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ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Industria dell'auto: 
europeo 

Dal noitro inviato 
PARIGI, 9 

L'INIZIATIVA presa dai tre sindacati metallurgici francesi 
: di indire per oggi, 9 ottobre, una giornata nazionale 

di protesta e di rivendicazioni che impegni a manifestazioni 
unitarie e a sospensioni dal lavoro gli operai di tutte le 
industrie automobilistiche. francesi, merita attenzione in 
quanto oltrepassa lo stadio di un'azione puramente salariale 
e rivendicativa, nella prospettiva di spostarsi, in futuro, 
su un terreno piii ricco e complesso. Del resto, gia per 
domani le tre centrali sindacali metallurgiche francesi 
hanno indetto, sul tema della crisi nel settore automobi-
listico, un convegno unitario a • Parigi; e nella stessa 
giornata, la FIOM. ha convocato a Torino una Conferenza 
nazionale sull'Automobile per affrontare questioni destinate 
ad avere sbocco e ripercussione al livello europeo. Una 
delegazione della Federazione dei metallurgici francesi, 
aderente alia CGT, sara presente a Torino, cosi come la 
CGIL appoggiale manifestazioni di Parigi con un messaggio 
di solidarieta verso i metallurgici francesi per Viniziativa 
dei tre sindacati. 

Ma il fatto nuovo che in questo quadro vrende splcco 
decisivo, e la proposta fatta dalla CGT, dalla CFTC (la 
centrale dei sindacati cristiani) e da Force Ouvriere in un 
comunicato unitario del 27 settembre di indire « conside-
rando che la situazione dell'industria automobilistica non 
4 tipica solo della Francia, una conferenza sindacale europea 
al fine di ricercare, con le altre organizzazioni sindacali 
degli altri paesi capitalistici, i mezzi piii efficaci da mettere 
in opera per dare scacco al padronato in tutti questi paesi». 

Per la prima volta ci si trova di fronte, in Europa, 
all'abbozzo di un piano di coordinamento e di sviluppo 
delle rivendicazioni operate, ad obiettivi di azione e di lotta 
che possono essere comuni fra le grandi centrali sindacali. 
Per la prima volta si delinea H tentativo di opporre alia 
programmazione capitalistica e all'Europa dei monopoli, 
una pianificazione democratica e antimonopolistica, come 
yropone la CFTC, al livello francese e europeo, in una 
industria determinante di una economia comunitaria come 
quella automobilistica. 

Non vorremmo peccare di ottimtsmo, ma questa nuova 
spinta pud segnare Vinizio di una piu avanzata strategia di 
lotta, che non releghi piu la pressione operaia all'interno 
dei singoli paesi, ma sia I'espressione di una nuova matu-
razione della classe operaia: essa prende coscienza della 
impossibility di contrastare la politica dei redditi unica-
mente sul terreno della lotta salariale, e avverte la necessity 
di assumere un suo proprio ruolo nel determinare le scelte 
4tonomiche e gli investimenti, portando la lotta a piit alto 
livello, verso una modifica profonda delle attuali strutture, 
verso una pianificazione democratica che veda a protago-
nisti i sindacati e le grandi masse Idvoratrici. - . 

T A CRISI nell'industria automobilistica europea risente, 
•M4 del resto, in tuttd Europat gli stessi sintomi: stagnazione 
a recesso delle immatricolazioni, contrazione delle esporta-
zioni versoi paesi terzi, aumento delle irnportanoni, eviluppo 
delle vendite delle vetture americane e di altri paesi comu-
nitari a detrimento delle industrie « nazionali»; I monopoli 
europei, man mono che nel MEC la circolazione delle merci 
si accelera e si sviluppa la concentrazione capitalistica 
dominata dall'impianto delle grandi ditte americane m 
Europa, si urtano in una concorrenza straniera sempre piu 
massiccia. Ma gli stessi tentativi di razionalizzazione e di 
programmazione • coordinata fra produttori automobilistici 
europei — obiettivo verso cui il MEC spinge, per create 
una barriera protettiva — sembrano per ora votati alio 
•scacco. • • 

11 ministro dell'industria francese, Bokanowski, smen-
tiva, il 29 settembre, • le voci di un accordo fra FIAT, 
Renault e Volkswagen su una politica europea dell'auto-
mobile, affermando che « gli animi non sono maturi per 
tali idee ». It marasma che regna nell'industria automobilU 
stica europea assume tutta Vampiezza di una futura cola-
strofe, quando si valuta Valtro aspetto della questioner 
Tinvasione massiccia, nel MEC, dell'industria automobilistica 
americana, le cui previsioni sono che I'Europa, possedendo 
in media una vettura per ogni died abitanti, e ancora per 
died anni il solo grande mercato, il cui parco macchine 
potrebbe addirittura raddoppiare. I giganti americani si 
sono istallati in Germania occidentale, in Francia e in 
Gran Bretagna, praticando una politica di dumping, e tenendo 
sotto il loro fuoco incrociato il Mercato comune e i mercati 
del resto dell'Europa, Nella Repubblica federale tedesca, 
Opel e Ford hanno prodottq. da sole, il 29% della produzione 
tedesca nel 1962 e il 32% nel '63. La Rootes inglese i 
stata assorbita doll''americana Chrysler che, al tempo stesso, 
si e impadronita del pacchetto azionario della francese 
SIMCA di cui possiede ormai il 63% del capitale, in attesa 
di volgersi verso la Lancia e di intraprendere nuovi aecordi 
con la tedesca BMW, Ford G.B. e Vauxhall, e rappresenta 
attualmente il 40% della produzione inglese. Gli americani 
giocano vincenti, awantaggiati dai favolosi investimenti 
delle societa di oltre Atlantico (le filiali europee di Ford 
hanno investito, in tre anni, un miliardo e mezzo di franchi; 
piu che Citroen e Renault messe insieme), dal livello della 
ricerca, dal gettito ininterrotto di nuovi modelli, il che 
permette loro di conservare nella CEE una superiority che 
gli altri non riescono a contrastare. Opel, General Motors, 
Ford e SIMCA costituiscono gia il 20% della intera produ
zione europea, fra vetture di lusso e macchine uUUtarie. 
Gli altri due gruppi della Comunita europea — Renault, 
Volkswagen e Alfa Romeo (nazionali o finanziati dagli 
Stati) e Fiat-Peugeot-Citroen-Panhard (gruppi monopolistic! 
prroari) — possiedono rispettivamente uno il 37% e Valtro il 
38% della intera produzione delle automobili europee. Jl 
calo della produttivita e, fra costoro, — almeno nelle 
industrie piu colpite dal fenomeno — del 15-20% rispetto 
alia produttivitd. dello scorso anno. La riduzione delle 
vendite £ continua (solo la Renault ha centomila macchine 
invendute nei propri magazzini) ma il ministro Bokanowski 
affermava che il fenomeno francese & poca cosa « rispetto 
a quello che si verifica in Italia, dove & calo delle vendite 
& del 50% ». La contraddizione principals che appare nel 
Mercato comune dell'automobile nel quadro fin qui deli-
neato, e che mentre il ritmo di espansione diminuisce. la 
concorrenza da luogo alia accelerazione dello sviluppo delle 
capacita di produzione. Le previsioni della stessa CEE erano 
che nel '65 la capacita di produzione dell'industria automo
bilistica europea andra dai 6J5 ai 7 milioni di automobili, 
mentre la produzione reale non sari supcriore ai 5J3 milioni. 

•« vi saru tnoltre, in Europa, una eccedenza di milioni di 
macchine invendute. I sindacati cattolici francesi — in un 
loro documento — parlano di una utilizzazione degli impianti 
creati dalle industrie automobilistiche che va solo fino al 
60-70% della loro capaciti. 

Si vbirebbe spostare la soluziohe fino a gennaio! 
r i T — — ^ — - ^ — — — . - . —. . . — i —^—^ i i i i i • ^ 

i intrighi della DC 

Alicata parla 
domani a Roma 

Domani il nostro Partito aprira la campagna eleltorale 
amtntnistrativa con centinaia di grandi comizi in tutte le 
province interessate alia consultazione del 22 novembre. 

Tra questo manifestazioni sono di particolare interesse, 
anclie perche avranno caratlere regionale, quelle di Ro
ma (dove parlera Mario AUcala), Napoli (Giorgio Amen-
dola), Palermo (Pietro Ingrao), Imola (Miana o Ruggi), 
Padova (Alesaandro Natta) e Genova (Agostino Novella). 

II compagno Velio Spano sara commemorato domani a 
. Carbonia da Pietro Seech I a. . 

Sempre per domani, iono in programma altre manife
stazioni, tra cui quelle dl Bologna (Enrico Berlinguer), 
Pcscara (Emanuele Macaluso) e ' Mantova (Giancarlo 
Pajetta). . 

' In seconda pagina un dettagliato elenco del comixi. 

Ritorno 
nel Vajoht 

A Longarone, Erto, Casio, Cimolaia e Clqut i atata 
ricordala ieri !a sclagiira che un anno.fa si'abbattt 
aui paesi del Vajont NELLA TELEFOTO: Una'an* 
ziana slgnora depone fiori sulla tomba di un familiare 
perito nella aciagura. - .•>-. 

