilo 
nella programmazione — 
occorre rilevare l'impor-

Itanza di conquiste anche 
parziali ma tuttavia diret-

jte a intaccaie le strutture 
| e a limitare le possibility 
|di scelta dei grupDi mo-
[nopolistici. 

Una sottovalutazione di 
Jtale conquista rischiereb-
|be di limitare l'azione per, 
la programmazione delle 
lostre organizzazioni lo-

Icali a un piano propagan-
fdistico. E cio mentre il pa-
Idronato porterebbe avanti, 
linvece, con proprie con-
(quiste parziali, il disegno 

nonopolistico. Occorre es-
[sere consapevoli che la 

:onquista di obiettivi, an-
:he parziali, in direzione 
tntimonopolistica, rappre-
;enta un elemento di cri-
;i nello schieramento av-
[i'ersario e apre a noi la 
possibilita di influire su 
move forze popolari. 

Novella ha inflne chia-
rito alcuni punti relativa-
lente al problema della 

riforma del pensionamen-
lo, rilevando come il go
verno tenda a promuovere 

|nna c falsa riforma > del 
problema delle pensioni 

Jagli artigiani, ai commer-
|cjanti^ e ai contadini, che 
la CGIL ha posto e pone 

jcon grande forza, e che si 
Intenderebbe risolvere sen-

I7.3 ' alcun nuovo flnanzia-
Imento statale e con il ri-
jcorso ai fondi delle gestio-
mi per i lavoratori dipen-
jdenti. La CGIL e le orga-
Jii.vzazioni delle categorie 
[indicate devono sostenere 
i— con sempre maggiore 
forza — che i] pensiona-
mento degli artigiani. dei 

jcommercianti e dei conta-
Idini esige tin finanziamen-
|to statale che non tocchi 
1'attuale finanzi«amento de-
etinato ai lavoratori dipen-
Kenti. 

Fanti 
II compagno Fanti rileva 

|he la capacita delle forze 
Jolitiche di corrispondere 
file esigenze dj una tra-
formazione democratica 
|el nostro paese si misura 

»gi nella indicazione dei 
>mpiti • e degli obiettivi 
jgli enti locali. Cio per-
16 nel momento attuale 

e non solo per le imme-
late vicende politiche ed 
toenomiche — e proprio 
|torno agli enti locali che 

decide sia una linea di 
>vemo degli stessi. sia 
la volonta di lotta demo-

|atfca per una nuova li-
}a generale di direzione 
>litica del paese. Occor-

qnindi identificare la 
Impagna elettoralc in un 
pnde dibattito per pro-

?ttare uno sbocco positi-
alla situazione. per in-

rare con concretezza gli 
•bicttivi delle nuove 
iggioranze. Occorre ren-

|rsi conto che se gli enti 
rali debbono svolgere un 
ro ruolo in una loro sfera 
lutonomia, debbono tutta-

operarc in concreto an-
come organi di decen-

^mento regionale e stata-
Si profila cosi una di-

tnsione pluralistica del 
^ere statuale. a diversi 
*lli di competenza. ma 

|cui il processo di conte-
ione e dj collaborazio-

Jtrova nei Comuni e nel-
[Province i momenti e i 
itrj di iniziativa e di 
>pulsione per la forma-
ie delle scelte a livello 

cionale e a livello regio-
ie. 

[Cella provincia di Bolo-
si vanno delineando 

gli strati delta opinione 
>bllca. nelle classi lavo-
rici. tra gli imprendito-

|d i t ipo f a m i l i a r * , a r t i -
ial e

 e medio, in citta e 
rampagna. tra gli uomi-

|di culture e i tecnici, 
tntamenti che manife-
\o una comprensione 

larga dell'esigenza di 
rinnovamento politico. 
mmico e sociale, che 

e soddisfatto dagli 
Sntamenti e indirizzi de-
attuali dirigenti politi-

[ed economici della no-
societa. 

lueste po?izioni si van-
delineando anche in 

tor i del la Democraz ia 
Istiana. e vanno assu-
mdo una nuova oortata 
^'interno del partito ?o-
ildemocratico e del par-
ô repubblicano, mentre 
esigenze di una nuova 

sttica e di una nuova 
slazione delle forze 

socialiste, particolarmente 
sotto la spinta autonoma 
degli organismi della clas-
se operaia e del mondo 
contadino, richiamano e 
premono il partito sociali-
sta a una riconsiderazione 
delle necessita permanenti 
che si propongono il rin
novamento democratico e 
socialista della societa na-
zionale. . 

Amendola 
La convocazione delle 

elezioni rappresenta una 
nostra vittoria, perche at-
traverso le elezioni abbia-
mo voluto chiamare le 
masse popolari a interve-
nire nella situazione poli-
tica, a premere dal basso 
per una soluzione demo
cratica ed unitaria della 
crisi. Ora, dobbiamo vin-
cere la battaglia elettora-
le Vincerla significa avere 
piu voti, conquistare piu 
ampi consensi al nostro 
programma, alle soluzioni 
che proponiamo. E questi 
voti, questi consensi dob
biamo cercarli tra tutte le 
for/e scontente e disorien
tate dell'attuale corso po
litico, tenendo presente an
che il pericolo che i grup-
pi di destra traggano van-
taggio dal fallimento del 
centro sinistra. II nostro 
discorso verso questo elet-
torato (basti ricordare i 
200 mila voti liberali a Mi-
lano e i voti missini a Ro
ma) e ancora insufficien-
te. L'obiettivo di ottenere 
piu voti non pud pero es-
sere conseguito a prezzo di 
un indebolimento della pro-
spettiva unitaria post elet-
torale. Noi facciamo le ele
zioni per - conseguire ri-
sultati c h e consentano 
la costituzione di nuove 
maggioranze democratiche. 
Guai se le elezioni stesse 
invece di rappresentare il 
traguardo piu vicino in 
questo processo di forma-
zione di un nuovo blocco 
unitario, ' rappresentassero 
un motivo di ritardo nella 
maturazione di questo pro
cesso, 1'occasione di nuove 
lacerazioni. 

Una volta dicevamo che 
bisognava essere unitari 
per due: oggi possiamo ag-
giungere che bisogna es
sere unitari per tre, per 
quattro, Se vogliamo, come 
vogliamo, superare la fran-
tumazione del mnvimento 
socialista e popolare. -

La situazione del paese, 
l'aggravarsi delle condizio-
ni di vita dei lavoratori per 
la diminuzione delle entra-
te e l'aumento del costo 
della vita, richiedono, inol-
tre. una risposta unitaria 
di lotta che non pud esse
re rinviata a dopo le ele
zioni. T grandi gruppi mo
nopolistic! non aspettano: 
essi portano avanti la lo
ro linea alia quale occor
re contrapporre. nelle fab-
briche e nel paese. una 
iniziativa unitaria. Le dif-
ficolta congiunturali per-
sistono, ma in termini di
versi da quelli di alcuni 
mesi fa. La caratteristica 
della situazione oggi. con-
siste in un intreccio di fat-
tori inflazionistici e fat-
tori recessivi, in una linea 
che esprime la tendenza 
dei ceti dominanti ad apri-
re una nuova fase del ciclo 
attraverso un processo di 
concentrazione e centraliz-
zazione. collegato con la 
politica di inteerazione mo-
nopolistica a livello euro-
peo. Non e sbagliato certa-
mente indicare come carat
teristica di fondo di questa 
linea. il raggiungimento di 
un aumento dei livelli del
la produttivita aziendale 
ottenuto attraverso un cer-
to rinnovamento tecnolo-
gico e eon la riduzione 
della mano d'opera occu-
pata. Un processo di que
sto tipo. di concentrazione 
e centralizzazione. anche 
nelle sue manifestazioni in
cipient!. modifica neces^a-
riamente il tradizionale 
rapporto tra grande indu-
stria e piccole imprese. e 
comporta inevitabilmente 
fenomeni di crisi e reces-
sioni in alcuni settori. Cio 
che occorre tener presente. 
anche in una situazione in 
cui tutto cio non si ma-
nifesta ancora con grande 
chiarezza e su amplissima 
scala. e che l'inizio di una 
nuova fase del ciclo su que-
ste basi significherebbe ria-
prire a nuovo livello le 
contraddizioni (Mezzogior-
no. agricoltura). gia de
terminates! in Italia nella 
fase espansiva che ha oc-
cupato. grosso modo. il de-
cennio depli anni cinquan-
ta Molti element! sono mu-
tati. pero; ed e certo oggi 
che non potra avere luoeo 
una ripetizione del cosid-
detto « miracolo >. 

Per le forze democrati
che. il problema che si po
ne e quello dei mezzi e de-
eli strumenti con cui con-
testaro Quest a linea Que
sta linea. bisogna averlo 
chiaro. ti(»n puo essere con-
testata chp nartendo dal 
vivo <̂ el?A lotte di fabbri-
ca. difendendo e rafforzan-
do la caoacita contrattual«» 
della classe operaia. per 
**ontrattare su tutti gli ele-
menti del rapporto di la-
voro (temoi. organici. qua-
lifiche). Questa lotta ha 
a m p i e possibility nelle 
aziende fn cui attraverso 

i'Unita ntlh campagnQ 

per fe « amministrathe » 

Cinque inserli elettorali 
> 

Cinque grandi diffusion! 
Domenica 25 ottobre'e domenica 15 no-
vembre raggiungere il milione di copie. 

Nel corso della campagna per le a m m l -
nistratlve 1'Unita pubbiichera cinque inser-
ti domenicali. Essl usciranno rlspettiva-
mente domenica 18 ottobre, domenica 25 
ottobre, domenica 1. novembre, domenica 
8 novembre e domenica 15 novembre. Alia 
loro pubblicazione 3ono legate altrettante 
diffusion! straordinarle, diffusion! che 
avranno II loro momento culminante nelle 
glornate del 25 ottobre e del 15 novembre 
per le quail vlene fissato I'ambizioso, non 
facile ma raggiungibile obiettivo di 
1.000.000 di copie. 

Sabato 31 ottobre numero straordinario di 
LA NUOVA GENERAZIONE 

Inoltre, sabato 31 ottobre I'inserto dei gio-
van! LA N U O V A G E N E R A Z I O N E uscira in 
edizione speclale, a p!Q pagine e la Federa-
zione giovanile si e proposta di raggiungere 
in tale giornata la diffusione domcnicate. Im-
Amicl dell 'Unita, i compagni tutti a ripetere 
pegniamo le Federazioni, le Sezloni, i gruppi 
di slancio I pr imat i diffusionali della campa
gna per il 28 Apri le! Ogni compagno, dal 18 
ottobre al 15 novembre affianchi i dlffusori 
per portare la domenica I 'Unita al maggior 
numero di cittadini! I glovani preparino sin 
da ora la diffusione di LA NUOVA G E N E -
R A Z I O N E ! 

Piu lettori dell'Unita 
piii voti al P.C.J. 

una riorganizzazione tec-
nologica si vanno creando 
le basi per nuovi profitU 
differen/.iali. Essenziale e 
riuscire a saldare le lotte 
rivendicative e la lotta ge
nerale per una program
mazione democratica, at
traverso initiative unitarie 
che contestino il processo 
di riorganizzazione d e i 
gruppi monopolistici." 

Entriamo insomma u in 
una fase nuova della vita 
economica su piano nazio-
nale ed internazionale, fa- • 
se nuova che ci impegna 
non ad una ennesima di-
scussione su cio che & av-
venuto nel passato. ma ad 
una elaborazione l di i un 
nuovo programma, che ab-
bia contenuti nuovi, che 
possono nascere solo da un 
tempestivo sforzo conosci-
tivo. da • un approfondi-
mento dei caratteri di que
sta fase economica. Si trat-
ta di un processo che dob
biamo condurre avanti noi, 
ma non solo noi, che va 
condotto insieme alle altre 
forze democratiche. in un 
incontro e scontro di idee 
che sbocchi perd a propo-
ste unitarie. che potranno 
essere realizzate da un nuo
vo schieramento unitario a 
tutti i livelli. -

In questo quadro assu-
mono tutta la loro grande 
importanza le iniziative 
unitarie di fabbrica. che 
dovranno svolgersi anche 
durante la campagna elet-
torale. E non e s e n z a r i -
lievo che proprio alia vigi-
lia. nel corso della camna-
gna elettorale noi lancia-
mo anche la terza confe-
renza nazionale degli ope-
rai comunisti. intitolandola 
alia programmazione. qua
si a riprova del fatto che 
la • campagna elettorale 
stessa e per noi un momen
to. e un momento essen
ziale. di una DI'U ampia bat
taglia unitaria per il rin
novamento del pae<;e 

G. C. Pcjeffa 
II governo non ha potu-

to rinviare, nonostante le 
esitazioni iniziali, le elezio
ni perche anche in seno alia 
maggioranza ci si e resi 
conto che il paese avrebbe 
sentito il rinvio come un 
sopniso: prova questa di 
una coscienza democratica 
nel paese ed anche manife-
stazione di incertezze e di 
contraddizioni nel campo 
govemativo. Da parte no
stra le abbiamo volute per
che siamo convinti che le 
elezioni non rappresentano 
una parentesi. una sosta nel 
nostro lavoro. ma sono un 
momento e un momento as-
sai importante nella nostra 
battaglia. Tanto piu impor
tant le elezioni sono oggi, 
in una fase di deteriora-
mento della vita politica. 
di intrighi di vertice, di 
rinvii, e la partecipazione 
diretta dei cittadini al di
battito e alia scelta fayori-
sce una soluzione democra
tica. 

Aver chiesto e ottenuto 
le elezioni non vuol dire 
percid accantonare gli al-
tri problem i a pert i nel pae
se. ma. al contrario, con-
netterne la soluzione " ad 
una maggiore partecipazio
ne dei cittadini. La batta
glia elettorale non dovra 
essere quindi una battaglia 
soltanto su problemi d'ort 
dine amministratlvo imme-

diati ma anche sui proble
mi pohtici e piii generali. 
Questa battaglia, e stato 
detto da piii parti, dovra 
essere condotta in modo 
unitario. Non si tratta pe
ro di una questione soltanto 
di metodo, di tono. Si tratta 
prima di tutto di una que
stione di contenuti. In mo
do nuovo, e unitario, dob
biamo porre ad esempio il 
problema della denuncia 
del fallimento del centro 
sinistra. Nel corso della 
campagna del 28 aprile po-
tevamo essere accusati, dai 
socialisti, di fare un « pro
cesso alle intenzioni*; il 
PSI poteva sembrare of-
frire una prospettiva con
crete di soluzione ai pro
blemi del paese dopo anni 
di defatigante opposizione. 
Oggi speranze e illusioni 
attorno al centro sinistra 
sono cadute, il fallimento 
della - formula e la involu-
zione dei programmi sono 
riconosciuti da esponenti 
importanti che fanno parte 
della maggioranza, da uo-
mini del PSI e della DC: e 
quello che dobbiamo ricor
dare e - documentare agli 
elettori, per contrastare 
ogni accusa che ci viene 
mossa di gretto spirito di 
partito. 
- II momento tuttavia e 

difficile. A seconda di co
me si muoveranno le 
forze democratiche e di 
come riusciremo noi a rea-
lizzare una politica giusta, 
ci potra essere uno sbocco 
positivo di questa - crisi, 
una reale svolta a sinistra; 
in caso contrario il paese 
puo andare incontro ad un 
pericolo - di arretramento, 
forse anche rapido. deter-
minato dalla demoralizza-
zione. dallo scoraggiamen-
to. dall'abbandono della lot
ta politica. Non siamo, og
gi, • certamente a questo. 
Ma bisogna tener conto di 
questo pericolo reale ricor-
dando che in Francia la so
luzione reazionaria e pas-
sata proprio sulla indiffe-
renza deeli elettori. • * 

• Tema centrale della no
stra campagna elettorale 
deve essere dunque quello 
di dare fiducia ai cittadini. 
ai lavoratori. in una solu
zione positiva della crisi 
che attraversiamo. Non pos-
siamo quindi che rivolger-
ci in modo unitario a tutti 
coloro che prima hanno 
ereduto possibile un pro-
gresso senza di noi o addi-
rittura contro di noi e che 
oggi constatano il fallimen
to di queste prospettive. 
con amare77a. delusione. 
scoraggiamento. Xella pro
paganda elettorale non dob
biamo o n d e g g i a r e tra 
asprezze polemiche e incer-
te77e o concessioni: un er-
rore da una ;>arte non ri-
para Taltro. Dobbiamo non 
recriminare, ma dimostra-
re. ragionare. andare avan
ti insieme. E in questa bat
taglia bisogna far pesare 
con tutta la loro attualita e 
concretezza quei grandi te-
mi che potevano apparire 
fmo a ieri solo oggetto di 
scontro ideologico e prova 
di impossibility persino di 
comunicare: dal colloquio 
con i cattolici alia prospet
tiva di unita con i socialisti. 
alia questione delle garan-
zie democratiche e dello 
assetto delia societa socia
lista di domani. Al di la 
insomma del problema del
le giunte e delle nuove 
maggioraozk dofcbiai&o far 

maturare, nella" coscienza 
del paese, nel corso di que
sta campagna elettorale, la 
prospettiva positiva e uni
taria di un,profondo rinno
vamento della nostra socie
ta. Sono'temi questi, che 
senza mettere in ombra le 
questioni piii immediate, 
vengono gia accolti e dibat-
tuti dalla opinione pub-
blica. ' •>' ' •" *"* '"• i 

Con forza dobbiamo col-
legare il problema della 
crisi "di governo a quello 
delle elezioni. Noi chiedia-
mo che il governo se ne 
vada perche il permanere 
di questo governo rappre
senta un deterioramento co-
stante della situazione poli
tica e sociale del paese. 
Chiediamo la crisi perche 
siamo contro il tanto peg-
gio. Questo governo ci por
ta appunto verso il tanto 
peggio. E* stato Lombardi 
a dire che se la soluzione 
della crisi e difficile oggi, 
sara ancora piii difficile fra 
tre mesi, piii difficile non 
solo certo per il partito so
cialista. ma per tutto il pae
se. E quando diciamo che 
la crisi e necessaria, non 
e perche non ci preoccupia-
mo del domani: e perche 
riteniamo che una alterna
tive e possibile. 

Gli elettori dovranno in-
tervenire proprio per chie-
dere quel chiarimento che 
al vertice dei partiti gover-
nativi viene rinviato fra 
esitazioni, timori e cedi-
menti. II chiarimento do
vra necessariamente passa-
re attraverso la fine della 
discriminazione nei con
front i dei comunisti, discri
minazione che non trova 
piii eco nella coscienza del
le masse popolari, che si e 
logorata attraverso le suc
cessive delusioni e i falli-
menti. da quelli centrist! 
— quando la discriminazio
ne si fondava sulla paura 
— quelli del centro sini
stra — auando si faceva 
credere che i problemi si 
potevano risolvere senza i 
comunisti. II tema fonda-
mentale della campagna 
elettorale e del dibattito 
politico diventa cosi quello 
della presenza. della fun-
zione dei comunisti. della 
necessita di fare i conti con 
i comunisti. 
"Un'ultima parte .dell'in-

tervento del compagno Pa-
jetta e stata dedicata a in-
dicazioni sulla organizzazio-
ne e sulla propaganda elet
torale. raccomandando un 
adeguamento degli stru
menti propogandistici alia 
impostazione generale: per 
questo e necessario — ha 
sostenuto Paietta — rifug-
gire dalle iniziative gene-
riche e • formali puntando 
sulle iniziative minute, sui 
contatti con griiDpi e cate
gorie. sulle conferenze dif-
ferenziate, articolandole in 
modo corrispondente all'ef-
fetto che vogliamo ottene
re e al pubblico al quale cl 
rivolgiamo. 

Garavini 
Esprime il suo accordo 

con la relazione del com
pagno Longo in particolare 
riferendosi all'esame della 
situazione economica. Sia
mo di fronte a un processo 
reale di diminuzione della 
occupazione. che ha gia de
terminate una contrazione 
del monte salari, soprattut-
to nei grandi centri indu
strial!. La struttura del 
mercato del lavoro si e mo-
dificata, riappaiono feno
meni di disoccupazione: su 
questo nuovo terreno si de
ve collocare la nostra ini
ziativa. 

Vi e indubbiamente in 
questa situazione la possi
bility che si delinei un 
attacco aperto contro la 
CGIL: alia FIAT, per esem
pio, gia vengono avanti al-
cune forme di discrimina
zione. 

Nella attuale crisi si in-
trecciano difficolta con
giunturali e il riassetto del
la struttura economica del 
Paese nell'interesse dei mo
nopoly Siamo in effetti di 
fronte a un attacco alia 
classe operaia. che in vest e 
l'insieme delle sue condi-
zioni. di lavoro. di livelli 
salariali. ecc. Sulla base 
delle attuali esperienze dob
biamo dare contenuti piii 
precisi alle nostre lotte. Si 
tratta di partire dall'azien-
da — dove l'intreccio fra 
1'attacco aH'occupazione e 
alle i condizioni del lavoro 
emerge chiaramente — sen
za pero chiudersi in essn. 
in una visione aziendali-
stica. In definitiva dobbia
mo partire dall'azienda per 
sviluppare una larga azio-
ne che ponga la narola 
d'ordine del controllo sui 
programmi produttivi e di 
investimento nel contesto 
di una azione generale ten-
dente a investire la situa
zione economica e proble
mi di fondo come le pen
sioni, la struttura dei prez-
zi. la scuola, i trasporti. 

In questo modo la nostra 
iniziativa avra un respiro 
generale e prospettera gli 
elementi di una program
mazione democratica in 
tutto il paese. 

II compagno Garavini ha 
continuato sottolineando 
gli sforzi particolari che a 
Torino e nel Piemonte ven

gono indirizzati nel settore 
automobilistico, un settore 
che e stato decisivo nel de-
terminare il tipo di espan-
sione economica degli an
ni passati e nel quale oggi 
si pongono — in relazione 
al meccanismo delPaccu-
mulazione e degli investi-
menti — problemi reali e 
urgenti collegati a tutta la 
tematica della situazione 
economica nazionale, in re
lazione alia crisi agraria, 
alia situazione dei traspor
ti e alia politica estera del 
governo. 

Nel settore automobili
stico si va inoltre delinean
do la possibilita di un rap
porto internazionale fra le 
forze sindacali europee: fat
to di grande valore e che 
si tracci una prospettiva 
concreta del collegamento 
fra lotte rivendicative e 
lotte generali. 

Su questa linea, il pro
cesso unitario avanza con 
notevoli difficolta che ci 
impegnano ad un collega
mento permanente con le 
masse dei lavoratori. 

Le conclusioni 
di Longo 

II compagno Longo ha 
iniziato il suo discorso' con-
clusivo sottolineando co
me il dibattito abbia e-
spresso un pieno accordo 
con la impostazione data 
al suo rapporto, sia per 
quanto riguarda l'analisi 
della situazione sia per 
quanto riguarda le pro
spettive e l'azione che il 
Partito deve svolgere. 

II fatto ch e il Partito af-
fronti la complessa situa
zione italiana con spirito e 
posizioni cosi unitarie — 
egli ha aggiunto — e un 
indice positivo, la prova 
che possiamo guardare al
le lotte che ci attendono 
con grande fiducia. 

Gli avversari del PCI non 
vogliono prendere atto di 
questa unita e continuano 
a parlare di una sua pre-" 
tesa crisi: ciascuno si con-
sola come puo. I pattiti del 
centro-sinistra infatti par-
lano della crisi comunista 
per nascondere (ma agli 
occhi di chi?) la triplice 
crisi che li travaglia: crisi 
interna, crisi dei rapporti 
fra alleati. crisi della poli
tica e della formula del 
centro-sinistra. E le mani
festazioni di questa triplice 
crisi sono sotto gli occhi di 
tutti e niente potra na-
sconderle. 

II « Popolo > — organo 
del partito d.c. — vede poi 
nelle' posizioni comuniste 
un tentativo di introdurre 
un cuneo nella unita della 
D C : in effetti e la situa
zione economica e sono i 
risultati della stessa politi
ca dc a introdurre questo 
cuneo. E* la incapacity del
la DC a risolvere le sue 
contraddizioni interne p ad 
aecogliere le spinte delle 
stesse masse cattoliche che 
costituiscono il cuneo che 
divide le sue varie correnti. 

Anche qui i fatti sono a 
conoscenza di tutti. e della 
stessa DC i cui contrasti 
interni si sono rivelati an
che nella necessita di co-
stituire una direzione mi-
noritaria. La relieione ser
ve sempre piii difficilmen-
te a mantenere l'unita dei 
csttolici nella DC di fronte 
alia esasperazione dei con
trasti sociali. anche perche 
la pretesa dei dirigenti de-
mocristiani che i cattolici 
facciano qusdrato intorno 
al loro partito per difen-
dere la religione dai comu
nisti dimostra il carattere 
strumentale della loro im
postazione: essi infatti in-
vocano la religione per di-
fendere in effetti interessi 
conservatory Ecco perche 
questi dirigenti non voglio
no prendere atto della no
stra posi7ione a proposito 
della religione 

La verita e che non noi 
minacciamo la liberta di 
religione. ma e la politica 
di conservazione sociale e 
di asservimento alio svi-
IUPDO monooolistico che 
mette in crisi gli stessi la
voratori cattolici. 
- Passando. a parlare dei 
raDoorti coi compagni so
cialisti. Luigi Longo ha sot-
tolineato che es«i non sono 
deteriorati a cau«a del fat
to che il PSI fa parte del 
governo: i comunisti infat
ti non criticano per que
sto i socialisti bensi per il 
fatto che es<=i accettano i 
limit' «» le •'ondiVioni Dost;-
gli daUa DC che accetta
no in oaH'^olare la delimi-
tazionp dolla maepioranza. 
che non =i aDpoc*""nno <tul 
movim^nto e «ul'e Totte 
dflie "in^se lavor«trici. 
rhe '•'fiiitano ogni forma 
di co"flbo'-a7ionp e di in-
teta cr\-r\ il nartito comn-
"ista 5»onr» nroDrio nuesti 
Um'1' *» o"n^to ronH»7ioni 
I*nri<»in*» dAt1*in '̂̂ »hi7ione e 
doP*ininot*»nza d<»l centro-
s'"!ctra 

Noi o^gi ch'^d'qmo ai 
comnapni «ocial'«!ti di r*»-
«oippe»"«» le conrf»7>nn; all* 
aunli h»nno accettoto di 
»ndar*» al POVPTTIO. di cri-
ticare 1A ecitn7io«> p Ta in-
vnlnzione della DC. di bat-
ter«;i per porre su altre na
si la loro arione eovema-
tlva. Ma per questo h ne

cessario che il PSI stabili-
sca nuovi rapporti col PCI 
dando ongine a una nuova 
dialettica fra le for/e di 
sinistra e fra queste e le 
forze cattoliche. Del resto, 
le critiche comuniste al 
PSI sono state fatte pro
prie — per l'evolversi del
la situa/ione — da espo
nenti del PSI stesso e cia
scuno ha visto che nella 
recente riunione della di
rezione socialista solo tre 
quinti dei suoi membri si 
sono pronunciati per la 

> continuazione della colla-
borazione governativa. E' 
quindi evidente che quan
do noi chiediamo ai com
pagni socialisti di respin-
gere le condizioni loro im-
poste dalla DC. noi chie
diamo coso che sono gia 
mature almeno in gran par
te del PSI. 

In questa situa/ione, e in 
particolare nel corso della 
campagna elettorale. la no
stra a/ione nei confronti 
del PSI sara indubbiamen
te di critica e. insieme. di 
iniziativa unitaria; e anche 
la critica sara fatta con lo 
obiettivo di far prendere 
coscienza alle masse, e in 
primo luogo ai compagni so
cialisti stessi. che essi han
no preso una via sbagliata 
e che e necessario instaura-
re un nuovo rapporto e una 
nuova dialettica fia tutte 
le forze di sinistra. 