(A pag. 3 i servizi dei nbstri inviati) 

II Cairo 

torna 
Un irenice wmmeirto del quotidiano « Al Ahran 

PI QUESTA situazione di crtsi gaioppante, le ditte auto
mobilistiche europee continuano a muoversi secondo le 

vecchie leggi della ricerca del massimo profitto. Da un lato 
vengono sperperati miliardi per tener testa alia concorrenza, 
saerificando e calpestando gli investimenti verso altri *<ttori 
vitali di sviluppo della intera societa, in campi decisivi 
come quello della scuola. quello deirurbanisHca, degli 
alloggi o della salute pubblica. DalValtro, viene compiuta 
una massiccia offensiva per far sopportare il peso della 
crisi ai lavoratori, con la diminuzione degli orari di lavoro 
e il blocco dei salari onde mantenere i profitti alio stetso 
livello. in Francia, Vindustria automobilistica fa vivere, 
direttamente o indirettamente, un milione di salariati, di 
cui 250 mila impiegati nelle industrie automobilistiche vere 
9 proprie; le riduzioni dj orario colpiscono gia centomila 
operai, e la riduzione salariale va dal 5 al 20%; i costruttoii 

Maria A. Macciocchi 
(Segue in ultimm pagina) 

DtJMstronmato 
IL CAIRO, 9. ' 

L'aifare Ciombe e cbiuso. 
Stamane di buon'ora - i l fan-
tasma della conferenza- si e 
imbarcato su un aereo della 
Sabena per Atene. Parigi e 
Leopoldville in compagnia del 
suo numeroso s«guita Visibil-
mente contento di lasciare n 
Cairo, Ciombe ba sorriso ai fo-
Xogtzii ma' non ba rilasciato 
alcuna dichiaraiione. La levata 
del blocco attorno alia res»-
denra di Ciombe e la conse* 
guenza. deUa fine dell'assedio 
deUe ambasciate della RAU e 
deH'AIgeria a Leopoldville, che 
era stata comunicata nella se-
rata di ieti Contemporanea-
mente, a Ciombe era stato d«t-
to cbe era crmai libero di 
muoversi nella capitale della 
RAU ma non di accedere nella 
sede della conferenza. Egli tut-
tavia non ha approfrttato del; 
la liberta di movimento ed e 
partito nella mattinata, dopo 
essere rimasto - costantemente 
nella sua residenza rifiutando 
il pranzo e outrendosi soltanto 
con proprie acatolette. 

NeUe ulrJme ore egli aveva 
manifestato ripetutamente la sua 
hnpazienza per la lestezza del 
titiro deUe misure prese da 
Kasavubu contro le ambaaciate 
algerina e araba unita •.Leo
poldville. Dal titiro di quelle 
misure dipendeva infatrJ la sua 
stessa Uberta. - ._ 

La partenza dell'eit capo ka-
tangbese e stata accompaftiaU 
dai coronienU ironici della 
stampa araba. Oggi, in un suo 
artJcola il direttore del quoti
diano AI Ahrom ricava la le-

zione politica dteUepisodto. Ne-

gando' a Ciombe ogni altra ve-
ste cbe quella dl agente dello 
imperlalismo, Mohammed Hey-
kal scrive chcil comportamen-
to di costui documenta sulle 
nuove vie dell'azione dell'im* 
perialismo contro i paesi non 
allineati, e per questo esige la 
massima - vigilanza. • Perche 
Ciombe e venuto, nonostante 
I*unanime - no? Heykal rispon-
de: evidentemente per chiedere 
l'assoluzione del -vertice- al 
suo operate*, per mettere un 
freno all'opera del continente 
afrieano contro U suo regime, 
o almeno per attirare l'attenzio-j 
ne su di s* e stomarla dai 
problemi in discussione alia 
conferenza. Ma soltanto questo 
ultimo obiettivo e stato, in qual-
che • momenta, - parzialmentc 
conseguito. Heykal cita fra 1'al-
tro la definizione cbe Ben Bella 
na dato di Ciombe: un messo 
ambulante di tutto ci6 cbe 
non allineati respingono, e ri 
leva cbe la conferenza non "e 
quella di una organizzazione 
internazionale e neppure l'm-
contro dei capi di una limitata 
regione geogrifica, ma I'espres
sione di idee e prindpi sui quali 
Ciombe non ha nessun' dirltto 
legale di intervenire. 
- Nella serata Ciombe e arri-

vato ad Atene in' volo per a 
Congo via Parigi. Nella capi
tale greca egli si e abbando-
nato a dichiarvzioni dalle quaH 
si era prudentemente astenuto 
al Cairo, affermando di tr»-
varsi finalmeate in un -paesc 
libero - ed insultando le sa-
zioni che piu coraggiosamente 
hanno preso posixiane contro 
il suo regime. •'•"v. ; 

. • Entito' Polito 

Negli ambrenti di mag-
gioranza si afferma che 
la risposta di Mora al-
le interrogazloni parla-
mentari sar^ generica 
Gia pronto il testo dei 
«quesiti» del governo 
da presentare ai medici 
del Capo dello Stato? 
Concluso il CC del PSDI 

II problema della Preaiden-
za della Repubblica e del vuo-
to cbe, in conseguenasa della 
dolorosa drcostanza della ma' 
lattia di Segni, si e aperto ai 
vertiei deUo. Stato e oonsi di 
froote ai Parkmento. T r̂tti i 
OTppiTtra>ne i fociMtafiar*-

^ierri^azioM r*'frM*W& at 
fi iinpegnato a ris^ndere > • 
tro la prossima settimaoa, mer. 
coledl o giovedi. Sembra or> 
mai certo cbe a rispond'ere sa
ra Moro. n presideate . del 
Consiglio ha del resto tenuto 
peTsonalmente in maoo tutta 
la questi one in questi giorni. 
Si e incobtrafo.ripetutamente 
con il- «supplente » Merzago-
ra; ba consultato esperti eo-
stituzionalisti; ha tenuto i con-
tatti; tramite'Nenm, con {lea
ders degli altri partiti della 
coalizione. 

Ieri, stando a voci non con-
fermate ma insistenti, Reale 
avrebbe consegnato a Moro il 
testo dei '«quesiti» che (see-
gliendo la .via indicata .dai 
partiti della maggiorania) il 
governo ha deciso di poire al 
collegio dei medici curanti di 
Segni. Non si sa se l'ineontro 
che Moro ha avuto poi in se
rata con Rumor, e che ha ri-
guardato proprio il problema' 
del Quirinale (secondo i por-1 
tavoce) sia da mettere in re-
lazione con il fatto nuovo del 
completamehto del lavoro da 
parte del ministro Reale. 
.Negli ambienti della mag-

gioranza si continua coraun-
que adaCFermare contradditto-
riamente da un lato che la 
qtjestione e ormai matura e 
chiede urgente soiuziooe : e 
dall'altro che a uno sbocco co-
stituzionahr non si - giungera 
certamente prima delle elezio-
ni amministrative. Si esclude 
in partenza — ed e grave — 
che Moro possa dare in Parla-
mento risposte che non siano 
solo generiche alle interroga 
zioni che sono state presenta-
te. Sembra che egli si limitera 
a riferire sul testo dei •que
siti • preparati da Reale, a as-
sicurare che le condizioni del 
Presidente continuano a mi-
gliorare. a rivolgere. gli augu-
ri al Presidente. Per quanto 
rigaard2 i > quesiti», si SM 
che essi sarasno moito chiari 
e speciffci. Essi riguardereb-
bero sia le attuali condizioni 
di salute del Capo dello Stato. 
sia la sua possibility di ripren-
dere le nonnali"funzioni e en. 
tro quale tempo presumibile, 
sia il tempo cbe i medici im-
piegheranno per dare le ri-
chieste, circostanziate rispo
ste. E' proprio quest'oltimo 
interrogalivo rivolto ai medi
ci che dovrebbe permettere di 
dilaziooare la soluziooe del 
problema secondo la volonta 
ormai chiarissuna della DC, e 
in particolare dei dorotet In-
fatti sembra che i medici (e 
sono vocicircolate io sjBhien-
ti governativi) sj prenderanno 
on tempo abbastama hmgo 
per deflnire le risposte al go
verno. Le Camere poi, ia eoln-
cidenza' con l a m tripagna elet. 
torare,- sospenderanno i lavpri: 
dopo le amministrative si sara 
alia vigilia deDe vacant iw-
Ulirie. Eeeo i motivi per eel.sl 
afferma che la question*.pen, 
sari affrontata prima del gen
naio prossimo. Bisofnera ve-

In un'atmosfera di profonda commozione 

L'ultimo saluto 
a l compagno 
Icompagni Card/a, yittorelli-SchiavettieGiorgio Amendola ban 
rievocqto la sua tigura di militante antifascista e rivoluzionario - // sa
luto del movimento della pace nelle parole di Bartesaghi e Matkovski 

Una folia commossa di compagni e di amid ha partecipato ieri ai funeral! di Velio 
Spano. " ' . . " / . " ' " • • . ' . * ' • " " . • ' • • ' ' : • - • • • • . - • - - - , ; , ." • " — . • ' 

Sene chiede il passaggio all'ENEL 

Occupate 
le miniere Carbosar i i 

L'utilizzazione del carbone nella termocentrale elettrica di Portovesme 
aprirebbe move possibility di sfruttamento dei pozzi ma viene ora 

messa in force — Entro il 20 la decisione del governo 

(Segue in mltima nmgina) 

Dal Mttro corrbpopdeate 
CAGLIARI. 9. • 

Gli operai occupano da . ieri 
le miniere del bacino carboni-
fero del Sulcis. I pozzi ed i 
cantieri esterni di Serbariu. Se-
ruct, Nurazi Figus, sono presi-
diati da ieri dalle maestranze. 
Anche la Supercentrale di Por
tovesme e stata oggi occupata 
dai dipendenti. L'obiettivo di 
fondo della lotta che si svilup
pa in questi giorni a Carbonia e 
in tutto il Sulcis e I'immediata 
emissione del decreto di assor 
bimento della Carbosarda nel-
l'ENEL, per risolvere. in parte. 
la crisi che travaglia la societa 
mineraria e non permette nep-
pure il regolare pagamento dei 
salarL Una decisione. in tal sen-
so dovrebbe essere presa. se
condo fonti ufflcialL - entro 
Q 20 ottobre. 

Ma la questtone e piu com-
gessa. Infatti. uno- dei motivi 

ndamentali della lotta e quello 
di lmpedire che il governo at-
tul il proposito di alimentare a 
pafta-la Supercentrale termo-
etettiica dl Portovesme, anzi-
CM a carbone. Questo progetto, 
se realizzato, comprometterebbe 
deflnitivamente lo sfruttamento 
del bacino carbonifero e lasce-
rebbe in gran parte immutata 
la graVissima situazione econo-
mica e sociale della zona. 