La politica e sempre il 
risultato di un rapporto di 
forze ed e evidente che la 
forza del PCI — che rap
presenta una grande parte 
del movimento operaio — 
e un elemento determinan-
te, tale da modificare i rap
porti di forza e da creare 
col suo intervento nuove 
situazioni 

E' stata ventilata — ha 
continuato Longo — la co
stituzione di un blocco lai-
co; si e detto anche che fra 
i partiti socialista, socialde-
mocratico e repubblicano 
saiebbero stati presi impe-
gni di reciproca consulta-
zione. Come giudicare que
sto fatto? Importante e sa-
pere per quali fini questi 
partiti si vogliano consulta-
re. Si dice: per imporre al
ia DC il rispetto del cen
tro-sinistra. Ma di quale 
centro-sinistra? Di quello 
di Moro che l'ultimo con-
gresso dc — pur fra esita
zioni e contraddizioni — ha 
detto di voler appoggiare? 
Ma un accordo a questo sco-
po tenderebbe solo a man-
tenere in piedi gli equivoci 
giacche questo centro-sini
stra 6 responsabile della si
tuazione di incertezza e di 
confusione che pervade il 
Paese. 

II « blocco laico > tende
rebbe cosi a respingere o- , 
gni collegamento con la lot
ta delle masse, ogni muta-
mento degli obiettivi pro-
grammatici del centrosini-
stra, ogni mutamento dei 
suoi rapporti col PCI e col-
rinsieme .delle forze di si
nistra. Viceversa. gli accor-
di e le intese che noi pro-
moviamo sono accordi e in
tese con tutte le forze di 
sinistra. 

Avviandosi alia conclu-
sione. il compagno Longo ha 
affermato che oggi come 
sempre i comunisti non con-
tano sulla gravita della si
tuazione economica e sulla 
confusione politica atten-
dendosi che la situazione si 
evolva automaticamente in 
loro favore e in favore di 
tutto il movimento operaio. 
La storia sottolinea che si
tuazioni gravi e confuse 
possono anche essere al-
l'origine di involuzioni rea-
zionarie. I comunisti si bat-
tono per far evolvere la si
tuazione in modo favore-

Nuovo direttore 
alia «C.S. A.» 

t'ing. tOIOk terra 
Miliruitt Wilts. HUVM 

Ha avuto luogo ieri sera nei 
saloni dell'Ambasciata ceco-
slovacca un rtcevimento of-
ferto dal Direttore per l'ltalia 
delle Linee Aeree Cecoslovac-
che « C.S A. » ing. Milan Ben-
da e signora in occasione della 
loro partenza e per presents re 
il nuovo Rappresentante per 
I'ltaha ing. Josef Hiavka. 

Oltre che personalita del 
mondo diplomatico erano pre
sent! tra gli altri giornalisti, 
dirigenti delle compagnie ae
ree e di agenzie di viaggio. 
Con i nuovi orari invernali, 
con inizio da novembre, le 
Linee Aeree Cecoslovaccbe, 
conosciute in quattro Conii-
nenti con la sigla € C.S.A. », 
introdurranno nelle rotte euro-
pee il nuovo € Jet TU 124» 
che. capace di 56 posti, vola 
a una velocita di 800-900 km. 
orari. Milano ospitera per pri
ma i servizi del nuovo « Jet > 
con una rotta che tocchera an
che Berlino. Copenaghen. Stoc-
colma e Helsinki e per la pri
ma volta dalla fine della guer-
ra riallaccera la capitale ce-
coslovacca alia Germania Oc-
cidentale con due voli setti-
manali Praga-Francoforte. 
> Altra novita invemale della 
« C.S.A. » e il , collegamento 
settimanale tra Praga e Al-
geri che diventa cosi il sesto 
scalo delle Linee Aeree Ceco-
slovacche in Africa. 

vole al movimento operaio 
non solo denunciando la 
graviia del momento in cui 
viviymo, ma prospettando 
soluzioni positive della 
crisi. 

In particolare, noi potre-
mo fare nuovi passi in a-
vanti se sapremo lavorar 
bene, se sapremo offrire 
una prospettiva per supe
rare le attuali difficolta e 
dar cosi fiducia ai lavora
tori. Quindi iniziative, pro-
poste concrete, soluzioni po
sitive. 

L'avanzata del nostro par
tito e necessaria per dare 
un nuovo impulso a una po
litica di rinnovamento: an
che l'indebolimento eletto
rale della DC. che noi per-
seguiamo, e necessario per 
stimolare al suo interno le 
posizioni critiche di sinistra 
gia esistenti e per affer-
niaie nel seno della DC un 
nuovo orientamento, sulla 
base della condanna che le 
masse lavoiatrici anche cat
toliche daranno della sua 
involuzione conservatrice. 

Ai compagni socialisti noi 
chiediamo di dire subito — 
come del icsto e correttez-
za politica — come inten-
dono utilizzare i voti che 
daranno loro i lavoratori: 
se essi li unir:mno ai voti 
che le masse operaie daran
no agli altii partiti di sini
stra o se si riservano ma-
gari di opporli ad essi, di 
portarli a rafforzare le po
sizioni della DC. 

La situazione apre gran
di possibilita alia nostra a-
zione unitatia ma essa sara 
complessa. differen/iata, ri-
chiedcra tutta la nostra ini
ziativa, la nostra intelli-
geii7a prhl'ca e la nostra 
attivita 

Per quesio noi facciamo 
appello alle masse popola
ri, perche non solo ci diano 
il loro voto, ma ci diano 
tutto il contributo delle lo
ro energie; su questa base 
noi siamo sicuri che il voto 
del 22 novembre ' segnera 
un altro grande passo in 

avanti per la causa della 
democrazin, della liberta • 
della pace. 

Lunedl a Mosca 

Incontro 
fro storici 

Italian! 
e sovietici 

MOSCA, 8 ' 
I problemi della storia e del

la storiografin. e quindi della 
metodologia della storia, saran-
no al centro di un dibattito tra 
storici italiani e sovietici che 
si aprira il 12 ottobre nella 
Casa doU'Amieizia di Mosca La ^ 
delegazione degli storici italia
ni, che partecipera al dibatti
to, b giunta questa sera a Mo
sca- ne fanno parte Paolo Ala-
tn, segretario generale dell'As- * 
sociazione Italia-URSS (che, in 
accordo eon l'analoga associa-
zione sovietica. ha organizzato i 

I'incontro). e Villari, Berti, Ro-
sario Romeo, Procacci, Benti-
scioli. II prof. Venturl raggiun- , 
gera i suoi oolleghi nella gior- , 
nat-i di domani 

In particolare. gli italiani t 
presenieranno due rapporti: , 
•< Storiografin italiaua nella sto
ria d'ltalia del XVIII secolo-
(relatore Villari) e «Storio-
grafla italiana nella storia d'l
talia dal XIX secolo fino al-
l'inizlo del XX- (relatore Ro-, 
meo). 

Due saranno pure i rapporti -
sovietici: « Dieci anni di lavoro 
degli storici sovietici attorno 
alia storia russa dal XVIII se-
i-olo e fino al 1917« (relatrlce 
Nichktina) e « L'opera degli sto
rici sovietici nel campo della 
storia occidentnle >» (relatore 11 
prof Manfred). 

II prof. Manfred e uno dei 
massimi specialisti sovietici di -
storia occidentale ed in parti- -
colare di storia francese. II di
battito sara aperto lunedl pros-
simo dairAeondemico Kvostov, 
direttore dell'istituto di storia 
deH'URSS: ad esso prenderan-
no parte i piu autorevoli sto-
rici sovietici. 
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Le stufe. a kerosene ARGO non presentano re-
sidui di combustion*: bruciano completamente 
il kerosene (zero della scala di Bacharach) e ne 
sfruttano tutto il potere calorificol Le etufa a 
kerosene ARGO sono quindi di alto rendimento, 
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rassegna 
internazionale 

La tecnica 
del ricatto 
' Entro la fine del 1964, che e 

ormai mollo vicina, gli Stall 
Unit!. intenJono varare la fori 

, s i atomic* multilaterale della 
NATO. Essa potrebbe anche 
essere, dopo tutto, una forza 

. aemplicemente bilaterale, cioe 
tedegco-occidentale e america-
na. E' questa un'eventualita die 
avrebbe, agli occhi degli ante-
ricani, un duplice inerito, 
quello di s mettere inbilo in 
piedi 1'osBatura della nuova pe-
ricolosa macchina militare, e 
quello di tpaventare a morte 
coloro che temono una intesa 
diretta Bonn-Washington '• in 

', tenia di armi nuclear!. Costoro 
. verrebboro cosl epinti ad ade-

rire a loro volla aU'intesa, con 
la consueta giustiiicazione che, 
in queslo tnodo, essi togliereb-
hero ai tedeschi di Bonn al-
meno una parte del potere di 
decisione in materia tanto 
esplosiva e pericolosa. , 

Qucflto e un aspetlo della 
questione. Esso prende in con-
siderazione la riluttanza di 
molti govemi allantici a par-

• tecipare ad una organizzazio-
ne tanto mostruosa, che obiet-
tivamente da un contributo al
ia a prnliferazione r> delle ar
mi nucleari, ne conscnle l'ac-
cesso a chi dovrebbe stame 
piu lontano — i revanscisti di 
Bonn — e pone nuovi ostacoli 
sulla Btrada del disarmo. E 
che, oltre a tutto, verrebhe a 
costare parecchio. II progetlo 
di massima finora claborato dn-
gJi ntnericani, infatti, prevede 
che della forza multilaterale 
facciano parte 25 navi, annate 
di bombe atomiche e all'idro-

' geno, con equipaggi misti, in 
cui ovviamente ognuno avreb
be una partecipazione propor-
zionata al BUO peso nel com-
plesso dell'alleanza (e si cono-
sce il peso di Bonn), e al con
tributo finanziario che e di-
sposto a darvi.Una nave ame-
ricana, la a RicketlB », e gia da 

tempo in navigazione, con equi-
paggio misto e su base « spe-
rimentalen. Intanto. un appo-
sito coraitato ha «atudiato o 
tutli gli aspelti della questio
ne, ed e proprio dielro la pre-
tcsa di atiendere i risultati di 
quesli « sludi » che t van go-
verni allantici si sono trince-
rati per giuslificare la loro am-
higua posizione (quello italia-

- no, tanto per non far nomi, e 
fra questi). 
-. Nessuno , ha mai . dubitato 
che questo « studio D giungesse 
nlle conclusion! che il Penta-

. i - • • ' . • ' * ' '?»V'-. ' : - ' iik-~ ' - ' A ,- v 

gono desiderava venissero rag-, 
giunte. Infatti, ora si e sa-
puto che il comilato di a esper-
ti p degli otto paesi interessati 
e giunto alia conclusione die, 
se la NATO organizza la forza 
multilaterale con, diciamo, 25 
navi, I'Uniotie Sovietica si tro-
verebbe in estrema diflicolla. 
Essa non ha, dicono gli eaper-
ti, un numero sumcienle di 
bombardier! a larga autonomia, 
di sottomarini nucleari e di 
unit a di superficie veloci per 
eliminare a in tempo l utile o 
tulle le 25 navi della MLF (al-
menb 20 delle quali, si dice, 
dovrebbero essere coslante-
mente in navigazione, e solo 
5nei porti della NATO). 

E' un argomenlo che, si pui> 
esserne sicuri, sentiremo spes-
BO ripetere nelle prossime set-
timane, quando si arrivera alia 
scadenza fissata dagli Slati Uni-
tl. Poi vi e il ricatto, nella cui 
tecnica la diplomazia statuni-
tense e particolarmente versa-
ta. Gia 1'annuncio che, per ma
le che vada. vi sara entro di
ce mb re un accordo Washing
ton-Bonn e, in questo senso, 
tipico. Ma Washington mira ad 
avere tutto, e punta intanto, a 
parte Bonn, sui seltori piu de-
boli dell'alleanza nlluiiticu, 
Greria e Turchia, di cui si dire 
che dovrebbero essere le pri
me ad aderire alia MLF. E 
punta, contemporaneamente, 
anche sulla capilale piu rilut-
tanle, Londra. 

II discorso che gli americaui 
fanno agli inglesi e semplice 
e brutale: se la Gran Bretagna, 
dice Washington, non occetla 
di partecipare alia forza mill-
lilnlcrale cost come e stata con-
cepita, essa pu6 mettere il 
euore in pace e rinunciare a 
sperare in aiuli americani di 
qualsiasi genere, ed a qual-
siasi altra intesa con Washing
ton. Questo vale, dicono gli 
americani, sia nel caso die le 
t-lezioni vengano vinte dai con
servatory sia che esse vedano 
i laburisti vitloriosi. 

II momento e duuque grave, 
e le prossime sctlimane Bono 
decisive. Sarebbe tuttavia in-
teressante, vista la tecnica che 
Washington ha deciso di usa* 
re, conoscere quali argomen-
ti vengano usati nei confronti 
del governo italiano, che e fra 
quelli di cui la stampa ameri-

', cana da come a inccrto » Pat-
teggiamento. E quali prcssioni 
vengano su di esso esercilalc 
in questa fase crucialc. Ci sa
ra qualcuno, nel governo ita
liano, che vorra rispondere? • • 

'-: e. s. a. . 

La conferenza dei non allineati al Cairo 

economica 
aH'esame 

del vertice 
Hanno parlato Seku-Ture, Keita, Banda-
ranaike'— Calorosi consensi al discorso 
di Dorticos — Ciombe puo andarsene 

Dal nostro inviato 
IL CAIRO. 8. 

La conferenza al vertice dei 
paesi non allineati volge al ter-
mine ed e possibile tentare di 
essa un primo bilancio. E' in-
nanzitutto necessario partire dai 
mutamenti verificatisi nel mon-
do dalla conferenza di Belgra
de del 19G1 flno ad ojjgi. per 
compiere questa analisi. Al-
lora la situazione era tesissima 
a causa soprattutto della ripre-
sa degli esperimenti nucleari. 
della corsa agli armament! e 
della crisi di Berllno. Ora il 
dialogo fra Est e Ovest. che b 
stato ripreso. ha gia dato alcuni 
frutti fra i quali il trattato an-
tinueleare di • Mosca. Tuttavia 
questo dialogo non si traduce 
ancora in una sistemazione pa-
cifica delle controversle. 