Le tre federarJoni sindacali 
dei minatori della CGIL, CISL 
e UIL, hanno intanto promosso 

per domenica una manifesta-
zione operaia e popolare per 
meglio puntualizzare i termini 
della lotta e indurre il governo 
a uscire dall'attuale posizione 
equivoca che colpisce gli inte-
ressi vitali della Sardegna. L'at-
teggiamento del governo rap
presenta. saprattutto. un'ulte-
riore riprova del danno che pud 
arrecare la. politica di riduzio
ne degli Investimenti' pubblici 
cosl come oggi viene portata 
avanti dalla maggioranza di 
centro-sinistra, in linea con le 
misure anticongiunturali. 
- I rappresentanti dei tre sin

dacati. nel corso di un incontro 
con il consigliere di Stato dott 
Piga banno posto alcune precise 
domande al Ministro dell'indu
stria on. Medici. I tre sindacati 
hanno innanzttutto chiesto di 
conoscere i tempi ed i modi 
del nassaggio della Carbosarda 
aU'ENEL. le prospettive di as-
sorbimento del personate e l*uti-
lizzo degli indennizzL Inoltre, 
i sindacati hanno chiesto al go
verno di chiarire il problema 
dell'utilizzazione dell* energia 
elettrica prodotta dalla Super
centrale. U consigliere Piga ha 
affermato che gli impianti elet-
trici della Carbosarda dovrcb-
bero passare aU'ENEL non ap-
pena ne verra riconosciuta la 
idoneita tecnica. Ed ba aggiunto 
che il passaggio aU'ENEL non 
sara possibile prima cbe la Su
percentrale sia entrata in fun-
zione. Pert — ha precisato —I 
si prcsentano deUe difncoIU in I 

alcuni impianti minerari (Ser
bariu). II consigliere Piga non 
ha nascosto dubbi e perplessita 
per una alimentazione a car
bone deUa Supercentrale. Egli 
afferma che. con la nafta. la 
Supercentrale verrebbe a ri-
durre i eosti di produzione sia 
per quanto riguarda la mano-
dopera che per ragioni tec-
niche. -

Sembra ora che U governo 
sia orientato verso una soluzio
oe transitoria, cioe esiste la chia 
ra intenzione di prolungare nel 
tempo il problema di Carbo
nia. che, come si vede. richiede 
urgenti ed indUazionabili ri
sposte. • 

Intanto in tutta la Sardegna 
riprendono le lotte operaie e 
contadine con rinnovato vigore. 
Dopo roccupazione deUa ml 
niera di Canaglia. nel Sassarese, 
i GO lavoratori della azienda 
Vianini. di Portotorres. occu
pano gli impianti da 18 giorni 
ed attueranno lo sciopero della 
fame se le autorita regionali e 
nazionali non' recederanno dal 
loro assenteismo. 

NeirOristahese inoltre si svi-
luppano le iotte dei contadini 
per la riforma agraria ed UIJI 
giusta soluzione legislative dei 
problemi del coUocamento: una 
grande manifestazione. alia 
quale banno partecipato centi
naia e centinaia di persone. si 
e svolta nel grosso centro agri-
colo di Mogoro. • , • 

1 Ghifppm Podda 

Per la seconda volta in 
tanto poco tempo I'ingresso 
della sede del Comitato cen
trale e stato trasformato in 
camera ardente, si e riempito 
di corone, di delegazioni, di 
compagni, di bandiere ab-
brunate. E ieri pomeriggio, 
dopo Vultimo turno di guar-
dia formato dai compagni 
Longo, Amendola, Ingrao e 
Pajetta, il feretro di Velio 
Spano e stato accompagnato 
nell'ultimo viaggio da com
pagni, amtct, rappresentanti 
del Movimento internaziona
le della pace, delegazioni *er-
de, tntellettualt. ' 
" Fin dal'mattino — mentre 

alia "direzione del Partito 
giungevano centinaia di tele-
grammi da ogni parte d'lta-
lia e del mondo — si erano 
succeduti a rendere onore 
alia salma del compagno Spa
no numerosi rappresentanti 
del Comitato regionale e del
le Federazioni sarde, i dele-
gati del Consiglio mondiale 
della pace, i compagni della 
direzione e della redazione 
deZl'Unita, delegazioni della 
Federazione romana e delle 
varie zone del Lazio, compa
gni del Comitato centrale e 
della Commissione centrale 
di controllo; hanno, inoltre, 
reso omaggio alia salma del 
compagno scomparso gli ono-
revoli Vecchietti, Valori e 
Gatto, del PSIUP, Von. Ugo 
La Malfa, il sen. Lussu, il 
sen. - Leopoldo Rubinacci, 
Von. Luzzatto, il sen. Barte
saghi e molti altri rappresen
tanti del mondo politico ita-
liano e internazionale che col 
compagno Spano avevano 
avuto dimestichezza di lavo
ro nei • lunghi anni dell'op-
pressione fascista e dopo, in 
particolare nella Federazione 
della stampa e nel Movimen
to italiano e mondiale della 
pace. -

- Da Algeri e giunto Souaiah 
Haouari, deputato del FLN, 
presidente del Comitato al-
gerino della pace e membro 
della presidenza del Consi
glio mondiale; dalla Francia 
la signora Sarge, membro del 
Comitato francese della pace; 
sono giunti, inoltre, il dele-
gato del presidente del Con
siglio mondiale Bernal, Wal
ker; il compagno sovietico 
Matkovski, del segretariato 
del Consiglio mondiale, il 
compagno Bulatovic in rap-
presentanza della Lega jugo-
slava per la pace, Vindipen-
denza e la colldborazione fra 
i popoli. Hanno reso, inoltre, 
onore alia salma i rappresen
tanti delle ambasciate dei 
Paesi socialisti; i compagni 
socialisti Mario Berlinguer e 
Sandro Pertini, lo scrittore 
Giuseppe Dessi. 

AHe 16J30 il corteo funebre 
si e lentamente avviato lun-

(Segue in ultima pagina) 

Altr t sei 
federazioni 

a l cento 
per cento 

' Altra M i federazioni han
no raggiunto o superato H 
100 per cento della aotte-
scrtzione' per la stampa • 
il rafforzamento del Par
tito: Manteva (comma 
raceotta 21.000.000); Reggio 
Calabria (6.000,000); Astl 
(3300.000); Benevento (3. 
2PS.Q00); Trcnto (3.6*0,000); 
Bolzano (2.000.000). 

iKEKKrattpT 2L_^ 

.r.-rjjit Jr., iiiaU 
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Le candidature per le amministrative 

a 
la lista comunista 
MANIFESTAZIONI 

DEL PARTITO 
*• OQGI '• 

Galatone (Lecce) : Colombl. 
Lecco: Cossutta. 
Cremona: G. C. Pajetta. 
For l l : Delogu. 
Trento: F lamlgnl . 
Pisa: Lusvardl. 
Parma: Magnanl. 
Piacenza: Giuliano Pajetta. 

Domani a Carbonla II 
compagno Pletro Secchia 
commemorera II compagno 
Velio Spano. 

D O M A N I 
Manlfestazionl regionall 

per I'apertura della campa-
gna elettorale ammlnlstra-
t iva: 
Roma: Allcata. 
Napoli: Amendola. ' > 
Palermo: Ingrao. 
Imola: Miana e Ruggl. 
Padova: Natta. • 
Genova: Novella. ' 

Le altre manlfestazionl: 
Bologna: Berllnguer. 
Nardd (Lecce): Colombl. 
Pescara: Macaluso. , 

Mantova: G. C. Pajetta. 
Bar l : Retehlln. 
Pesaro: Allnovl. 
Ancona: Barca. 
Bolzano: Flamlgnl. " 
Regglo Emi l ia : Giuliano 

Pajetta. 
Roma • Ostla: Curzi. 
Tern l : Ottaviani. 

Baldina Di 

Emi l i a ) : Ma-

(R. E m i l i a ) : 

Magrinl e A. 

Manfredonia 
Vlttorlo. 

Povlgllo' (R. 
gnani. 

Castellarano 
Magnani. 

Palestrina: 
Marronl . 

Milano: Ignazio Pirastu. 
Novl Llgure: Glglia Tede-

«co. . , .„ , , 

L U N E D I * 
Cosenza: Bufalinl. 
Modena: Debbt e Tr lva . 
Faenza: Slntlnl - Tortorella. 

M A R T E D I * 
Soresina (Cremona): 

sutta. 
Cos-

Camera 

Nessun indennhzo 
per il nubifragio 

sull'Adriatieo 
Dopo 5 mesi il governo risponde 

alle interrogazioni comuniste 
Nel giugno dell'anno in corso 

un violento nubifragio investi-
va niimerose zone del lltorale 
adriatico. Tragico ne fu il bi-
lancio: dodici morti e decine 
dl miliardi dl danni allagrl-
coltura, alle abitazioni. alle at-
trezzature balneari. I deputati 
comunisti delle zone colplte 
presentavano immediatamente 
interpellanze ed interrogazioni 
per chiedere provvedimenti ur-
genti per indennizzare le fami-
glie delle vittime e mettere 
riparo ai danni sublti. Secondo 
una prassi che non ci stanche-
remo di denunciare. le inter
pellanze ed interrogazioni sono 
state discusse solo oggi. a cin
que mesi circa dagli avveni-
menti, e quando — tronla della 
sorte — una nuova ondata di 
maltempo si sta abbattendo sul 
paese. 

il compagno BASTIANELLI. 
prendendo la parola ieri alia 
Camera, ha lamentato con vi 
vaclta questo ritardo, ha ricor 

' dato i danni di quel nubifragio, 
ha denunciato infine la man-
canza di qualsiasi * concreto 
provvedimento a favore delle 
zone e delle attivita colpite 
- E * urgente, egli ha concluso. 
intervenire in favore delle fa-
miglie delle vittime, per le 
quail non bastano le generiche 
espressioni di cordoglio flnora 
ricevute da parte del governo. 
Cosl e urgente indennizzare i 
dannoggiati. sia del settore tu-
ristico sia del settore agricolo 
aggiungendo anche misure di 
sgravio fiscale -. 

La risposta del sottosegreta-
rio CATTANI si e riferita es-
senzialmente ai problemi di 
competenza del suo ministero 
(Agricoltura). «II ministero 
— egli ha detto — ha dato dl-
rettlve agli ispettorati agrari 
provinciali per I'esatto accer-
tamento dei danni e per l'assi-
stenza agli agricoltori colpiti 
nella scelta delle colture sosti-
tutive. Agli stessi . agricoltori 
e opportuno accordare priorita 
nella concessione del credito 
agrario di esercizte-. Sul pro-

blema generale, Cattani ha di-
chiarato di ritenere sufflclente 
la legge n. 739 gia esistenteiri 
tenia dl calamity naturali, ed 
ha avanzato invece la proposta 
di fronteggiare gli event! natu
rali con un diverso sistema di 
assicurazione obbligatoria. 