La riunione del Cairo ha con-
fermato la tendenza alia ltqut-
dazione dei blocchi e dimostra-
to l'allargamento del fronte dei 
non allineati. Si pensi che ven-
tuno sono i paesi nuovi che 
hanno partecipato all'attuale 
vertice: tra questi flgurano la 
nuova Algeria, la Finlandia, al
cuni paesi latino-americani. piu 
otto nuovi osservatoril Ed e in 
questo quadro che si cerca la 
via per un'ulteriore azione del-
lo schieramento non impegnato. 
L'ampliamento deU'ass'emblea 
porta ovviarherite all'accentuar-
si delle differenziazioni da taiu-
ni internretate come nettt con
trast. Si e creduto perflno di 
identificare varie posizioni: 
quelle afflni ai cinesi, quelle 
«mediane«. quelle filo-impe-
rialiste. Ma si tratta di una in-
terpretazione deformata. 
• In proposito alcune conside-

Critiche del « Times » e del « Guardian » 

Errate le tesi di Home 
sulla forza multilaterale 

Laburisti e conservalori oslenlano la cerlezza di vincere le pros
sime elezioni — Continuano i sondaggi deH'opinione pubblica 

Dal nostro' corritpoBdente 
-'- LONDRA, 8 ? 

Tanto i conservator! che ! la
buristi ai dichiarano ' flducios! 
nella vittoria del rispettivo par
tite Qualunque cosa accada, di 
qui al giorno delle votazloni, e 
importante per entrambi palesa-
re l'ottimismo piu assoluto alio 
scopo di rafforzare le convin-
zioni dei proprl elettori che ess! 
stanno appoggiando il partito 
destinato a vincere e in rhaniera 
da attrarre i suffragi di quel la 
importantissirna minoranza di 
-indecisi- che flnira col deter-
minare il risultato finale. La lot-
ta — secondo le convinzioni ge-
nerali — si manterra incerta fl
no all'ultimo. Anche ieri i co-
siddetti sondaggi deH'opinione 
pubblica sono tornati ad inter
fering sull'andamento della cam-
pagna. 

La - National Opinion Poll -
fche la settimana scorsa aveva 
registrato un vantaggio del 2,9% 
per i conservator!) afferma che 
i laburisti banno ora colmato di 
due punti la distanza che li 
avrebbe separati dai partito al 
governo e ne sarebbero distan-
ziati di solo lo 0,9%. II «Gal
lup Poll» aveva dato vincenti 
i laburisti per il quattro e mez
zo per cento solo pochi giorni 
fa, e i dirigenti del partito di 
opposizione ricavano ctasera 
dalle due prevision! la flducia 
di essere in testa nella corsa 
verso la vittoria. 

Wilson, tuttavia, non ha cita 
to i dati dei sondaggi pubblicati 
dalla stampa, ma ha fatto rife-
rimento a quell! da lui perso-
nalmente desunti dai rapporti 
degli agenti laburisti in varie 
parti del Paese. I funzionari del 
suo partito gli hanno riferito 
che con si tratta per loro di 
• un giro di propaganda ma di 
una vera e propria croeiata-: 
la misura del sostegno da essi 
raccolta avrebbe — a loro dire 
— le proporzioni di un plebi
scite. - • • 

Su un piano piu serio e piu 
documentabile di questi tenta-

• tivi di scrutare il responso del-
l'oracolo, e'e da segnalare come 
ta questione del mantenimento 
del deterrente atomico nazlona-
le veniva respinta ieri dai Ti
me* come non pertinente al di-
battito in corso. 

Sir Alex Douglas Home che 
Tie ha fatto il perno del mani
festo elettoralc conservatore — 
secondo il Times — ha sbagliato 
in pieno perche il problems e 
Irrilcvante. Chiunque vinca le 
elezioni. le qucstioni della dife. 
sa nazionalc diponderanno da 
ben altri motivi che non la vo-
lonti del governo inglese. LMdea 
dell'interdipendenza britannica 

gli altri alleati occidental! 
sostenuta dai laburi

sti, si dimostra quindi piu rea
list ica ed efficace che le vane 
aspirazioni di sir Alex ad una 
« indipendenza » che non esiste 
piu e che non e mai esistita. 

D'altro Iato, e il Guardian che 
fa rilevare che le ragioni che 
convincono i conservator! ad ac-
cettare il progetto per la forza 
multilaterale atomica per la 
NATO sono errate. n governo 
dice infatti che si tratta di una 
decisione politica motivata dai 
desiderio di non alienarsi gli 
americani e di non spingerli ad 
un accordo atomico unilateral e 
con la Germania occidentale. Ma 
il giomale e disposto a credere 
che perflno 11 cancelliere Erhard 
abbia dei dubbi e delle remore 
a proposito dell'opportunita di 
ricevere il controllo delle ami 
nucleari per il timore di pre-
giudicare irrimediabilmente pos-
sibili -aperture- con la Russia. 

Solo Home sembra non esser-
s! accorto — dice il Guardian — 
che la costituzione della forza 
multilaterale peggiora di fatto 
le prospettive di colloquio del-
l'occidente con l'Unione Sovie

tica. Ma non e questa la sola 
lacuna deU'atteggiamento con
servatore nei confronti dell'Eu-
ropa. Anche la questione dei 
rapporti con i paesi della Comu-
nita europea non figura affatto 
nel loro programma e — a det-
ta degli esponenti governativi 
— essa sarebbe ormai lettera 
morta e i conservatori afferma-
no che non hanno intenzione di 
riaprirla. Ma sir Alex sembra 
avere una idea alquanto sem 
plicistica della situazione, come 
se la rottura delle trattative di 
Bruxelles fosse stata una sem
plice interruzione di una con-
trattazione su questioni econo 
miche fra uomini d'affari. Al-
meno Wilson, nel suo rifiuto del 
Mercato comune. si e accorto 
— dice il giornale — che il pro-
blema e assai complesso e quin
di giustifica quel suo rifiuto 
proprio sulla base della convin-
zione che l'unione con l'Europa 
non e possibile senza accettare 
flno in fondo le implicazioni 
politiche di questi atti. 

U e Vastri 

Sull'Alto Adige 

Allarmato articolo 
di un giornale Viennese 

" * VIENNA, 3 
In un articolo di fondo inti-

tolato *Sobillatori - II Tirolo 
del Sud davanti a un autunno 
di sangue? -, il quotidiano Vien
nese Indipendente X eues 
Oesterreich scrive: -Nel Tirolo 
del Sud succedono cose che non 
possono essere passate sotto si-
lenzio. Su! Tirolo del Sud in-
combe una minaccia che pud 
causare soltanto sventure. Chi 
aveva creduto che dopo i tra-
gici awenimenti di quest'esta-
te si sarebbe ritornati sul ter-
reno della realta ha dovuto ap-
prendere ben altro. Nella ma-
nifestazionc Viennese (di vener-
di scorso) si e parlato di - nuo
vi metodi -, si e parlato di 
- annessione aH'Austria -, si e 
detto (dopo la manifestazione 
ufficiale) che -non bisogna piu 
sparare sopra le teste del ca-
rabinieri •, si e sentito dire che 
nuovi gruppi di terrorist! han
no gia varcato la frontiera per 
mottrare al 15.000 soldati • po-

liziotti it-iliani -di che cosa 
siano capaci uomini tedeschi-. 

L'autore deH'articolo. Kuno 
Knoebl, che di reccnte ha con-
dotto una minuziosa indagine 
nella baita di monte Clava e in 
altre zone dell'Alto Adige, scri
ve a proposito di Amplatz: 
-Lasciamo perdere il modo in 
cui e morto Amplatz. Un fat
to e ccrto: la sua morte non 
e stata quella di un eroe. 
rientrato in patria alio scopo 
di lottare per la liberta del suo 
paese. Molto piu prosaici furo-
no i motivi che spinsero Am
platz e Klotz ad attraversare il 
confine italiano. Klotz li cono-
sce, e probabilmente anche la 
polizia austriaca di Stato. ma 
certamente le autorita italiane 
ne sono informate. Nella baita 
di monte Clava. sono accadute 
cose che se fossero rese di pub
blica conoscenza distruggereb-
bero la leggenda di Luis Am-

Slatz. I morti bisogna lasclarli 
a pace». . • -..-, • • 

razioni si impongono: gli at-
tacchi imperialist! contro il 
Vietnam, contro il Congo e con
tro Cuba non hanno trovato al-
cuna difesa. Su altro tema. lo 
stesso leader indiano Shastri ha 
chiaramente disitnto fra la con-
troversia fra la Cina e l'lndia 
e la necessita che Pechino sia 
ammessa alle Nazioni Unite, ed 
ha formulato esplicitamente 
questa richiesta. In ogni caso 
le posizioni dei « moderati •» so
no risultate spesso isolate, per 
non dire estranee alio spirito 
della conferenza. 

Che hanno detto, d'altra par
te. i leaders ehe sono apparsi 
come i protagonisti della con
ferenza. Qui si hanno effettiva-
mente delle novita. I promotori 
del vertice dei non allineati 
— Nasser. Tito, la signora Ban-
daranaiche. Mobido Keita — 
hanno sostanzialmente concor-
dato nel ritenere insufficient! 1 
orogressi finora compluti verso 
la pace e verso la piena affer-
mazione della indioendenza del 
popoli e hanno affermato che b 
necessario andare . oltre Bel
grade. dando una precisa defi-
nizione della politica del non 
allineamento. intesa come poli
tica attiva e rivoluzionaria: in 
sostanza si tratta di affermare 
la necessita di una lotta conse-
guente per raffrancamento dal
la dominazione politica. econo
mica e militare straniera. 

Ouesti leaders hanno affer
mato che il nroblema della pa
ce e indivisibile. non e un af-
fare delle grandi notenze ma 
una questione che riguarda tut-
ti. in quanto base per ottenere 
le necessarie garanzie di sicu-
rezza non solo per i grandi ma 
anche per i piccoli stati. E ŝi 
hanno anche concordato sulla 
necessita di liquidare ogni sog-
gezione e disnarita e di assicu-
rare a rutti diritti eguali (b la 
pace con giustizia di cui ha 
parlato Nasser) in un mondo 
nuovo. 

Primo oratore della seduta di 
stamane e stato 11 presidente 
della Liberia. Tubman, il qua
le ha detto che la politica del 
non-allineamento -non signifl-
ca !1 riconosoimento della divl-
sione del mondo in blocchi ma 
e piuttosto un'azione politica. 
economica e sociale che mira a 
stabilire nuove relazion! fra i 
vari paesi del mondo-. 

Secondo oratore e stato !I pre
sidente ' della Guinea. Sekou 
Tourd. !1 quale ha messo In ri-
salto la necessita di - liquidare 
le ineguaglianze nei rapporti 
internazionali. rompere le coa-
lizion! di interessi che domina-
no le corrent! commercial!, e 
abolire i privilegi monetari e 
le feudality finanziarle ». 

Le vecchie strutture coloniali 
sono ormai in via di superamen-
to. ma le forme di dominazione 
attraverso il controllo dei prez-
zi internazionali delle materie 
crime appaiono assai piu Insi-
diose. ha rilevato il presidente 
guineano. Percio l'obiettivo da 
persegulre con la massima ur-
genza e auello di porre termlne 
alle pratiche di sfruttamento 
economico basate sulla disu-
guaglianza delle relazioni com-
merciali. sul controllo della po
litica monetaria da parte dei 
vecchi stati coloniali (la comu-
nita finanziaria africana creatn 
tra i paesi di lingua francesei 
e sulla manovra dei prezzi de'-
le materie prime. 

II capo del governo di Ceylon. 
signora Bandaranaike. ha esor-
tato ! 58 paesi invitati alia con
ferenza a seguire l'esempio di 
Ceylon e a chiudere porti ed 
aeroporti alle navi e agli aerei 
che trasportino armi nucleari 
o abbiano la capacita di traspor-
tarne Ha proposto che l'Ocea-
no Indiano sia zona denucleariz-
zata. e ha poi detto che i paesi 
non allineati dovrebbero pre-
parare un - codice (della coesi-
stenza paciflca- e" nresentarlo 
all'approvazione dell'ONU. 

Nel pomeriegio ha parlato.il 
presidente cubano Dorticos che 
e stato accolto da un luneo ap-
nlauso. testimonianza del fra-
terno Iegame fra Cuba e il cam-
po dei paesi ex coloniali. Dor
ticos ha riaffermato la sua ade-
sione ai principi- della coe<i-
etenza e pronunciato un alto 
apprezzamento per 1'opera dei 
non-allineati che ha scongiurato 
finora un olocausto nucleare e 
dato un contributo inestimable 
alia distensione: egli ha poi di-
chiarato che i principi che la 
conferenza del Cairo intende 
codlflcare sono purtroppo og-
getto di flagranti violazioni nel 
mondo. ad esempio nei Caraibi. 
nonostante la volonta di Cuba 
4i negoziare. E non si tratta 
— ha detto Dorticos — di un 
conditio fra potenze nuclear! 
ma d! un eonflitto fra l'impe-
rialismo e un piccolo paese. H 
presidente cubano ha denun-
ciato anch'egli con forza le ag
gression! imperialiste in Africa 
e In Asia e. Inflne. riconferma-
to la volonta di Cuba di contri-
bulre agli sforzi di conciliazione. 

Per quanto riguarda il caso 
Ciombe. funzionari della RAU 
hanno dichiarato stasera che il 
caso h risolto. dopo che I diplo
matic! africanl oggetto di per-
secnzlon! a Leopoldville hanno 
potuto lasciare il paese e recar-
si a Brazzaville. Ora Ciombe 
pub lasciare il Cairo. 

EflfllO PoNto 

Sud Vietnam 

Battaglia involontaria f ra 
americani e sudvietnamiti 

Un elicottero USA abbattuto - 25 governativi uccisi 

SAIGON, 8. 
/G l i americani, che una settimana fa 

hanno massacrato 180 dvili che avevano 
scambiato '' * per ' errore * per partioiani, 
hanno ieri compiuto un altro massacro, 
stavolta di uomini della - milizta - del ge
nerate Khan. Ne hanno uccisi 25 e ne 
hanno feriti 27. La notizia e stata data da 
fontl militari sud-vietnamite. le quali han
no precisato lo circostanze in cui ieri sono 
stati abbattuti due elicotteri statunitensl 
a una ventina di chilometri da Saioou. 