Del tutto insoddisfatti si sono 
dichiarati i compagni BASTIA
NELLI, SFORZA, MOBELLI, 
LIZZERO, LENTI, VILLANI, 
LUSOLI. MAGN.O. flrmatari di 
interpellanze ed interrogazioni 
sulla materia. In particolare il 
compagno Magno, polemizzando 
con il sottosegretario Cattani, 
ha fatto presente rinsufficienza 
della legge 739. che, flnanziata 
del resto solo parzialmente, non 
copre tutti i danni awenut i dal 
1. marzo 1964. Egli ha quindi 
rinnovato, a nome del gruppo 
comunista, la richiesta di una 
legge organica sull'argomento 
ricordando le proposte gia pre-
sentate al riguardo sia dal grup
po comunista che da quello so-
cialista. 
' Seropre nel corso della seduta 

di ieri sono state esaminote 
le interrogazioni del compagni 
NICOLETTO e FRANCO RAF-
FAELE relative alia riduzione 
dell'orario di lavoro presso 
aziende a parteclpazione sta-
tale. II sottosegretario DONAT 
CATTIN ha giustiflcato le ri-
duzioni di orario alia Sant'Eu-
stachio di Brescia e alia Safog 
di Gorizia. - Le non risolte dif-
ficolta del settore — egli ha 
aggiunto — fanno purtroppo 
prcvedere che si addiverra ad 
un ulteriore provvedimento di 
riduzione». " v 

Del tutto insoddisfatti della 
risposta si sono perci5 dichia
rati sia il compagno Nicoletto 
che il compagno Franco Raf-
faele che hanno, ambedue. sot-
tolineato la gravita della situa-
zione e la necessita e la urgenza 
di un intervento del governo 
non per constatare la situazione 
ma per prowedere al mante-
nimento degli attuali livelli di 
occupazione. 

IN BREVE 

II primo posto conqui-
stato ieri dal PCI a Ba-

r 

ri, Cagliari, Sassari, An
cona, Macerata e Cata
nia • Lista unitaria delle 

sinistre a Enna: 
Finalmente ieri mattina e 

stato costituito, presso la 
Corte d'Appello, 1'ufflcio e-
lettorale centrale per Pele-
zione del Consiglio provin
ciate di Roma: i nostri com
pagni, che avevano atteso 
per due nottate e una gior-
nata davanti all'uscio del-
l*edificio, hanno immediata
mente presentato la lista dei 
candidati comunisti . 

Anche a Roma, dunque, 
come in tutti i grandi capo-
luoghi di provincia, eccezion 
fatta per Genova. il contras-
segno del nostro Partito e al 
primo posto • 

A B a n e a Cagliari, come 
a Roma, gli uffici elettorali 
per l e provinciali sono stati 
costituilj soltanto ieri; e an
che a Bari e a Cagliari, pri
mo posto al PCI. 

Per quel che riguarda ,le 
elezioni comunali in Sarde-
gna, la lista comunista e la 
prima a Cagliari, a Sassari , a 
Oristano e in tutti gli altri 
centri con piu di c inquemila 
abitanti. 
• Le l i s te del PCI per le co

munali figurano al primo po
sto anche ad Ancona e Ma-
cerata. Ag l i uffici elettorali 
aperti in Comune ed in Tri-
bunale sono state depositate 
le l iste dei candidati del PCI 
ai Cons ign comunale e pro
vinciate di Macerata. Tra i 
candidati a l Consigl io • pro
vinciate fe anche Ton. A r g e o 
Gambel l i Fenil i . Capolista 
per i l Comune e il compagno 
avv. Domenico Valori, del la 
segreteria del Partito. • ••• 

< In Sici l ia l e l i s te dei can
didati per le elezioni comu
nali nei capoluoghi sono sta
te presentate a Catania, Ra-
gusa, Messina ed Enna; quel-
la del nostro partito e pri
ma a Catania mentre ad En
na il pr imo posto sul la sche-
da e stato conquistato dalla 
lista unitaria della ••' quale 
fanno parte i comunist i . La 
larga concentrazione realiz-
zata ad Enna e un fatto po
l it ico di notevole interesse: 
la lista, denominata « N a p o -
leone Colajanni - Unione del
le sinistre », comprende can
didati comunist i , socialist! di 
unita proletaria, repubblica-
ni autonomi ed indipendenti . 

Nel Trentino-Alto Adige , 
dove si votera il 15 novem-
bre per il r innovo del Con
siglio regionale, i president! 
dei d u e Tribunal! dei capo
luoghi di provincia, hanno 
nominato gli uffici centrali 
circoscrizionali: le l iste dei 
candidati potranno essere 
presentate a partire da do
mani matt ina, domenica. Per 
agevolare le operazioni di 
voto la Regione ha istituito 
un gruppo di ispettori elet
torali. 

A Genova ha avuto luogo 
in Prefettura una r iunione 
dei rappresentanti di tutt i i 
partiti , alia quale s o n o inter-
venuti anche il s indaco, Per-
tusio, il presidente della Pro
vincia, Cattanei, il prefetto 
e il questore: i presenti si 
sono impegnati a condurre 
la campagna elettorale in 
forma c iv i le e ordinata ed 
hanno preso accordi per evi-
tare ogni incidente. Un'ana-
loga riunione avra luogo nei 
prossimi giorni in Municipio. 

Si estende I'iniziativa della CGIL 

Pensioni: sciopero a Rrenze 
protesta 
a Milano 

t * t 
r , ' 
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£ Interverranno rispettivamente Lama e Foa 
Corfei nel Materano - Gli autoferrotran-
vieri decisi a difendere il «fondo specials » 

MATERA — Decine e decine di manifestazioni , di lavora-
tori occupati e pensionati , si vanno svolgendo da alcune 
set t imane contro i minacciati provvedimenti del ministro 
del Lavoro suite pensioni. Ne l la foto: u n m o m e n t o del la 
manifestazione a Irsina 

Nuove. sempre piu imponenti 
manifestazioni si vanno svol
gendo in tutto il paese. da Mi
lano a Matera, a Firenze. a 
Napoli e in centtnaia di Co-
muni. sul problema della ri-
forma della sicurezza soctale, 
1'aumento delle pensioni, il lo-
ro adeguamento costante al co-
sto della vita e alia dinamica 
salariale. 

Le comunicazionl del ministro 
Delle Fave, alia commissione 
Lavoro della Camera, di pleno 
appogg'O al cosiddetto « memo-
riale Carapezza- hanno riacce-
so la generale protesta dei la-
voratori occupati e pensionati. 
Vi e. infatti, la consapevolezza 
che e questa una battaglia di 
alto contenuto democratico che 
supera gli stessi aspetti econo
mic! del problema. 

Fra le altre manifestazioni si 
segnalano quella di oggi a 
Catanzaro con Bauazzi. segre-
tario della FIL-CGIL. quella 
sempre di oggi a Milano. do
ve alle ore 15 parlera il com
pagno onorevole Foa. segretario 
della CGIL. Vi parteciperanno 
i lavoratori delle fabbriche. gli 
impiegati degli uffici. i pensio
nati di tutte le categoric La 
manifestazione riassume l'inten 
sa attivita che nelle ultime set-

Si discuterd « la Chiesa e il mondo moderno »? 

Concilio sulla corda 
per lo schema 13 

La genesi e il contenuto del documento- Ipoteca su una 
quarta sessione del Vaticano I I ' - Le perplessitd 

La legge Mario Berlinguer. Sulotto. Vigorelli, Tognoni. 
De Pascalis. AlbonL Armaroli e Scarpa, che porta Tindennita 

i v 

Indennita post sanatoriale 
La legge Mario Berlinguer. Sulotto. 

De Pascalis. AlbonL Armaroli e Scarpa. < 
post-sanatoriale da nove mesi ad un anno per i tbc assistiti 
dall'INPS. ha decorrenza dal 1 luglio 1963. Tutti coloro che 
hanno fruito per i nove mesi del 1963 di detta indennita (e di 
eventual! quote di famiglia). devono svanzare richiesta scntta 
alia locale sede provincial dcIl'INPS. per riscuotere l'importo 
degli altri tre mesi. Le domande possono essere avanzate 
anche dai parenti di un asslstifo. nel frattempo deceduto 

Nuovo sciopero all'AGIP 
I lavoratori delle aziende metan fere e petrolifere del-

l'EXI-AGIP hanno deciso un nuovo programma di scioperi che 
cominceranno ad attuare a partire da Iunedl Le prestazioni 
di lavoro straordinario erano gia state sospese in precedenza 
La lotta si e sviluppata per *J mancato accordo sulla stabilita 
del posto di lavoro e su miglioramenti economicL 

Delia Fave contro i previdenziali 
II ministro del Lavoro. Delle Fave. ha inviato ai presi-

denti degli enti previdenziali una circolare sollecitandoli a 
respmgere le richieste sindacali di attuazione delle delibere 
<;ulla unificazione del trattamento economico-giuridico dei 
dipendenti. L'iniziat va del ministro. come fa rilevare in una 
noti anche la Federazione Parastatali della CGIL, e del tutto 
arbltraria e viola Tautonomia degli organi dirigenti degli ent.. 
Alcuni presidenti. infatti, hanno resplnto le rich este sindacali 
senza nemmeno consultare il Consiglio di amministrazione. 

Revision© organici LL.PP. 
II ministero dei Lavon Pubblici si appresta a rivedere gli 

•wanic i secondo le unanimi richieste del personate. In tal 
sanso ba dato assicurazioni, ieri. il ministro Mancm. 

•" II Concilio e sulla corda. II 
nervosismo e l'animazione. che 
gia serpeggiavano nei giorni 
scorsi, sono diventati piu evi
dent! dopo che la notizia del-
l'opposizione di vertice al do
cumento sulla Chiesa e il mon
do moderno si e diffusa. Nel-
l'aula di San Pietro e altrove 
la domanda ricorrente e sem
pre la stessa: si discutera o no 
lo scnema 13? E al quesito se 
ne aggiunge - subito un altro 
che, come vedremo, e intima-
mente connesso: ci sara una 
quarta sessione del Vaticano II? 

Dello schema 13 abbiamo gia 
fugacemente accennato, con-
verra tuttavia indugiarvi piu 
a lungo. 