Era stato detto in un primo tempo che 
entrambi erano stati abbattuti dai parti-
piani. Le fonti hanno precisato che solo il 
primo elicotfero fu abbattuto dalla con-
traerea partigiana, e che il relitto venne 
raggiunto quasi subito da un grosso re-
parto della * milizia» del regime. 1 piloti 
di un altro elicottero, anche questi ame
ricani * credettero» che gli uomini della 
milizia fossero partiglanl, e U attaccarono 
con' i razzi e < le mitragliatrici di' bordo, 
provocando decinc di morti e feriti. A que-

' sto punto i superstt'tt aprtuano il fuoco 
' contro /'elicottero e TabbatteiJano. I co-

mandi" americani, interpellati in proposi-
'to, si sono rifiutati di confermare o di 
• smentire la notizia. .. 
. ' . ' ' I I . fatto che questi episodi, sui quail 
. nel passato sarebbe stata calata una cortinu 

impenetrable di segretezza, vengano ora 

resl noti con dovizia di particolarl. e d'al
tro canto un indice di deterioramento dei 
rapporti fra gli americani e la cricca al 
potere a Saigon. . 

Le forze di represstone sud-vietnamite 
hanno, dai canto loro, effettuato una se-
rle di sangutnose repressioni nel Vietnam 
centrale. e soprattutto alia • periferia di 
Quang Ngai. In questa citta, il 4 e il 5 ot-
tobre, erano avvenute dimostrazfoni popo-
lari che Vesercito aveva represso sparando 
sulla folia e facendo, secondo fonti ufft-
ciali di Safoon, 8 morti e 35 feriti. Ieri, 
si sono avute altre repressioni quando la 
popolazione ha ricomindato le manifesto-
zioni di protesta, originate dalla presenza 
neH'amministrazione locale di elementi del 
partito Can Lao, il partito del defunfo dit-
tatore Ngo Din Diem. Secondo informazio-
zionl di' fonte privata, vi sono stati al-
meno una ventina tra morti e feriti. tuttl 
fra la popolazione civile. 
• In tutto il Vietnam centrale regna, in 
seguito a questi /atti Cquelli noti, va rile
vato, sono probabilmente solo una mini
ma parte di quelli realmente avvenuti e 
sui quali le fonti ufficiali tacciono) una 
estrema tensione. Ciononostante, il gover
no ha rltirato da queste zone la 25. divisio-

•ne, per riportarla nella zona di Saigon, 

• dove I'attivita politica e militare del Fron-
• te nazionale di Itberazione si fa sempre 

piu intensa. 

DALLA PRIMA 
Elezioni 

J 

Elezioni americane 

vare elementi da candidare. 
Perd la lista di < Autonomia 
e rinascita », della quale i co-
munisti fanno .parte, era 
pronta da tempo e si aspetta-
va soltanto il momento di 
presentarla. 

D'altra parte e da tenere 
presente che in occasione del
le recentl regionali hanno vo-
tato soltanto 78 elettori in 
meno rispetto alle ultime ele
zioni prima della tragedia. 

I compagni Lizzero e Bu-
setto (PCI) e Perinelli e Ce-
ravolo ( PSIUP) hanno in 
proposito presentato al ml-
nistro dell'Interno la seguen-
te interrogazione: 

< Al ministro dell'Interno 
per sapere se sia a cono
scenza dei motivi per i quali 
il prefetto di Udine, emanan-
do il decreto di convocazione 
delle elezioni amministrative 
del 22 novembre p.v., ha in-
detto per quanto riguarda il 
comune di Erto-Casso, gia 
tanto duramente colpito dnl-
la immane tragedia del Va-
jont, di cui ricorre il primo 
anniversario, bensi le elezio
ni per il rinnovo del collegio 
di Maniago, del consiglio 
provinciale di Udine, ma non 
quelle per rinnovare il locale 
Consiglio comunale, e per co
noscere, altresi, quali urgenti 
iniziative intenda prendere 
onde ovviare al gravissimo 
atto compiuto dai prefetto e 
per far indire, anche per il 
comune di Erto-Casso, come 
e suo sacrosanto diritto, le 
elezioni per il rinnovo del 
Consiglio comunale >. 

I compagni socialisti For-
tunato e Bertoldi (quest'ul-
timo della direzione), hanno 
presentato una analoga inter
rogazione. 

Quirinale 

da uno dei suoi consigneri 

Bagno evitato 
per Elisabetta 

CIIARLOTTETOWN — La regina Elisabetta d'lnghil-
terra ha evitato di stretta misura, ieri sera, un bagno di 
mare con 1'abito da sera e la corona. Tornava, con il 
principe consorte e U seguito, da nn ballo ufficiale, e 
stava per salire sul panfilo reale «Britannia*, quando 
ha dichiarato che non avrebbe messo piede sulla pas-
serella. Aveva ragione immediatamente dopo la passe-
serella —- male ormeggiata o mossa dai rollio — e ca-
duta in acqua. Finalmente il panfilo, con la regina a 
bordo, si e staccato dalla riva e ha cominciato a risalire 
11 fiume San Lorenzo verso Quebec, dove i separatist 
preparano una manifestazione di protesta per la visita 
della sovrana. 

Sud-America 

De Gaulle promette 
aiuti al Paraguay 

MONTEVIDEO. 8. 
Conclusa la visita ad Asun

cion. dove e stato ospite del 
ditiatore paraguayano generale 
Stroessner, il Presidente De 
Gaulle ha raggiunto oggi in 
volo la capitale deirUruguay. 
penultima tappa della sua tour-
nee sudamericana. Sabato De 
Gaulle sara in Brasile. Prima 
della partenza da Asuncion e 
stato diffuso un comunicato nel 
quaie si dichiara che la Fran-
cia si e impegnata a fornlre 
aiuti economic! e tecniei al Pa
raguay. 

Mentre erano in corso 1 col-
loqu! con Stroessner, e giunto 
a Da Gaulle un telegramma 

dall'ing. Wiesenthal, direttore 
del centro Viennese di docu-
mentazionc sui cxlmini nazistl 
contro gH ebrei. Wiesenthal 
sollecitava De Gaulle - a indur-
re 11 Presidente Stroessner a 
consegnare alia giustizia l'as-
sassino e sanguinario medico 
dei camp! di concentramento 
nazisti Joseph Mengele -. Come 
si sa Mengele ha ottenu'o asi-
lo e dttadinanza da divers! an-
ni nel Paraguay, grazie alia 
protezione di Stroessner che ha 
flno ad ora sprezzantemente 
respinto tutte le richieste per 
l'estradizione del crimlnale. SI 
ignora se De Gaulle abbia ade> 
rito alia richiesta del Wiesen
thal. 
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Ottimismo di Johnson 
Rusk non nega e non 
conferma la «multila

terale » a due 

,WASHINGTON, 8 
Goldwater e stato abban-

donato da uno dei suoi col
laborator!, designato come 
«esperto legialativo»: Wil
liam Seward, il quale ha di
chiarato che il candidato re-
pubblicano alia' presidenza 
€ si e lasciato trascinare sem
pre piu a destra >. Seward ha 
presentato le dimissioni il 30 
settembre, e Goldwater le ha 
accettate cinque giorni piu 
tardi. senza commenli. 

Non e forse eccessivo, seb-
bene possa ancora appanre 
prematuro, ricavarne l'im-
pressione che la nave di 
Goldwater stia per affondare. 
A parte i sondaggi di opi-
nione, che giorno per giorno 
seguono la campagna eletto-
rale USA, e ogni giorno ora-
mai danno qualche nuovo 
punto di margine a Johnson 
anche negli Stati piu diffici-
li, come lo Yowa, tradizio-
nale baluardo dei repubbli-
cani, Goldwater e il suo se
condo Miller sono ridotti a 
blaterare corbellerie, come 
quella che, se fosse eletto 
presidente, Goldwater. c chiu-
derebbe i porti americani a 
tutti i paesi che commercia-
no con Cuba >. Come se per 
gli USA fosse indifferente 
vendere o non vendere al-
l'estero. 

Johnson, d'altra parte, vie-
ne proclamando con piena fi-
ducia, nel corso della sua 
tournee nel Midwest, che la 
sua vittoria sara schiaccian
te; a Chicago ha detto che 
sara la piu'grande della sto-
ria politica americana. Le 
stesse marchiane esagerazioni 
del suo avversario contribui-
scono a rendere efficace e 
bene accetta la linea dell'e-
quilibrio e della responsabi-
lita a cui il presidente si at-
tiene, assecondato dai suoi 
collaboratori. 

Per quanto riguarda la po
litica estera, una dichiara-
zione volutamente conseguen-
te con la linea elettorale e 
stata fatta oggi dai Segreta-
rio di Stato Dean Rusk, a 
proposito della «forza mul
tilaterale > atomica. Rusk ha 
tenuto a mantenere il punto 
secondo il quale tale pro
getto sarebbe attuato sulla 
base di un largo consenso, 
e ha affermato che cid po-
trebbe awenlre entro la fi 
ne dell'anno con «la parteci
pazione piu larga possibile > 
Si e poi rifiutato di commen-
tare, definendola prematura, 
la possibilita che la parteci
pazione « piu larga possibile » 
si riveli quella a due: USA 
e Bonn. Ha sostenuto che tale 
ipotesi non si e finora posta, 
ma non e stato evidentemen-
te in grado di opporre una 
ferma negazione. 
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voto del gruppo) con riferi-
mento alia possibilita di piena 
ripresa delle funzioni attinen-
ti all'alta carica, chiede di in 
terrogare il presidente del 
Consiglio sul metodo edstitu 
zionale attraverso cui la rispo-
sta a quei quesiti sara valuta-
ta ai fini della applicazione 
delle norme e dei principi del
la Costituzione >. Abbastanza 
singolare appare quel riferi 
mento alle « notizie di stam 
pa > dato che La Malfa (firma-
tario del documento) avrebbe 
dovuto essere in realta ben 
piu informato sulle cose dai 
ministro Reale che e proprio 
il ministro incaricato di redi-
gere i famosi quesiti che ver-
ranno sottoposti ai medici cu-
ranti. 

Se il problema appare quin
di, a questo punto, awiato a 
un primo passo, resta il so-
spetto che la DC possa adope-
rarsi ora per ulteriori insab-
biamenti. Proprio ieri, al CC 
socialdemocratico, Margherita 
Barnabei con un tono ufficio-
so che si rifletteva anche nel 
modo in cui ne riferivano le 
agenzie, e quindi presumibil-
mente d'accordo con 11 suo par
tito) ha detto: « Di fronte alia 
resistenza della DC a procede-
re alia soluzione del problema 
della Presidenza (in attesa di 
raggiungere accord! che garan-
tiscano la suprema magistratu-
ra dello Stato alia DC) pensia-
mo che non possa essere ac-
cettato dalla socialdemocrazia 
questo rinvio che sottintende 
una ipoteca che preclude a piu 
della meta dell'elettorato ita
liano la possibilita di avere un 
proprio esponente al vertice 
del paese. Qualora la volonta 
politica del governo, e quindi 
la sua azione, tendesse all'im 
mobilismo, il PSDI non esite-
rebbe a affrontare la crisi e a 
passare eventualmente all'op-
posizione ». E' la prima volta 
che la questione presidenziale 
viene cosl apertamente legata 
alia eventualita della crisi di 
governo. 

IL rMJI Al comitato centrale 
socialdemocratico e'e stata ieri 
battaglia. Si e verificato un 
rovesciamento di fronte per 
cui mentre la sinistra del par
tito si e compattamente schie-
rata sulle posizioni di Sara-
gat garantendo cosl la sua 
adesione alia nuova Direzio
ne, la destra (da Paolo Rossi 
a Pellicani, Averardi, Righet-
ti) ha violentemente attaccato 
il leader del partito. Bertinel-
li e Ferrari che facevano par
te del gruppetto di destra, 
hanno invece fatto una dichia-
razione di < lealismo > nei 
confronti di Saragat- La de
stra accusa Saragat di mette
re in difficolta la DC («con 
vere e proprie provocazioni >, 
ha detto Pellicani) e di guar-
dare a un fronte laico che do
vrebbe abbracciare anche i 
comunisti. Pellicani ha ag-
giunto che tutte le difficolta 
politiche attualj sono dovute 
« all'esistenza nella DC di un 
gruppo di potere, quello "ba-
sista", portatore di una con-
cezione integralista, spregiudi-
cato, pronto a giocare nella 
lotta in seno alia DC anche 
l'appoggio comunista. Essi 
concepiscono il centrosinistra 
come mezzo per allargare il 
loro potere di gruppo». Tut-
ta la destra ha insistito sui pe-
ricoli di una unificazione a 
breve scadenza con il PSI, per 
i suoi persistenti rapporti con 
il PCL In proposito, con ac
cent! abbastanza singolari, 
Paolo Rossi ha detto che « nes
suno vuole hnpedire ai comu 
nisti italiani di essere, qualche 
volta, ragionevoli e responsa 
bili, ne i voti comunisti devo-
no essere parlamentarmente 
respinti "a priori", ma cid 
deve awenire a due condi-
zioni: che quei voti non siano 
sollecitati con alcuna conces 
sione ideologica o pratica e 
che essi non siano indispensa-
bili per sostituire altrettanti 
voti contrari dei partiti de-
mocratki >. Da parta della si

nistra si e invece insistito nel
la valorizzazione della intervi-
sta di Saragat aU'Espreaso e 
nella richiesta (anche con un 
ordine del giorno) della uni
ficazione socialists a breve sca
denza. Nel corso della discus
sions ha anche parlato il mi
nistro Tremelloni che perd ha 
solo trattato — in termini di 
ottimismo — della situazione 
economica: ne riferiamo ia 
altra parte. 

FANFANIANI ^ a i fanfania-
ni si e registrato un notevola 
malumore per il silenzio con 
il quale la DC ha accolto.i pe-
santi attacchi mossi nuovamen-
te a Fanfani da Saragat ieri 
I'altro. Un esponente dc di 
quel rilievo, dicono, non va 
difeso da una corrente ma da 
tutto il partito in certi casi. I 
fanfaniani si sono rifiutati di 
rilasciare dichiarazioni. For-
lani, comunquc, ha detto ad 
alcuni giornalisti che la posi
zione di Saragat appare < ir-
razionale e sfrontata, trattan-
dosi deU'uomo che d il vero 
e unico aiTossatore del centro
sinistra ». Forlani si e riferito 
all'azione di Saragat durante 
tutto l'anno 1963. ..,.,, 

Anche Malfatti, in una con
versazione a Montecitorio con 
i giornalisti, ha fatto qualche 
dichiarazione premettendo che 
« e inutile fare polemiche con 
Saragat > c ricordando quindi 
che i < premiati» da Saragat 
nel corso di un anno sono sta
ti gli 9tessi che egli poi ha 
« fulminato », e viceversa: La 
Malfa e Lombardi. «Noi, ha 
detto Malfatti, non rivolgiamo 
all'on. Saragat, cosl permalo-
so, le stesse accuse spregiudi-
cate che egli ci riserva. Desi-
deriamo solo, perche si possa 
svolgere eventualmente una 
discussione in termini chiari 
e comprensibili per tutti, che 
l'on. Saragat si mantenga fer-
mo su una detcrminata politi
ca per un raeioncvole lasso di 
tempo ». 

IL r . i . l . JI g r Upp0 socialista 
della Camera ha tenuto una 
lunga riunione notturna, con-
clusasi alle 1,30. Al termine 
di un vivace dibattito, aperto 
da una relazione di Ferri, 
capo-gruppo, i deputati socia
listi hanno votato un ordine 
del giorno che prende atto del
la risoluzione della Direzione 
del partito e < invita il diret-
tivo a prendere tutte le oppor
tune iniziative perche i prov-
vedimenti qualiflcanti il pro
gramma del governo siano por-
tati rapidamente aH'esame del 
Parlamento. 

Oltre a questo ordine del 
giorno, votato da 24 deputati 
(uno si e astenuto), ne e sta
to messo ai voti un • altro di 
Fortuna (sinistra), che ha 
ottenuto 9 voti favorevoli. In 
questo secondo documento, si 
criticano la lentezza e i ritar-
di con i quali si procede alia 
presentazione e alia discussio
ne dei disegni di legge « qua-
lificanti il nuovo corso politi
co > (legge finanziaria per le 
Regioni, legge urbanistica, 
statuto dei lavoratori) « in uno 
con la carente azione per ri-
solvere il grave problema del
la Presidenza della Repubbli-
ca e con l'attuale deteriorata 
situazione politica». Il docu
mento lascia « ogni responsa-
bilita alia direzione del parti
to » ed esprime la < profonda 
preoccupazione » del gruppo. 

COLOMBO E I SINDACATI 
Sotto un titolo assai significa-
tivo (<le responsabilita dei 
sindacati nell'attuale momento 
economico >) il Messaggero di 
ieri ha pubblicato in seconda 
pagina, ma con trasparente 
tono ufficioso, un articoletto 
nel quale si riprende il testo 
di una nota pubblicata dai 
mensile Realti del Mezzogior-
no. II Messaggero (di cui sono 
ben noti i legami con Colom
bo fin dai tempi della famosa 
< lettera > a Moro) precisa che 
la rivista e diretta dai profes
sor Stammati, direttore gene-
rale del Ministero del Tesoro, 
e dai prof. Ventriglia * autore-
vole consigliere del ministro 
del Tesoro > (ma non era sta
to licenziato all'epoca, appun-
to, della lettera? — n^i.r.L I 
brani riportati rappresentano 
una esplicita e pesante richie
sta di < contenimento» delle 
rivendicazioni, fatta in termi
ni intollerabili ai sindacati: 
c I lavoratori dovrebbero non 
contlnuare inawertitamente 
in una azione rivendieativa 
non collegata globalmente alle 
possibilita del reddito naziona-
le„ a meno che non si voglia 
da parte di chi e piu diretta 
mente responsabile del con
trollo sindacale delle masse 
sacrificare i risultati fin qui 
ottenuti alia conquista di ur 
diverso sistema politico ». Tut 
ti i brani sono su questo tono 
Colombo evidentemente, dope 
Ia fortuna avuta dalla sua let 
tera (che provocft la sterzat«< 
destra del primo go»«tn« 
Moro) punta ora a nuove • pii 
ambiziose mete. 

Secondo «Le Mondo» 

Pechino 
preonnuncio 
I'esperimeitto 

atomico 
PARIGI, 8 

II giornale Le Monde scr| 
ve oggi che il governo cine: 
ha comunicato ad alcuni pa< 
si amici che quanto prirr 
fara esplodere una botnl: 
atomica. II giornale afferrr 
di aver appreso la notizia c 
autorevoli fonti diplomatic! 

-~a. tit, i . 
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Domenica a Napoli 

• Amendola apre 
la campagna 

elettorale 
Domattina il convegno per lo sviluppo 

economico della, Campania 

- NAPOLI, 8. 
Domenica 11 ottobre al-

le ore 10 nel teatro Po-
l i teama , i l PCI apre - la, 
campagna elettorale per 
la . regione campana con < 
un comizio del compagno 
on. Giorgio Amendola, 
della segreteria nazionale 
del partito, che ' parlera 
sul tema: « Per un nuovo 
indirizzo della polltica na
zionale, per nuove mag-
gioranze unitarie alia testa 
dei Comuni e delle P r o - ' 
vince ». 

Sempre a Napoli, sabalo 
10 alle ore 9,30 nella an-
tisala del Baroni al Ma-
schlo Angioino, avra luo-
go un convegno economi
co regionale • indetto d a l . 
Comitato campano del 
PCI. La relazione sara te-
nuta dal compagno M a - , 
riano D'Antonio, respon-
sabile della commissione 
economica regionale, sul • 
tema: « P e r una nuova 
politica di sviluppo econo
mico in Campania ». 

Al convegno partecipe-
ranno i compagni Giorgio 
Amendola e Eugenio Peg-
glo, responsabile della se-
zlone economica del Co
mitato centraie del PCI. 

Le lisfe comuniste specchio dello sviluppo del Partho o dei suoi legami con le masse popolari 

Sino alle elezioni di novembre 

La DC impone 
ai Ancona 

il commissario 
ANCONA. 8 

Aprendo deliberatamente la strada al commissario prefet-
tlrio nelle ultimissime ore di vita del Consiglio comunale 
anconetano, quando ormai il consesso non era piu in grado 
nemmeno di prenderne atto, gli assessori della DC — TrifogU, 
D'Alessib, Balletti e Cerioni — hanno presentato le loro 

dimissioni dalla giunta. 
La grande maggioranza del Consiglio comunale nelle 

riunioni che si sono succedute in queste ultime settlmane, 
aveva ripetutamente cbiesto ai dc di porre fine all'abuso. di 
dimostrare un minimo di rispetto verso la volonta della 
massima assemblea cittadina. Da parte della DC si e sempre 
risposto: « I nostri assessori si dimetteranno quando ci fara 
comodo». Una prova, quindi, di insensbilita democratica e 
di grave malcostume politico aspramente criticata da altis-
simi strati dell'opinione pubblica anconetana. 

L'intento della DC era quello di impedlre la formazione 
di una nuova giunta e di portare quindi avanti la manovra 
ostruzionistica sino alio scioglimento del Consiglio comunale. 
sino a che il consesso non avesse p".u avuto la possibility 
di deliberare e prendere provvedimentL Questa manovra 
e stata portata in porto. Conducendola la DC guardava 
all'elettorato di destra al quale voleva dlmo3trare che il suo 
attaccamento al centro-sinistra giunge sino al punto in cui 
la formula resta solo e completamente al servizio del suo 
potere e, inoltre. di essere disposta a tutto — anche a calpe-

. stare ogni regola democratica pur di contrastare ogni 
soluzione politica orientata verso sinistra. 

Questa manovra e stata favorita dal PRI e dal PSDI 
che hanno disarmato subito dopo l'elezione del sindaco 
socialists e interrotto cosl l'azlone ingaggiata contro l'esclu-
- sivismo d.c. V'e di piu. Pur continuando ad attaccare aspra
mente la DC (soprattutto i repubblicani) PSDI e PRI sono 
pervenuti nei fatti alle medesime conclusioni: anche i loro 
assessori che — dopo aver dato le dimissioni ed essere stati 
pol rieletti — avevano subito annunciato nuove dimissioni, 
non le hanno fatto pervenire proprio come i dc, in tempo 
utile mandando aU'aria la convocazione del Consiglio comu
nale indetta per mercoledl 7 ottobre. 

Oggi. accanto al sindaco Strazzi, restano i due assessori 
socialist! Casaccia e Matteucci. La DC — favorita dal PRI e 
dal PSDI — ha spalancato le porte del comune di Ancona 
ad un commissario prefettizio. Che questo sia 1'obbiettivo 
finale del gruppo dirigente dc lo rivela questa mattina 
•> Voce Adriatica -. il quotidiano anconetano della DC. che 
scrive: - Ora Tunica soluzione possibile e giusta ci sembra. 
ripetiamo. quella commissariale -. Ed e sotto l'incombente 
minaccia dell'intervento prefettizio che oggi ad Ancona si 
e aperta la campagna elettorale. 

Non e veramente il caso di fare previsioni suH'argomento 
tanto piu che ogni interrogativo potrebbe essere sciolto nel 
breve giro delle prossime ore. Tut t a via qualunque sari l'ul-

timo anello della -s trategia- (cosi l'hanno chiamata i dc) 
democristiana e dei suoi coadiuvanti. PSDI e PRI. da oggi la 
battaglia democratica si trasferisce sulle piazze. Dal crollo 
del centro-sinistra e con l'elezione di un sindaco socialista. 
ad Ancona si e aperta una nuova prospettiva: la concreta 
possibility di garantire alia citta una maggioranza demo
cratica. di sinistra, aperta a tutte le forze che vogliono il 
rinnovamento. 

Walter Montanari 

La Spezia 

Violento fortunale 
nell'Alto Tirreno 

Cagliari: il PCI per una 
leva di giovani amministratori 
II rinnovamento delle cariche espressione di 
una piu ampia articolazione democratica del 
potere locale e nazionale — La risposta del 
compagno on. Cardia a «Nuova Sardegna* 

I radical! in lista 
col PCI a Pistoia 

Perugia: i candidati del PCI a l Comune 

> * • 

• LA SPEZIA. 8 
Su tutto il Morale dell'AIto 

Tirreno si e abbattuto stamane 
un fortunale di eccezionale vio-
lenza che ha causato ovunque 
danni ingentissimi. Alia Spezia 
numerose zone della citta sono 
rimaste allagate e molti uffici, 
come quello della Pretura. non 
*ono stati neppure aperti al 
pubblico. Si sono avuti. fortu-
natamente senza danni alle per-
sone, crolli di cornicieni. cen
tinaia di antenne televisive di-
velte e traffico in grave diffi-
colta con decine e decine di 
Umponamenti. 

La bufera di vento e di piog-
gia ha avuto la sua massima 
intensity tra le 5 e le 10 del 
mattino, ma ha continuato a 
siovere per tutta la giornata. 
Lunfo la passeggiata Morin le 
onde hanno invaso parte del li-
torale ed hanno scagliato gros-
si t U o O , cassette e varii detrl-

ti fin • sul viale Italia. Molte 
barche sono state fracassate 

Alia societa canottieri Velo-
cior e di fronte alia Capitaneria 
di porto sono affondati sei mo-
toscafu 

Nella zona di coltivazione dei 
mitili a Canaletto, dove sono 
raccolti circa ottanta mitilicul-
ton concessionarii e affondata 
una intera flottiglia di barche e 
sono stati divelti i ponti mentre 
le coltlvazioni di mitili sono on-
date prcssoche distrutte. Le na-
vi ormeggiate all'interno del 
golfo hanno dovuto rinforzare 
gli ormeggi e i rimorchiaton 
sono rimasti al lavoro per tut
ta la .giornata. 

Allagamenti e gravi danni ai 
moil e alle Imbarcazlonl anche 
a Lerici e a Portovener*. Le 
ore piu drammatiche sono state 
visaute dai pescatori delle Cin
que Terre molti del quail han
no perduto le costos« reti. 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI, 8. 

11 comitato cittadino del 
PCI ha varato la lista dei 
candidati per il Consiglio co
munale di Cagliari dopo una 
ampia consultazione demo
cratica ed un dibattito che 
ha investito tutte le sezioni 
della citta e del le frazioni. Si 
tratta di una lista largamen-
te rappresentativa non solo 
della base sociale del pait ito. 
ma della sua influenza e del 
suo seguito elettorali, dei 
suoi legami tra le v a n e ca-
tegorie di lavoiatori e di cit
tadini. 

I cinquanta candidati sono 
stati scelti tenendo conto del
le proposte delle organizza-
zioni cittadine del partito, 
che hanno anche discusso i 
criteri generali da cui 6 de-
rivata la indicazione dei no-
mi. Tra i candidati figurano 
cosi operai, artigiani, impie-
gati, professionisti, insegnan-
tj, donne, giovani. Degli otto 
consiglieri uscenti, vengono 
riproposti i compagni Aldo 
Marica, Francesco Mameli, 
Antonio Pirastu e Renzo Or-
giana. Molti vengono presen-
tati per la prima volta, come 
Tavv. Francesco Macis, l'ing. 
Enrico Montaldo, il docente 
universitario Alberto Grane-
se, la dott. Nereide Rudas. 

La lista appare in larga 
parte rinnovata e comprende 
una larga rappresentanza di 
giovani e di donne. Anche il 
nuovo gruppo risultera, quin
di, ampiamente rinnovato 
nella sua composizione. 

Questo sforzo coraggioso 
di rinnovamento, che e il ri-
flesso e la conseguenza dello 
svi luppo del partito nella 
sua battaglia democratica, ha 
portato a non ricandidare, 
nella lista del Consiglio co
munale , alcuni compagni che 
ricoprono altre importanti 
cariche pubbliche. • ,! •; 

Sul problema del le candi
dature per l e elezioni dei 
Consigli comunali e provin-
ciali, si e sviluppata intanto, 
nel le colonne del quotidiano 
sassarese < La nuova Sarde-
gna>, una v ivace polemica 
cui e intervenuto il segreta-
rio regionale del PCI compa
gno on. Umberto Cardia. So-
stiene Aldo Cesaraccio, il 
corsivista della « N u o v a >, 
che sarebbe bene candidare 
ed eleggere nei Consign co
munali e provinciali senatori, 
deputati e consiglieri regio-
nali, e questo per due motivi: 
per e levare il l ivel lo dell'at-
tivita dei Consigli e delle 
amministrazioni locali e per 
assicurare un giusto col lega-
mento tra Comuni, Province, 
Regione e Parlamento. 