Alia fine della prima sessio
ne conciliare. quando si rica-
pitolavano i temi affrontati e 
da affrontare. il cardinalc Sue-
nens pose per primo la questio-
ne. II porporato belga — che 
e sempre apparso fra i piu im
pegnati e che da qualcuno e 
stato indicato come uno dei 
collaborator! non secondari di 
Giovanni XXIII — disse che 
la Chiesa non poteva rinuncia-
re ad esprimersi sul mondo con-
temporaneo. 

Si formd una commissione 
mista e durante 1'intersessione 
venne elaborato uno schema di 
circa sessantacinque pagine. 
Troppe. lo capirono tutti. am-
mettendo subito la necessita di 

giungere ad un testo piu con
c ise 
- Ai padri il documento fu di-
stribnito lo scorso anno, ma 
senza dprire la dlscussione re-
lativa. La commissione, con 
la partecipazione di laici, ri-
comincid il lavoro arrivando a 
condensare i principi generali 
in due capitoli. Si guadagno in 
stringatezza, ma, come capita. 
il nuovo risultato apparve piii 
cencrico del primo. II resto del
ta materia venne stralciato in 
documenti separati, definiti 
«annessi». sui quali il Conci
lio non avrebbe discusso ne. 
tantomeno, votato. 

Del testo primitivo (ora sche
ma 13 "digest- , piu annessi) 
si dice che sia'particolarmente 
avanzato; il giudizio va comun-
que rirerito all'abituale pru-
denza della Chiesa. Esso avreb
be tradotto nei termini dottri-
nali di un documento colletti-
vo, vincalante per ogni ve.-s;o-
vo nell'ipotesi deH*approvazione 
conciliare. lo spirito e le indi-
cazioni delle due encicllche glo-
vannee. la - Mater et magistra » 
e la -Pacem in terris». E que
sto e tanto vero che la stesura. 
fatta quando era nota solo la 
prima lettera pontificia. venne 
adeguata dopo la pubblicazione 
della seconda. 

Argomenti trattati: la fami-
glin (compreso il tema scottan-
te del controllo delle nascite). 
!a cultura. gli ordinamenti eco-

Commissioni Camera 

Altro rinvio per la 

colonic migliorataria 

Sette finonzieri 
arrestati per 
contrabbando 

SONDRIO. 9 
Sette guardie di Finanza 

sono state arrestate a Sondrio 
perche coinvolte in contrab
bando di sigarette e caffe. Le 
indagini sono state iniziate 
perche. arrestati alcuni giorni 
addietro alcuni contrabbandieri. 
dalle loro dichiarazioni i mi-
htari di Sondrio avevano ca-
pito che il traffico negli u!-
timi mesi era stato taunente 
frequente e cospicuo da non 
potersi svolgere senza la com-
plicita di appartenenti alia 
Finanza. 

I sette arrestati — secondo 
il comando di Sondrio — for-
nivano ai contrabbandieri gl» 
orari dei posti di blocco al pas-
so deli'Aprica. 

Gli arrestati sono: Francesco 
Carimando (21 anni). Fernando 
Di Loreto (23 anni), Ruggero 
Tammaro (22 anni). Mattia 
Aguzio (23 anni). Franco Ma-
tricardi (27 anni). Sergio Mon
ti (23 anni). Guido Asconese 
(\ice-brigadiere. 34 anni). 

I Presidenti delle Commissio
ni Agricoltura e Giustizia della 
Camera, senza giustiflcato mo
t i v e hanno inaspettatamente 
rinviato di una settimana la se
duta congiunta delle due Com
missioni che doveva aver luogo 
ieri, per il proseguimento del-
l'esame del provvedimento sul
la colonla migliorataria inter
pretative ed integrative della 
nota legge Compsgnoni. La de-
cisione dei due Presidenti. il 
democristiano ' on. Sedati e il 
socialista on. Zappa, ha incon-
trato la piu viva reazione dei 
deputati comunisti. 

In proposito il compagno ono
revole Magno ci ha rilasciato 
la seguente dichiarazione: - I I 
provvedimento sulla colonla 
migliorataria. gia approvato dai 
Senato, e stato trasmesso alia 
Camera il 7 maggio scorso e 
da altera, malgrado le continue 
sollecitazioni nostre e di depu
tati di altri gruppi di sinistra. 
non e stato ancora esaminato 
negli articoli. La discussione 
generale nelle due Commis
sioni ha avuto inizio solo 
il 22 settembre. dopo che noi 
ci siamo awals i dell'articolo 44 
del Regolamento della Camera 
per imporre la convocazione 
delle Commissioni stesse. Da 
altera si e andati da un rinvio 
all'altro. 

- L a vera ragione di tutta 
l'azione dilatoria della DC c 

dell'ultima decisione di rin
vio e da ricercarsi nell'insana-
bite disaccordo che vi e sulla 
questione tra i partiti del cen* 
tro-sinistra. Mentre i rappre
sentanti del PSI e del PSDI 
sono d'aocordo con noi e con i 
deputati del PSIUP sulla neces
sita che la legge venga appro-
vata nel testo del Senato e pos-
sa cosl entrare in vigore al 
piu presto, i democristiani sono 
fermamente decisi ad emen-
darla e cioe a modifiearne il 
contenuto e a farla ritornare 
al Senato. Dello stesso a w i s o 
sono i liberalL Gli incontri tia 
i due rappresentanti dei partiti 
della maggioranza sono stati 
infruttuosi. per 1'irrigidimento 
dei democristiani. 

- N o i sappiamo che la legge 
in discussione e vivamente at-
tesa da masse numerose di co-
loni miglioratari del Lazio. del
la Puglia e di altre regioni. 
impegnati In una dura lotta con
tro i proprietari. i quali non 
intendono subire la trasforma-
zione in enfiteusi con diritto 
di affranco dei piu arcaici ed 
iniqui contrattl esistenti. Per-
cio ci siamo decisamente battuti 
finora e continueremo a batter-
ci contro l'azione dilatoria del
la D C augurandoci che i rap
presentanti dei partiti di sini
stra della maggioranza non ce-
dano alle pretese democri-
stiane ». 

nomici e sociali, la pace e la 
guerra. Questioni generali, at-
tuaii e important!, tali in ogni 
caso da suscitare interesse qua 
te che sia la presa di posizione 
del Vaticano. 

Chi ha visto il testo (e sono 
pochissimi fuori della cerchia 
episcopate) sostiene appunto 
che si tratti di una analisi e dl 
affermazioni avanzate. La Chie
sa — si direbbe ad esempio — 
guarda con simpatia alia na 
scita e all'estendersi di una nuo 
va civilta. ma considera anche 
i fattori che possono condurre 
alia santificazione come alio 
stoiminio del genere umano. 
E ancora. L'uomo e giunto a 
utili7zare l'energia atomica, ma 
nello stesso tempo esiste un mi-
liardo di analfabeti e due terzi 
delia popolazione del mondo 
soffre tuttora la fame. Convivo-
no aspetti stridenti di ricchezza 
e di poverta, appaiono intolle-
robili l'egoismo e 1'avarizia di 
uomini e nazioni. Tutto cid — 
si concluderebbe — e motivo 
di scandalo. ' ' 

Che fare? - L a Chiesa non ha 
indicazioni politiche da dare. 
ma pud richiamare principi mo-
rali e religiosi». In tal senso, 
e riferendosi esclusivamente 
agli ordinamenti economic!, Io 
schema giungerebbe alia con-
danna dell'economia di merca 
to (l'espressione «< capitalismo-
verrebbe evitata per ov\'i mo 
tivi) che ha umiliato l'uomo 
abbassandolo al livello di og-
getto da cui trarre soltanto 
profitto. A riprova di questa 
verita, peraltro notissima fuori 
della sfera ecclesiastica, si ci-
terebbero esempi come quello 
di quantita enormi di elimenti 
gettate pur di mantenere certi 
prezzi. 

Questo e cid che si dice sul 
contenuto dello schema 13 Non 
si creda comunque. e sono al 
tre indiscrezioni a confermar 
lo. che manchino contraddizio-
ni. parzialita, lacune e confu 
sioni (come, tanto per citare 
un caso. pare che sia rilevabile 
in tema di pace e di guerra). 

Ad ogni modo. c malgrado i 
rifacimenti nonche 1'espediente 
di riservare gli annessi per uso 
interno. molti sono terrorizza-
ti. C'e chi dice: ci sono gia le 
encicliche sociali: lasciamo ca 
dere dunque lo schema perche 
questi argomenti sono troppo 
pericolosi. Altri sostiene: fac-
ciamo una dichiarazione. ma 
non un documento dottrinale 
che potrebbe suscitare un ve-
spaio senza fine. -

E veniamo alia connessione 
con un prolungamento del Con
cilio La discussione. gli emen-
damenti. le votazioni sullo sche
ma 13 non saranno comunque 
ne facili. ne rapidi. Affrontare 
il documento significherebbe 
quasi certamente andare oltre 
il tempo previsto. o postulare 
la quarta sessione del Vatica
no II: altre preoccupazioni. A 
parte il desiderio di Paolo VI 
di parted pare al prossimo Con-
gresso eucaristico di Bombay 
che si terra alia fine di novem-
bre (desiderio irrealizzabile in 
caso di protrazione dei lavori 
conciliari) gli uni temono che 
l'assemblea vada - troppo avan-
t i - nei contenuti. gli altri che 
le posizioni nuove gia acquisite 
possano venire inficiate. 

D'altronde - dimenticare - lo 
schema 13 sarebbe motivo di 
profonda delusione nel mondo 
cattolico. Un bel groviglio in-
somma. 

99-

Sul quindicinale 

dei giovani socialisti 

Dibaftito 
sulle < nuove 

ffronffiere> 
dei comunisti 

Articoli di Ingrao, Foa, Giolitti, La Malfa e Nennl 
sulle prospettive del PCI dopo la memoria di Yalta 

timane su questo scottante pro
blema si 5 svolta in tutta la 
provincia, nelle fabbriche. sui 
luoghi di lavoro. Domani a To
rino parlera il compagno Ro-
vesi. responsabile della sezione 
" Sicurezza socialc - della CGIL 

Un'altra importante iniziativa 
della CGIL e quella prevista 
per luncdl a Firenze, Uno scio 
pero generale — con la sospen-
sione del lavoro alle 16 — e 
stato proclamato In tutta la pro
vincia. Successlvamente i la
voratori converranno in piazza 
della Signoria dove prendera 
la parola il segretario della 
CGIL. on. Luciano Lama. 

La pressione dei lavoratori 
attivi e pensionati. aumenta in 
tanto. in tutta la Toscana. As-
scmblec e dibattiti si sono svol 
ti con la partecipazione dei di 
pendenti della vetreria Del Vi 
vo di Pontassieve. del sindacato 
autoferrotramvieri. dei soci del 
circolo ricreativo lavoratori di 
Porta a Prato, dei pensionati di 
Vicchio di Mugello. Gavinana. 
S. Marcello P., di Pontassieve. 
Unanime la protesta. negli ordi-
ni de} giorno che sono stati vo-
tati. contro l'inamniissibile pra-
tica di sottrarre fondi destinati 
alle pensioni per usi che con 
queste nulla hanno in comune. 

In provincia di Matera han
no avuto luogo manifestazioni, 
cortei e comizi a Irsina. a Fer-
randina, a Stigliano. a Bcrnnl-
da (con la partecipazione della 
UIL). 

A Irsina centinaia di pensio
nati hanno attraversato in lun
go corteo le strade cittadine. 
dando vita ad una forte mani
festazione" al termine della qua
le si e svolto un comizio. Ai 
manifestanti hanno parlato il 
direttore provinciate dell'INCA, 
compagno Coviello, e il segreta 
rio della Federbraccianti. 

A Pisticci. si svolgera una 
- settimana di manifestazioni > 
per 1'aumento delle pensioni 
contro ogni tentativo di frodare 
i lavoratori dei loro giusti di 
ritti. • ' ' 

Una categoria che su questo 
problema ha condotto per anni 
importanti battaglie di princi-
pio e quella degK. autoferro 
tramvierl. Come e nbto. fin dal 
1906, questi lavoratori sono riu 
sciti, proprio attraverso alia co-
stituzione di un fondo speciale. 
a realizzare l'assicurazione ob
bligatoria per l'invalidita e la 
vecchiaia. J 

«Si vorrebbe ora sopprimere 
— afferma una nota della Fede
razione unitaria degli Autofer
rotramvieri — un trattamento 
che deriva da 60 anni di lotte. 
nessuno pud pensare di annul-
larlo con lo schema burocrati-
co del dott. Carapezza che gia 
altre volte ha tentato di farlo 
ma senza riuscirvi >«. 

L'invocazione della - solida 
rieta» fra tutti i lavoratori — 
si osserva nella nota — e pre 
testuosa. Non e. infatti. rinun 
ciando ai risultati conseguiti 
che si aiutano gli altri pensio
nati. ma -lottando. con attiva 
partecipazione alia realizzazio-
ne di una nuova, democratica 
riforma previdenziale: quella 
proposta dalla CGIL ~. 

Gli autoferrotramvieri riuni-
ranno a Napoli. giovedl e vener-
dl i loro organi dirigenti per 
decidere le forme di lotta per 
opporsi ai piani del burocrate 
Carapezza e dei suoi sostenitori 
palesi e occulti. Non e escluso 
che la categoria proclami lo 
sciopero. 

Sulle * Nuove jrontiere del 
PCI > si vasurano, con una 
serie di articoli impegnati e 
ampi, cinque uomini politici 
di primo piano interrogati 
dal quindicinale dei giovani 
socialisti. la Conquista. Nel-
Vultimo numero del giorna-
le compaiono infatti articoli 
del compagno Ingrao. di Vit^ 
torio Foa, di Giolitti, di Nen-
ni e di La Malfa. La doman
da unica posta ai « leaders > 
e questa: « Quali sono, dopo 
la morte di Togliatti, le pro
spettive ideali, le possibi/ifd 
di sviluppo, le alternative po
litiche che si presentano al 
Partito comunista ifaliano 
per quello che riguarda la 
realta politica e la situazione 
del movimento comunista in 
ternazionale? v. 

Domanda articolata e in-
teressante, che giustifica Vim-
pegno con il quale tutti gli 
interpellati hanno risposto 
Lo stesso fatto che cinque 
figure tanto rappresentative 
dell'attuale situazione politi
ca italiana, si confrontino 
una a fianco dell'altra per 
quattro fitte pagine del gior-
nale, ha un tndubbto e sipni-
ficativo valore politico. Ce 
in piu la preoccupazione — 
negli tnterlocutori non comu 
nisti — di evitare ogni sent 
plicismo: < Un dialogo nutri-
to di problemi e di prospet
tive, dice ad esempio La Mal
fa, a patto che i democratici 
educati alia cultura e alle tra-
dizioni politiche occidentali 
sappiano capire e promuove 
re il dibattito evitando i sem 
plici luoghi comuni *; e Gio 
litti aggiunge che il pericolo 
da evitare, quando si parla 
delle €novita> del PCI e 
quello (non da tutti evitato) 
di < ripetere cose gid dette e 
spesso in termini assai bana-
li e volgari o di avventurarsi 
nell'impresa alquanto pre 
suntuosa di impartire al PCI 
lezioni teoriche di democra-
zia e ' socialismo ». Tutti gli 
interpellati del resto mostra 
no di volere evitare — forse 
Vunica eccezione negativa, 
almeno in parte. £ rappresen-
tata dalla dichiarazione di 
Nenni — quei pericoli. Ne 
esce quindi un dibattito, un 
confronto, di notevole inte 
resse. 

L'articolo di gran lungu 
piu impegnato, piu complesso 
e anche piu ampio e quello 
del compagno Ingrao che af 
fronta in primo luogo il te
ma fondamentale del < nuo
vo » rappresentato nella si 
tuazione italiana dal crollo 
(anche anticipato rispetto al
le ragionevoli previsioni) 
della politica del centro-sini-
stra e dei problemi che apre 
a tutti i partiti Vesistenza di 
quel vuoto da colmare. In 
grao ricorda che fu proprio 
Togliatti, dopo la vittoria del 
28 aprile, a porre il proble
ma dell'ingresso delle forze 
che seguono il PCI nel cam 
po governativo. Ma il proble
ma non h certo in termini 

parlamentari. 'Oggi la que
stione che si pone c quella 
diuna strategia e di una piat-
taforma politica e ideale nuo
ve, cupaci di dare quelle ri-
sposte che il ccntro-sinistra, 
lasciando alio sue spalle delu-
sioni e fallite speranze, non 
ha saputo dare ai problemi 
italiani. Ingrao entra nel me-
rito della nuova prospettiva, 
dei problemi che una sua ri-
cerca pone a tutti t partiti, 
delle revisiom anche teori
che che la costruzione di una 
simile prospettiva (che ha 
come cardine la programma-
zione democratica) impone a 
tutti. Ingrao approfondisce 
questi concetti, li sviluppa, 
affronta il tema del rinnova-
mento e della democrazta nel 
partito, il discorso dei rap-
porti con le altre forze poli
tiche (c lo sviluppo del no
stro partito sard anche a se
conda di come sard lo svi
luppo delle altre forze; e 
percio la discriminazione 
verso di noi, fra Valtro, ml & 
sempre apparsa una prova di 
stupiditd o in ogni inodo di 
debolezza e di rinuncia >), l e 
questioni del movimento co
munista internazionale. 

Dello intervento di Foa 
(PSIUP) c'e da sottolincarc 
una acuta anche se solo ab-
bozzata analisi che distingue 
— per qunnto riguarda il pro
blema delle opposizioni in un 
sistema capitalistico — fra il 
partito unico di opposizione 
€ che si pone come coscien-
za attiva e critica all'interno 
di una linea che e comune 
alia maggioranza * (ed e il 
caso delle opposizioni social-
democratiche) e < una oppo
sizione che pur vivendo al
l'interno del sistema capita
listico tende a sostituirlo con 
un sistema socialmente, eco-
nomicamente e moralmente 
pin alto >. Foa insiste anche 
sui nessi esistenti oggi fra 
rendita, sovraprofitto e pro
fitto ' e sulla funzione alter-
nativa che una opposizione 
operaia deve avere rispetto a 
una societa fondata sul pro
fitto. 

Dell'intervento di Giolitti 
sono interessanti •— in con
nessione proprio con quanto 
afferma Ingrao — ammissio-
ni come questa: * II partito 
comunista fiuta il diverso, in-
travede il nuovo, ma non rie-
sce nemmeno a rapprescn-
tarseli. Non illudiamoci pero 
noi di essere in condizioni 
molto migliori: nella situazio
ne attuale del centro-sinistra 
il diverso sta diventando 
sempre piu uguale e il nuo
vo va somigliando sempre 
piit al vecchio >. 

Di Nenni, che parla soprat-
tutto di Togliatti e della sua 
politica, si pud solo notare 
un cenno autocritico retro-
spettivo per quanto riguarda 
Vopposizione che i socialisti 
fecero alia « svolta di Saler
no* e Vassenza di qualunque 
autocritica invece sulla pur 
tanto grave situazione at
tuale. 

Senato 

« 

Infortuni: attuare lo 
Statute dei lavoratori* 

I I PCI sollecita anche la riforma delle pensioni 

II Senato ha dedicato la se-
du'.a di ieri alio svolgimento di 
interpellanze e interrogazioni. 

II compagno FIORE. con una 
interpellanza al ministro del 
Lavoro e della Previdenza So-
ciale. aveva chiesto per quali 
ragioni il governo. che si era 
impegnato a presentare entro 
il 3 dicembre '63 un Disegno 
di legge - p e r un serio, concre
to miglioramento delle attuali 
norme pensioniftiche dell'aui-
curazione obbligatoria e dei 
Fondi speciali - non abbia an
cora ottemperato ai suoi obbli-
ghi (flssati dalla legge 12 ago-
sto '62 >. Ha nsposto il sottose
gretario FENOALTEA. il qua
le. dopo aver sostenuto che la 
legge del 12 agosto '62 (nu
mero 1.338) non ha -carattere 
perentorio -*. ha assicurato che 
lo schema per U Ddl rela'.ivo 
al miglioramento delle pensio
ni sara presentato entro il 
31 dicembre di quest'anno. II 
compagno Fiore. dichiarandosi 
insoddisfatto della risposta, si 
e ruervato di ritornare ampia-
mente sull'argomento quando 
il ministro fara I'annunciate 
esposizione alia X Commissio
ne (Lavoro) del Senato 
- Altre interpellanze erano sta
le presentate dai compagni 
MAMMUCARI e STEFANELLI: 
la prima -per conoscere quali 
provvedimenti sono stati adot-
tati e si intendono adottare dal 
ministro del Lavoro e della 
P. S. per porre termine al tra
gico susseguirsi di infortuni ful 

lavoro- (per quanto riguarda. 
ad e s , i casi di invalidity tern-
uoranea. 1'indice relativo — ha 
so.toILneato Mammucari — e 
passato da 144 a 200 nel perio-
do compreso fra il 1951 e il 
1961; sono in aumento anche i 
casi di invalidity permanente; 
gli indici relativi agli infortu
ni. soprattutio ai piu gravi, so
no particolarmente preoi-cupan-
ti nel settore dell'edilizia). l'al-
tra - per conoscere gli intendi-
menti del governo in ordine 
alle rivendieazioni dei pensio
nati dello Stato. degli Enti Lo-
cali e dei Fondi speciali -. 