Cardia, nell'esporre la po-
sizione del nostra partito, 
sottolinea che occorre proce-
dere sul la l inea esattamente 
opposta, e cioe sforzarsi di 
promuovere la piu ampia se-
lezione, il piu vasto r innova
mento, il piu ricco avanza-
mento di quadri politici ed 
amministrativi alia testa dei 
Comuni e del le Province. 

Ci sono anche in Sardegna 
— sostiene il segretario re
gionale del PCI —- centinaia 
e migliaia di possibili buoni 
amministratori, giovani e 
meno giovani, i quali atten-
dono che i partiti sappiano 
valorizzarlj e mandarli avan
ti. Questa dovrebbe essere la 
l inea principale da seguire. 
anche se. ev identemente , pos-
sono darsi s ingole e motivate 
eccezioni. 

Comuni e Province hanno 
visto in questi ult imi anni 
moltiplicarsi enormemente i 
loro compiti e 'e loro funzio-
ni, come del resto le assem 
blee superiori (Consigli re-
gionali e Par lamento) . C 
sono assemblee comunali che 
siedono quasi in permanenza 
durante l'anno e il cui retto 
funzionamento richiede un 
costante. minuto col legamen-
to con i s ingoli problemi e 
con lo svolgersi de l la ' vita 
cittadina. Come potrebbero 
senatori. deputati , consiglieri 
regionali. gia impegnati nel 
loro lavoro, assolvere di re
gola (salvo le eccezioni) un 
duplice, . triplice incai ico? 

La democrazia — conclude 
il compagno Cardia — e rea-
le. si svi luppa e si rafforza se 
promuove dal basso la piu 
ampia partecipazione del piu 
grande numero di cittadini 
alia gestione della cosa pub
blica. Tutt'altra faccenda e 
ricercare l e ragioni de l mise-
rando spettacolo di sfacelo 
del le compagini amministra-
te dalla Democrazia cristiana 
in Sardegna e nel resto del 
Paese. Ma questo c problems, 
oggi aperto, al centro della 
vita politica nazionale e del
la stessa democrazia italiana. 
Non pud certamente l'elezio
n e di qualche notabile dc ai 

I candidati 
B; er Questa la lista del PCI 

il Consiglio comunale - di 
gliari: 

1) Albanella Francesco, stu-
dente universitario — 2) Anti-
noro Alfredo, operaio portuale 
segretario regionale della FILP-
CGIL — 3) Atzori Giulio. ar-
tigiano — 4) Boi Franco, impie-
gato delle PP.TT. — 5) Cabras 
Pietro. pescatore — 6) Campus 
Virgilio. artigiano — 7) Casu 
Francesco, impiegato TETI — 
8) Casula Marco, pensionato, 
segretario della Federazione 
provinciale dei pensionati — 9) 
Catani Alfredo, operaio della 
Italcementi — 10) Cocco Fran
cesco. operaio, membro della 
segreteria del Sindacato Enti 
locali della CGIL — 11) Cois 
Gino Franco, ferroviere. segre
tario provinciale del SFI — 12) 
Corona Eliseo, impiegato della 
AGIP — 13 > Corona Giovanni 
Antonio, artigiano — 14) De-
fraia Vincenzo. impiegato della 
TETI, segretario del Sindacato 
telefonici della CGIL — 15) 
Deplano Benigno, professore — 
16) Gallo Carlo, ferroviere. se
gretario della CI. personale 
macchina — 17) Granese Al
berto, dottore in nlosofia. assi-
stente universitario — 18) Ival-
di Pietro. edicolante — 19) 
Lecca Giuliana, impiegata — 
20) Ligas Marco, geometra — 
21) Loi Renzo. impiegato. diri
gente dell'INCA — 22) Loi Sal-
vatore. impiegato — 23) Loi 
Vittorio. artigiano — 24) Ma
cis Francesco, awocato — 25) 
Mameli Francesco, insegnante 
consigliere comunale uscente — 
26) Manca Francesco, operaio 
segretario regionale del Sinda
cato ANAS — 27) Marica Aldo. 
awocato, consigliere comunale 
uscente — 28) Marini Marco, 
studente universitario — 29) 
Marongiu Piero. operaio, segre
tario provinciale del sindacato 
autoferrotramvieri della CGIL 
— 30> Melis Egidia. impiegata 
— 31) Montaldo Enrico, inge-
gnere — 32) Onnis Mario, ope
raio portuale, indipendente — 
33) Orgiana Renzo. impiegato. 
consigliere comunale uscente — 
34) Pau Vincenzo, impiegato 
dell'INAM. dirigente dell'Asso-
ciazione • del casottisti — 35) 
Pezzi Antonio, tranviere — 36) 
Pilia Giovanni, operaio. segre
tario provinciale del Sindaca
to industrie alimentari ed affi-
ni — 37) Pirastu Antonio, me
dico. consigliere comunale 
uscente — 38) Pireddu Elena, 
commerciante — 39) Pisano En
rico, banconiere, segretario del 
sindacato albergo e mensa — 
40) Pizzadili Andrea, tranviere, 
segretario della sezione sinda-
cale della SI.S. — 41) Raccis 
Claudio. studente universitario 
— 42) Rudas Neredide. medico. 
asslstente universitario — 43) 
Scanu Giuseppe, operaio — 44) 
Secci Giuseppe. tranviere. 
membro della C.I. della S.T.S. 
— 45) Spina Giovanni, operaio 
— 46) Sulis Licia. caposala del-
l'Ospedale Civile, segretario 
della C.I.. indipendente — 47) 
Tosi Dario. artigiano — 48) 
Trincas Ignazio, operaio. mem
bro della C.I. alia SATAS — 
49) Vacca Francesco, dipenden-
te dell*ENEL — 50) Zucca Dino. 
pescatore. 

La nuova lista assicura 
la continuita col passato 

L'eta media e sui 35 anni — Confermato a capolista il 
compagno Francesco Innamorati, vice sindaco uscente 

Dal nostro corrispondente 
'( - • PERUGIA, 8. 
' Dopo un ampio e appassio

nato dibattito popolare, al 
quale hanno partecipato co-
munisti iscritti, simpatizzan-
ti e largni strati di lavorato-
ri, e stata varata la lista del 
PCI per il Comune di Peru
gia. 

Non si e trattato soltanto 
di una discussione elettorale 
pura e semplice, ma piutto-
sto di una vera e propria as
sise di lavoratori apparte-
nenti a tutte le categorie so , 
ciali, che ha espresso un giu-
dizio largamente positivo 
sull'operato deU'Ammini-
strazione • Comunale e sul 
comportamento del gruppo 
consiliare comunista. 

Gli e lementi che hanno ca-
ratterizzato l'azione dell 'Am 
ministrazione popolare sono 
stati g iustamente individuati 
nel la costante ricerca di una 
dimensione e funzione nuo
va dell'ente locale, in una vi-
sione dei problemi cittadini 
connessa sempre alle esigenze 
regionali e alia situazione del 
Paese, nel contributo dato 
alia elaborazione - del Piano 
di svi luppo economico umbro 

Episodi di questa presenza 
attiva nella vita della citta e 
della Regione, l'indimentica-
bile battaglia per impedire 
il trasferimento della < Peru-
g i n a » , la requisizione della 
«Coluss i > e gli interventi 
che riguardano l'acquisto di 
aree da destinare agli inse-
diamenti di t ipo industriale 
e aU'edilizia popolare (la 
167). 

La nuova lista propone al
l'elettorato candidati capacl 
di assicurare la continuita 
amministrativa sulle l inee 
conduttrici gia tracciate. Ri-
guardo alia sua composizio
ne si deve giustamente met -
tere in luce che e stato dato 
grande spazio ai giovani (la 
eta media dei candidati si ag-
gira sui 35 anni ) , agli operai 
(16) , agli indipendenti (8 ) , a 
compagni onesti e qualificatl. 
A capolista e stato riconfer-
mato Francesco Innamorati, 
vice-sindaco uscente. 

Ecco l'elenco dei candi
dati: 

Innamorati Francesco, av-
vocato; Antonini Giuseppe, 
operaio; Bartoccioli Enzo, 
operaio; Bartoccini Mario, 

Nel servizio autotrasporti 

Aumento 
delle tariffe 

a Pisa 
Dal aostro corrispondente 

PISA. 8. 
Con i voti favorevoli dei 

democristiani, dei socialist!, dei 
repubblicani e dei socialdemo-
cratici e con il voto contrario 
del nostrc gruppo (missini e 
liberali non erano presenti in 
aula) il Consiglio comunale di 
Pisa ha approvato a tarda not-
te l'aumento delle tariffe per 
il servizio di trasporti urbani. 
Si tratta di un prowedimento 
gravissimo che porta il prezzo 
dei biglietti da trenta lire a 
cinquanta lire abolendo inol
tre i biglietti speciali del mat-
tir.o dei quali usufruivano in 
gran parte operai. studenti. ca-
salinghe. il cui costo era di 
quindici lire 

Per satire sui mezzi della 
ATUM i cittadini pisani do-
vranno indistintamente pasare 
50 lire e a niente vale dire 
come hanno affermato i par
titi del centro sinistra, che per 
gli operai. gli studenti e tutti 
coloro che usufruivano del 
mezzo urbano prima delle ore 
8 sono state praticate sensibili 
riduzioni. II prezzo dell'abbo-
namento a dodici corse setti-
manali e etato infatti raddop-
piato-

La delibcra contro la quale 
si e battuto a fondo il nostro 
gruppo. non trova giustifica-
zione alcuna. La Giunta di 
centro-sinistra dove ancora una 
volta hanno prevalso la vo-

orlentamenti della r>»«V;-i: A M n . m <i i i .inform ~ lonta e gli onentamenn aena 
C o m i g h comunali a»y"»re a | D C , aveva preso impegno di 
nso lvere questo problema. a f f r o n t a r e giobalmente il pro-

— _ Iblema dell'ATUM. Invece si 
9 * P* U affroouto solo quello dell* 

tariffe. portando una serie di 
modifiche alle linee attoali, 

Tanto piu grave e il prov-
vedimento anche perche viene 
preso in un momento in cui 
la situazione economica tosca-
na si va sempre piu aggra-
vando: •' questo e stato fatto 
presente non solo dai nostri 
consiglieri ma anche da piu di 
duemila cittadini che hanno 
inviato una petizione contro 
Taumento delle tariffe. da as 
s em blee popolari 

Ma la Giunta di centro • 
sinistra e andata mnanzi nel
la sua strada. Non ha accetta 
to neppure la proposta avan-
zata dal nostro gruppo di nn-
viare la delibera stud:ando il 
problema in tutti i suoi aspet-
ti e cominciando a dare vita 
ad una vera e propria poll 
tica dei trasporti che conduca 
alia unificazione delle aziende 
di trasporto urbane ed extra 
urbane. 

Nel corso della seduta flu
me di ieri sera vi e da regi-
strare un altro episodio vera
mente inaudito: il rifiuto cioe 
da parte dei partiti della mag
gioranza. di accogliere un no
stro ordine del giorno in cui 
si indicavano alcune misure 
concrete da prendere per af-
frontare il problema dei li-
cenziamenti e le riduzioni del-
1'orario di lavoro. delle so-
spensioni che awengono in 
ogni fabbrica pisana. E arri-
vare poi sulla base di un'altra 
consultazione con tutte le ca
tegorie ad una conferenza eco
nomica. 

AUsundro Curdulli 

operaio; Bellini Luigi, assi-
stente universitario; Bistoni 
Sergio, mezzadro; Borgioni 
Giuliano, • radiologo; Brizzi 
Aldo, operaio; Casagrande 
Terzilio, mezzadro; Cassuoli 
Ezio, operaio; Ciuffini Fablo 
Mario, ingegnere; Cocciari 
Gianni, impiegato; Coletti 
Vincenzo, a w o c a t o ; Corsetti 
Clara, operaia; Cosenza Man-
lio, operaio; Fanelli Brando, 

mezzadro; Mori Maurizio, 
medico; Orsini Bruno, inse
gnante elementare; Pagnotta 
Maria, studentessa universl-
taria; Palazzetti Vincenzo, ar
tigiano; Pesaresi Cesare, mez
zadro; Poeta Aldo, artigiano; 
Ronconi Mario, operaio; Ro-
sati Amedeo , operaio; Rosa-
ti Giovanni, operaio; Rosci-
ni Clara, professoressa; Rosi 
Romeo, artigiano; Rosi Elio, 

impiegato; Fiandrini Lina, impiegato; Rossi Amalia, 
operaia; Frati Alberto, mez
zadro; Gargiulo Mario, com
merciante; Isidori Angelo, 
impiegato; Legumi G i u s e p 
pe, operaio; Levi Ettore, 
professore; Luigetti Renato, 
commerciante; Mandarini 
Francesco, impiegato; Ma-
riucci Mario, insegnante e le 
mentare; Marri Germano, 
medico; Montacci Paolo, 

operaia; Rossi Jone, operaia; 
Rugini Guido. operaio; San-
tucci Gesualdo, impiegato; 
Seppill i Tullio. docente uni
versitario; Tabarrini Mario, 
operaio; Tittarelli Erne-sto, 
artigiano; Tittarelli Luigi as-
sistente universitario; Tondi-
ni Dino, operaio; Vinti Italo, 
operaio; Zuccherini Nazare-
no, mezzadro. 

Per il Comune capolista e il compagno 
dottor Corrado Celli 

I candidati 
del PCI 

ad Avellino 
AVELUNO. 8. 

- Ad Avellino il PCI ha pre
sentato i propri candidati per 
il Consiglio provinciale . otte 
pendo il primo posto: 
' Collegio di Altavllla: Rossi 
Carmine; Collegio di Arlano I: 
Ninfadoro Corrado; Arlano II: 
Grasso Gaetano; Atrlpalda: 
Adamo Nicola; Avellino I: 
Freda Italo; Avellino II: Blon-
di Federico; Balano: Vetrano 
Stefano; Bisaccla, Calabrltto, 
8. Angelo Lombard!: Quaglia-
rello Francesco; Calltri: RI-
naldi Michele; Cervlnara: Ge-
novese Augusto; Fontanarossa, 
Frlgento: Lepore Giuseppe; 
Forlno: Amodeo Vito; Grotta 
Mlnarda: Giacobbe Dante; 
Guardia dei Lombardi: Nufrio 
Vito; Lauro: Stefano Vetrano; 
Llonl: Giorgio Gabriele; Mlra-
bella: Befaro Giovanni; Mon-
tecalvo: Lazazzera Michele; 
Montella: De Felice Livio; 
Montemarano: Rinaldi Miche
le; Monte Miletto: Giuccariello 
Antonio; Pratola Serra: Ve
trano Stefano; San Martlno: 
Principe Carmine; Serlno: Fre
da Italo; Solofra: Pierro Gian-
giacomo; Torre Nocelle: Iar-
robino Mario; Trevico: Gian-
grieco Francesco Paolo. 

Il presidente della Terni male informato 

Troppo lunga la catena 
degli «omicidi bianchi> 

Nells fabbrica di Papigrio 11 operai vi hanno perso la vita e 10 sono 
invalidi permanenli - Colloquio col prof. Siliato nella sede di Roma 

£* la primo uolta che un Presidente del
la societa Terni s'incontra con un giorna-
lista dellUnita: e stato il prof. Leonardo 
Siliato a promuovere il colloquio. 

Ci siamo incontrati con it pro/. Siliato 
nella sede della societa di via Due Macelli 
in Roma. Tema della conversazione: il dolo-
roso ed ennesimo incidente sul lavoro occor-
so all'operaio Bruno Pietraforte bruciatosi 
nei Jorni di carburo di Papigno. 

* La vita dei lavoratori mi sta troppo a 
cuore — ha esordito Siliato — e quindi 
dinanzi a Dio e dinanzi agli uomini voglio 
presentarmi con la coscienza tranquilla di 
aver assolto al mio dovere. Per cid — ha 
continuato Siliato — ho affrontato scrupo-
losamente i problemi concementt le misure 
antinfortunistiche. Nel periodo della mia 
Presidenza la Terni'ha speso 420 mllioni di 
lire per eliminare le cause di malattie e in-
cidenti derivanti dal lavoro. Per questo. la 
Terni. oggi viene additata ad esempio a tutte 
le industrie *. 

A questa dichiarazione del prof. Siliato 
abbiamo replicato chiedendo spiegazioni det-
tagliate. La sola risposta che ci e venuta non 
riguarda perd la fabbrica di Papigno ma 
quella dell'Acciaieria. * All'Acciaieria — ci 
ha detto Siliato — abbiamo annullato i 
400 cosi di silicosi attraverso il rinnovo degli 
impianti con Vinstallazione della sabbiatrice. 
A tutti gli operai abbiamo peraltro conse-
gnato gratuitamente le scarpt americane an
tinfortunistiche, coi relatiri guanti ed oc. 
chiali : • 

Bene. Questa dichiarazione di Siliato. per 
quanto interessante, e una denuncia di per se 
delle responsabilita della societa Terni che 
soltanto ogoi ha deciso di intervenire. cosa 
che se avesse fztto prima avrebbe preservato 
la salute di centinaia di operai. 

Ma. per Papigno cosa e stato fatto? A 
questo punto il prof. Siliato ci ha detto 
che ha rimesso al Ministro delle Partecipa-
zioni Statali. on. Bo, una documentazione 
che prova la * falsita - dt alcune notizie dif
fuse dal nostro giornale. II ministro Bo do-
vra rispondere con la documentazione for-
nita dalla Terni a tre interrogazioni parla-
mentari provocate dal nostro giornale. Bene. 
Vogliamo aiutare il ministro Bo ad essere 
nbiettivo, e i parlamentari ad avere ele
menti. 

La Terni contesta che a Papigno « stt 
Instaurato per prassi il doppio turno di la
voro e, comunque. afferma che U contratto 
di Jacoro. che precede 46 ore e mezza set-
Umanali, viene rispettato. 

La realta e che Bruno Pietraforte e stato 
investito dalle fiamme del forno mentre sta. 
va raddoppiando il turno di lavoro, essen-
dogli stato imposto di Iarorare sedici ore 
consecutive come si e verificato per altri 
40 operai, in un mese. Ci poi la direzione 
aziendale di Papigno che ha male infor
mato il prof. Siliato per quanto eoncerne 
la presenza dei *cabinisti- al momento del' 
Vincidente. Infatti, nei quadri di controllo 
dei due forni e'era un solo cabinista. Ma 
nella 'memoria- che fl pro/. Siliato ci ha 
tctto, « cht • wtmtm rimesta ml ministro Bo, 

si afferma che ~ non e vera la notizia del-
rUnita secondo la quale a Papigno sono 
morti died operai ma appena uno o due 
lavoratori sono rimasti feritl -. 

In sede di cronaca ci siamo limitati a 
senvere in modo approssimativo. Oggi pos-
siamo rimettere al ministro Bo. smentendo ' 
la Terni e confermando la nostra denuncia. 
la lista luttuosa degli incident! sul lavoro. 
In un decennio. i morti a Papigno sono undici. 
Essi sono: Crisostomi Bruno. Di Ciuli. Terenzi 
Diesildo, Rossi Alvaro. Brunelli. Gutdi Ubal-
do. Bernardini Antonio. Fraticcioli Fiorello, 
Santilli Eustachio, Di Biagio e Galeazzi. 

A questi nomi si debbono aggiungere altri 
died operai rimasti invalidi permanenli a 
causa di gravi inddenti sul lavoro del tipo 
di quello verificatosi di recente. I nomi di 
questi operai sono: Cavalieri, Corazzi, Polli-
ni. Virilt. Palazzesi. Di Patrizi. Matteucci, 
Cappelletti. Alpini e Pietraforte. 

La lista degli - omiddi bianchi - non Vab. 
biamo pubblicata per provocare rimorsi dl 
coscienza al prof. Siliato, ma per richiama-
re I'attenzione del presidente della Terni. del 
ministro delle Partecipazioni Statali, dell'IRI, 
dei deputati che si stanno interessando del
la faccenda, sulle cause effettive che vanno 
rimosse perche l'elenco delle rittime non 
si allunohi ancora. Di queste cause ci hanno 
parlato due membri della Commissione In
terna di Papigno, Rosati e Trotti. Anzitutto 
e l'aumento del ritmo di lavoro coi con-
nessi doppi turni e limitazione di ferie. uno 
dei punti da affrontare. Basti pensare che il 
giorno in cui brudava vivo Voperaio Ga
leazzi, nel gennaio scorso. a Papigno si fe-
steggiava il traguardo della superproduzione. 

La produzione e pressoche raddoppiata, 
con un terzo in meno dell'organico; soltanto 
in questi due ultimi anni il livello d'occupa-
zione e diminnito di 61 unita. Si verifica cosl 
che un operaio. come il Galeazzi, prende 
fuoco. si trasforma in una torcia umana, sen
za che accanto ri fosse un compagno di la
voro, per ' mancanza di personale'. 

Tl prof. Siliato d ha detto che soltanto 
circa duecenlo giornale di ferie del '63 
debbono ancora essere godute dagli operai. 
Ma a queste. ed a quelle del '64, che gli 
operai addetti alia produzione non hanno 
ancora usufruito. si debbono aggiungere ben 
9 giorni e sei ore di riposo per ogni operaio. 
accumulate in rirtu del nuoro contratto che 
sancisce la diminuzione della settimana la-
roratira. Ma e'e ancora di piu. II prof. Si
liato ha tenuto a sottolinearci I'iniziativa 
che ha promosso nel campo della preven-
zione infortuni sul lavoro. attraverso la co-
stituzione di una commissione di operai che 
riferiscono proposte al presidente della Ter
ni. E~ tn data 28 luglio tcorso perb che la 
CI. di Papigno ha rimesxo concrete propo
ste. ma tutto e rimasto lettera morta. 

Anche questi aspetti sono oggetto di una 
interrogazione parlam«ntare del compagno 
on. Alberto Guidi. che denunda la dura 
realta della fabbrica di Papigno. 

Alborto Provantmi 
•NKLLA FOTXD: Lo fsbbrica d< Papigno. 

Dal nostro corrispondente 
, PISTOIA, 8 

Questa mattina i compagni 
dell'apparato »della federazio
ne hanno presentato negli uf
fici preposti le liste elettorali 
del PCI per 11 Comune di Pi
stoia e per la Provincia. Le li-
ste hanno ottenuto il primo po
sto, mentre gli altri partiti an
cora stanno discutendo sulla 
formazione delle loro liste. 

Anche in tutti i comuni del
la provincia i compagni han
no presentato stamane le liste 
del Partito. Questo e il risul-
tato dell'intenso lavoro politi
co e organizzativo che il par
tito ha compiuto in questi ul
timi due nicsi: nello stesso tem
po e la migliore prova per lo 
elettorato pistoiese della serie-
ta del PCI e dei candidati che 
vengono loro propostl. 

La lista del Comune di Pi
stoia, di cui e capolista il com
pagno dottor Corrado Gelli, ol-
tre ad esprimere i compagni 
piu capaci. raccoglie forze del
ta sinistra laica e simpatizzan-
ti qualiflcati del partito del-
l*ambiente cittadino. A questi 
uomini gli elettori pistoiesi so
no ora chiamati a dare la loro 
Aducia. 

Ecco i candidati del PCI per 
la Provincia: 

Romanelli Lido; Beragnoli on. 
Spartaco; Gelli dott. Corrado: 
Nanni Luigi. vice presidente 
dell'Amministrazione provincia
le: Marchesini Franco: Monti 
Renato; Badini Raffaello; Gio-
vannelli Mauro: Lucarelli Giu
liano. segretario provinciale 
della CdL: Andreini Luciano. 
indipendente: Vannini Alino: 
Innocenti Mario: Dami Emilio: 
Marchetti avv. Riccardo: Giu-
sti Vinicio; Mati Vasco: Palan-
dri Graziano. 

Ed ecco i candidati del PCI 
al Comune di Pistoia: 

Gelli dott. Corrado; Agnolet-
ti Maddalena; Baldi Biamonte; 
Pallotti avv. Giampiero. indi
pendente: Bardelli Renzo; Bar-
dini Adriano; Bargiacchi Enzo; 
Bartoli Marino: Battiloni Gra
ziano; Boneforti Giuliano: Bia-
gini on. Ferruccio: Braccioll 
Giovambattista: Bresci Marcel-
la. indipendente: Cappellini O-
tello; Cipriani dr. Sergio: Cotti 
Silvano: Dami Emilio: Diddi 
Giorgio: Fedi dr. Filiberto. ra-
dicale; FilipDini Gino; Gallica-
ni Onorio; Gargini Gianfranro; 
Giani Gilberto; Giannini Ulde-
rigo; Innocenti Mario; Innocenti 
Renzo: Lima Vanna. indinen-
dente: Lotti Evtlio: Maestri Ple-
ri Eros; Mati Vasco: Mochi Ful-
vio: Mori Renato; Palandri Gra
ziano; Pirattoni Enrico: Plert-
nelli Renato; Ricciarelli Ren
zo: Rosellini Valerio: Toni Fran
cesco: Turchi Doris; Zamponi 
Fulvio. 

Sometra: 
ritirati i 

prowedimenti 
limitativi 

Dal nostro corrispondente 
SALERNO. 8 

Gli 800 nlovieri della SOME
TRA che per 15 giorni si sono 
tenacemente battuti per la pub-
blicizzazione dell'azienda e per 
la revoca dei prowedimenti 
presi dalla curatela, hanno vin-
to la battaglia. Ieri mattina in
fatti dopo un incontro tra il 
dottor Triggiani. delegato del 
ministero dei trasporti. il pre-
fetto. il curatore del fallimento, 
il presidente del consorzio, il 
sindaco di Salerno e i cap! del-
l'ispettorato della motorizzazio-
ne regionale • e provinciale, e 
stato comunicato ai nlovieri il 
ritiro di tutti i prowedimenti 
adottati flnora dalla curatela. 

Essi riguardano il prolunga-
mento deU'orario di lavoro che 
si voleva protrarre di 40 mi-
nuti. la soppressione delle linee 
13 e 18 e della Scafati-Pompei-
Villa dei Misteri. Nello stesso 
tempo la curatela ha assunto il 
preciso impegno di non pren
dere altri prowedimenti limi
tativi concementi il servizio e 
i diritti sindacali dei lavoratori 
fino al 31 dicembre p.v. 

Circa la pubblicizzazione del
l'azienda. i sindacati hanno po
sto 1*8 novembre come termlne 
ultimo per la revoca delle con
cession! delle linee che ora la 
SOMETRA, in stato fallimenta-
re da mesi. gestisce a titolo pre-
cario e per il loro passaggio al 
consorzio. 

In tal senso al fine di solle-
citare il rispetto delle scadenze. 
la segreteria della CdL ha Indi-
rizzato anche una lettera al mi
nistro dei tmsporti e a tutte le 
altre autorita competenti. 

Nella stessa serata il consiglio 
d'amministrazione del consor
zio ha approvato il regolamen-
to interno e una delibera ri-
guardante la concessione di un 
contributo mensile di 4 mi-
Honi per la gestione falllmen-
tare fino al 31 dicembre. Inol
tre ha dato mandato al presi
dente di prendere accordl eon 
societa costruttrici di pullman 
e filobus amnche il consorzio 
una volta ottenute le conces
sion!. sia in grado di assicurare 
regolarmente il servizio dei tra
sporti. 

In seeuito a queste decision! 
i lavoratori si sono riuniti in 
assemb'ea e hanno deci=o di 
riprendere il lavoro. dichiaran-
dosi sempre vigili uer il rispetto 
degli impegni e pronti. se ne-
cessario. a rinrendere la Iotta 
con la stessa fermerza dl oggi. 

Tonino MtsuRo 
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