II sottosegretario Fenoaltea 
ha afTermato. nspondendo a 
Mammucari. che a Iraverso una 
apposita legge di delcga al go
verno potra essere affrontato il 
problema dell' aumento delle 
sanzioni penal! a carieo dei da-
tori di lavoro responsabili de
gli infortuni e prevista I'isti-
tuzione dei comitati aziendali 
di sicurezza: per quanto riguar
da 11 problema deU'occupazlone 
rninonle, Fenoaltea si e impe
gnato a riferire alia prossima 
seduta della Commissione La
voro i dati statislici rela ivi e 
te proposte del governo Mam
mucari ha sottolineato che i 
problemi sollevati dall* inter
pellanza comunista vanno ri-
solti nel quadro dello -Statu
te dei lavoratori- ed ha insi
sting sulla necessita che venga-
no giudicati con criteri di mag-
giore severity i datori di la
voro responsabili degli infortu

ni e che venga migliorato il 
trattamento previdenziate par 1 
lavoratori infortunati. 

II compagno Mammucari ave
va inoltre rivolto un'interpal-
lanza al ministro dei LLPP. a 
proposito del continuo aumen
to degli incident! s|radali auto-
mobilisticL II sottosegretario 
ROMTTA ha dichiarato cat U 
governo intende muoversl *u 
tre direttrici: ammodernamen-
to della rete viaria: migliore 
organizzazione del traffico; in-
tensa azione di educazione stra-
dale. Mammucari ha ribadito. 
in particolare. 1'esigenza di un 
maggior controllo sulle patent!. 
deU'obbligatorieta dell'assicura-
zione. della revisione del limit! 
di velocita (anche su autestra-
de). del miglioramento dell'il-
luminazione, dell' incremento 
del servizio di controllo Cpoli-
zia stradale. vigili). 

II compagno ROMANO ha 
svolto 1'interpellanza al mini
stro della P.I. presentate dal 
gruppo comunista a proposito 
della incostituzionale discrimi
nazione ai danni delle donne 
nei concorsi magistralL II sot
tosegretario CALEFFI ha rico-
nosciuto la serieta del proble
ma, che dovra essere quanto 
prima risolto. Romano, rileva-
ta la sostanziale genericita del
la risposta. ha sollecitato l'esa-
me e l'approvazione del Ddl 
n. 589, d'iniziativa parlameata-
re, da tempo giacente presso 
la Commissione P.I. del Se
nato. 
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PAG. 37 afftualita 

DOMANI A ROMA 
LA PRIMA PROIEZIONE 

Una pagina di 
nel film su Togliatti 

Girato da dodici registi durante i funerali - Immagini toc-

canti del grande cordoglio popolare -1 momenti della visita 

al campo Artek e dell'ultimo discorso ai pionieri 

' • Domattina, • a .Roma, nel 
corso della manifestazione 
d'apertura d e l l a campa-
gna elettorale amministrati-
va, verra mostrato per la pri
m a volta al pubblico L'Ita
lia con Togliatti: un docu-
mentario cinematograf ico che 
rievoca i giorni drammatici 
del lo • scorso agosto, l'ango-
scia e il cordoglio del popolo 
per la morte del segretario 
generale del PCI; l 'omaggio 
alia sua memoria degli uo-
mini politici, dei rappresen-
tanti della cultura, di tutta 
la gente semplice; i solenni 
funerali che unirono, in un 
viri le dolore e in un fiero 
impegno, un mil ione di ita-
liani e, idealmente, la parte 
piu larga e migliore del no-
stro paese. 

Dodici - registi — Glauco 
Pellegrini, in funzione anche 
di coordinatore, Carlo Lizza-
ni, Francesco Maselli , Elio 
Petri , Paolo e Vittorio Ta-
viani , Valerio Zurlini, Gian
ni Amico, Libero Bizzarri, 
Lino Micciche, Sergio Tau, 
Marco Zavattini hanno 
diretto le riprese, effettuate 
da quindici bravi operatori, 
nel le condizioni piu diverse: 
da posti fissi collocati in via 
delle Botteghe Oscure o lun-
go il corteo funebre, dall'eli-
cottero, con la macchina * a 
mano > nel cuore della folia. 
Hanno curato l'organizzazio-
ne Marcello Bollero, Riccar-
do Napolitano, Giuseppe Hi-
spoli. •. 

II lavoro, svolto con intel-
ligenza, generosita e passio-
ne, i stato portato a termine 
in brevissimo •• tempo. Dai 
quindicimila metri di pellico-
la «g i ra t i» sono state tra-
scelte e saldate ins ieme — 
sotto la direzione di un mae
stro italiano del montaggio , 
Mario Serandrei, coadiuvato 
dalla signora Lina Caterini — 
le sequenze piu significative. 
U n incisivo commento, scrit-
to da Maurizio Ferrara, let-
to dalla voce fervida e par-
tecipe di Enrico Maria Sa
lerno, accompagna, su di un 
sobrio sottofondo musicale, 
11 severo cd emozionante lin-
guaggio del le immagini. 

L'ltalia con Togliatti si 
apre sulle prime, sbigottite 
reazioni al tragico annuncio: 
offre 1'austera visione di 
Krusciov e di altri dirigenti 
sovietici che, ad Artek. sosta-
no in silenzio dinanzi al fe-
retro; segue quindi, con ef-
ficace sintesi. l ' a n i v o della 
salma a Roma, e il lungo, 
imprcssionante pellegrinag-
gio nella sede del Partito. I 
mil le toccanti episodi di quel

l e giornate sono - restituiti 
dal cinema, con la sua forza 
inimitabile di testimonianza: 

vvo l t i celebri e visi anonimi, 
'figure gia da tutti conosciute 
'ed altre che. per la loro uma-
ina verita, ci divengono su-
jbito fnmiliari; uomini. don-
jne di ogni eta e condizione, 
j bambini, mani che si strin-
<gono a pugno. nel saluto dei 
comunisti, o che si levano 

! n e l l ' antico segno cristiano 
', della croce, lacrime ' che si 

effondono e pianti rattenuti; 
famoci registi e scrittori in 

LONGARONE Un momento della commemorazlone. (Telefoto) 

LA COMMOVENTE RIEVOCAZIONE DELLA TRAGEDIA DEL VAJONT 

SONO TORN ATI TUTTI A LONGARONE 

Dal nostro inviato 
LONGARONE, 9 • 

Ed i venuto il giorno dei 
morti. Un lungo, interminabir 
le giorno. E' iniziato in Fran-
cia, in Svizzera, in Germania 
— laddove la dura legge del-
Vemigrazione chiama i figli 
di questa terra bellunese — 
allorche si sono rifatte le va-
ligie per tornare al propria 
paese nell'anniversario della 
catastrofe, per. portare un 
fiore sulla tomba di chi e sta
to ucciso innocente. Come un 
anno fa, quando Vatroce noti-
zia corse imperiosa sulle on-
de della radio e sulle pagine 
dei giornali e i longaronesi 
sparsi per VEuropa corsero 
qui disperatamente con ogni 
mezzo. Arrivarono portando 
le valigie sulle spalle, ignari 
che non avrebbero trovato 
un tavolo, una sedia su cui 
collocarle, un tetto sotto cui 
riposare. Li rivediamo aggi-
rarsi con lo sguardo fisso, ine 
betito, tra le rovine, guar-

darsi intorno incapaci di ri-
conoscere il paese dove erano 
nati, di ritrovare il luogo do
ve avevano vissuto, non an-
cora convinti che tutti i loro 
affetti fossero stati annien-
tati. ' ' . /<" v. .••. 
- Uno • a uno sono tornati. 
Nessuno li ha chiamati a que-
sto appuntamento, nessuno 
ha voluto mancare. In molte 
case si e vegliato questa not-
te: anche perche nelle poche 
case ' rimaste • in piedi -< non 
sempre c'k posto per i paren-
ti che vivono lontano, e poi 
perche • il nodo dei ricordi 
stringe forte alia gola e solo 
pa'rlandosi, rdccontando,' rivi-
vendo ancora una volta quel 
momenti si pud' rius'cir'e ad 
allontanarlo un poco. Stama-
ne il tronco di Longarone ri-
masto in piedi a partire dal 
municipio fin sulla strada per 
il • Cadore e • straordinaria-
mente animato. Improvvisa-
mente pare si sia colmato il 
terribtZe vuoto di questi do
dici mesi, non fosse per quel 

La cerimonia a Erto 

i 
toltalacorrente 

muta veglia, una giovane at-
trice che, con gesto delicato, 
si china a baciare la bandie-
ra dalla quale sono avvolte 
le spoglie; esponenti del Par-
lamento, del governo, e i 
membri della segreteria, del
la direzione del nostro Par
tito, della FGCI. i massimi 
rappresentanti della Confe-
derazione generale del lavo
ro, del PSI, del PSIUP, e i 
volti scolpiti dal dolore di 
Nilde Jotti e di Marisa. del 
figlio, dei familiari, 1'afTetto 
dei compagni i n t o m o a loro. 

L'immenso corteo si snoda 
poi per le suggest ive e ma-
gnifiche strade della citta, fi-
no alia sterminata piazza 
San Giovanni, in una conti-
nua. profonda tensione: vo-
ci amiche risuonano, per 
I'ultimo saluto, nei Iuoghi 
dove tante volte il compagno 
Togliatti chiamo il popolo al
ia lotta, aH'unita, al lavoro 
paziente per rinnovare l'lta
lia. La sua opera sara con 
tinuata: il Comitato centra-
le del PCI e riunito per ren 
dere 1'estremo addio al suo 
capo e per condurre il Par
tito verso nuove battaglie, 
sulla traccia indicata da To
gliatti. 

Con esatta e pungente in-
tuizione, gli autori hanno col-
1 oca to alia fine del documen-
tario le scene che ritraggo-
no il nostro indimenticabile 
compagno nella giornata con-

clusiva dolla sua eslstenza; 
alcuni operatori sovietici 
avevano c r ipreso» l mo
menti della visita del segre
tario del PCI al campo dei 
pionieri di Artek: immagini 
quiete e festose. che nessuno 
pensava dovessero restare 
come la test imonianza po-
stuma di Togliatti v ivo. Ec-
colo ricevere 1 * affettuoso 
benvenuto dei ragazzi — 
biondi. b n m i , di pel le chia-
ra come la n e v e o scura per 
il forte sole del Sud. un ve-
ro. affascinante. fraterno mi-
scuglio di razze — eccolo sor-
ridente e v is ibi lmente com-
mosso • menire una genti le 
bambina gli annoda al collo 
il fazzoletto rosso, eccufo 
mentre parla. mentre pro-
nuncia il suo discorso, le cui 
cspressioni si sono ormai in
cise nella nostra coscienza: 
espressioni di fiducia nella 
umani ta , ' nel suo a w e n i r e , 
nella vita. Cos! ci accomia-
tiamo da Togliatti , da lui vi
vo. felice tra i giovanissimi 
figli del socialismo, pieno di 
ott imismo e di coraggio, in 
una calda e bella giornata di 
estate. Ma la voce dello 
speaker e incrinata dal pian-
to. quando dice, anche lui. 
I'ultimo addio. 
' L'ltalia con Togliatti: qua-

ranta minuti di proiezione, 
una pagina di storia; e il nu-
cleo di u n grande film da 
fare. 

Dal nostro inviato 
ERTO. 9 

Grandi corone di fiori gal-
leggiano sull'acqua del lago. E* 
l'omaggio dei vivi ai compae-
sani che giacciono ancora sul 
fondo in questo primo ' anni-
versario di tragica rievocazio-
ne della catastrofe.: E* anche 
l'omaggio della CdL di Porde-
none. del Comitato regionale 
del PCI e della Federazione 
comunisla di Pordenone. In ci-
ma, sul ciglio della strada, ac-
canto al camposanto che acco-
glte sedici salme sulle trecento 
sommerse dall'acqua - sotto ' la 
enorme rrana. stanno immobili 
guardando al disastro. Sono tor
nati tutti. oggi, al loro paese: 
quelli' sfollati. quelli emigrati. 

L'alba si e levata grigia dopo 
una notte di bufera. Pioggia 
torrenziale e vento. lampi e 
tuoni avevano scosso con vio-
lenza le imposte delle case, fat-
to tremare il monte Toe che 
a tratti scaricava a valle piccole 
frane di tenicclo. 

Verso le 9. la via che attra-
versa Erto ha incominciato a 
popoIarsL A quell'ora e apparsa 
per la prima volta. anche la 
luce elettrica: una " « concessio-
ne - delle autorita per la ri-
correnza. Ma sol tan to per qua!-
che ora. Dopo le messe e : i 
discorsi ufficiali verra nuova-
mente • tolta lasciando. come 
sempre. ai Duio chi ha dectso 
di restare a vivere nella pro
pria casa. £T un dispetto messo 
in atto per ostacolare U ritomo 
stabile degli abitanti. 

Poi. dopo le messe di suf-
fragio a Cimolais • e a Claut. 
autorita. prelati e popolazione 
hanno assistito a una terza mes-
sa nella chiesa di Erto sul cui 
campanile; dall'agosto scorso, 
sventola la bandiera tricolore 
listata a lutto, una vecchia 
bandiera. Dal monumento ai 
caduti hanno • parlato ' poi gli 
oratori, mentre nel cimitero sot-
tostante la folia era riunita 
nell'omaggio di pieta agli scom-
parsi. che pure non si trovano 
sepolti tra quelle tombe. 

Noi guardavamo i visi men
tre gli oratori parlavano: scet-
tici, quasi annoiati di discorsi 
che tante volte, da un anno a 
questa parte, hanno sentito pro-
nunciare. E a ragione. Che sen 
so aveva il discorso del presi 

dente deH'Assemblea regionale, 
De Rinaldini, che ha cianciato 
per venti minuti di conforto, 
di rassegnazione, di dignita e 
addirittura di sacrificio degli 
scomparsi, come se fossero an-
dati volontariamente incontro a 
un destino tanto crudele? 
- E con • che - anima potevano 
credere gli ertani alle parole 
del presidente della Provincia. 
Burtolo. che ha parlato di im
pegno a tutti i livelli, quando 
proprio lui ha malamente cac-
ciato dal suo ufficio. a Udine. 
una delegazione di ertani che 
volevano esporgli le ragioni del
la camunita? 

La folia si e scossa un po" 
dal torpore soltanto alle parole 
dellon. Giacomo Corona. For-
se e l'unico democristiano che 
si e tnanteouto, in un certo 
senso, coerente dal disastro ad 
oggL - La maniera migliore per 
onorare quelli • che non sono 
piu tra noi — ha detto — e 
quella di battersi fino in fondo 
perche giustizia venga - fatta 
verso i responsabili e verso i 
superstitL Nell'accertare tutte le 
responsabilita e nel ricostruire 
una vita degna ai vivi*. L'ou. 
Corona ha detto queste parole 
in veste ufficiale, quale inviato 
del governo. Lo prenderanno 
senz'altro in parola gli ertani. 
ma il governo dovra rispondere 
di questo impegno. Se non lo 
fara. dovra risponderne Ton. 
Corona e andare coerentemente 
sino in fondo. 

L'invito a lottare dell'on. Co
rone e venuto una volta di piu 
a proposito. Proprio oggi gli 
ertani hanno ' appreso che il 
governo vorrebbe loro negare 
il diritto di rinnovare la am 

deserfo di macerie che si spa-
lanca appena oltre il. munici
pio, non fosse per quelle cro-
ci del cimitero di Fortogna. 
Una animazione quieta e si-
lenziosa. Amici, conoscenti, 
parenti, si , incontrano, si 
stringono forte la mano, o si 
abbrdeciano, quasi senza par-
lare. _ - . , - • 

Dopo la grande pioggia di 
ieri, ora il tempo si e messo 
al sereno. Le montagne piu 
prossime sono spolverate di 
neve, il cielo coperto • e la 
pungente aria " invernale ac-
centuano I'atmosfera malin-
conica. Tutto e fermo. Le gru 
delta nuova scuola in costru-
zione, i bulldozer delle im-
prese che canalizzano il Pia-
ve o costruiscono le strade. I 
negozi chiusi. La vita del pae
se gravita sul municipio, im-
bandierato a lutto. <•;,; := r . 

A decine giungono le mac-
chine delle autorita civili e 
militari, dei giornalisti, degli 
inviati. Le divise degli uffi
ciali degli' alpini non sono 
piu c".elle sporche, da cam-
pagna, che indossavano un 
anno fa quando scavavano 
tra le rovine. II dott. Murton 
e sua moglie non hanno piu 
il camice bianco, che non si 
tolsero per giorni e notti, 
quando essi vennero nella 
speranza di salvare bambini 
(come vuole la loro missio-
ne di membri della Fondazio-
ne internazionale per la sal 
vezza dell'infanzia), e non po-
terono altro che aiutare a ri-
comporre cadaveri. Tutti in 
dossano • oggi corretti abiti 
doppiopetto, eppure si sente 
che questa non & una cerimo
nia come le altre, solo fatta di 
vacua ufficialita 

Nella sala del Consiglio co-
munale alle cui pareti spic-
cano i grandi grafici del pia 
no regolatore, il sindaco Ar-
duini parla con la semplicita 
e la sincerita che gli sono so-
lite. € Questo e un giorno — 
dice — •. che rimarrd nella 
nostra memoria e nella nostra 
storia. Esso consente un nuo-
vo sfogo al dolore che perdu-
ra con immutata intensita nei 
nostri cuori. Ogni notte noi 
ripercorriamo •-. le vie della 
Longarone che fu, ci intratle 
niamo con le madri, con i fi
gli che abbiamo perduto. Ne 
gli orecchi sentiamo. ancora 
il fragore di quella enorme 
massa di acqua che in pochi 
minuti semino la tragedia >. 

Arduini ha poi prosegutto: 
* Dalla memoria dei morti 
viene la speranza e la volon-
ta di una Longarone risorta 
Gid alcune opere sono stale 
compiute, altre cominciate. 
L'altesa dei supersiiti non po-
tra essere delusa. Noi atten 

\diamo che la magtstralura 
adempia quanlo prima al suo 
mandato, che giustizia sia re-
sa alle vittime e ai superstiti. 
Di piu: vogliamo .che questa 
giustizia sia monito perche 
mai piu altri uomini voglia 

La commemoraiione 
a l Par lame nto 

A un anno di distanza dalla catastrofe del 
Vajont, la Camera e il Senato hanno ricor-
dato le vittime della tragedia. Ma anche in 
una occasione solenne come questa i comu
nisti non hanno potuto sottacere le inadem-
pienze del governo. «A un anno di distanza 

' dalla tragedia — ha detto alia Camera il 
compagno LIZZERO — occorre ancora far 
piena luce sulle responsabilita, provvedere 
alia sicurezza' della zona, continuare l'assi-
stenza ai colpiti flno.al totale risarcimento 
dei danni. Ma gli adempimenti. cui il Go
verno solennemente dichiard di ritenersi im-

- pegnato, non sono stati compiuti. E* mancato 
finora ogni tentativo di porre in essere nuove 
iniziative industriali, deficienze e insufficien-
ze si sono avute anche nel settore della assi-
stenza. Davanti a quelle popolazioni, che 

i vivono senza luce elettrica nelle baracche di 
. Erto e di Casso non resta altra prospettiva 
se non.quella di abbandonafe la zona-. II 
compagno Lizzero ha anche protestato per 
la mancata convocazione delle elezioni mu
nicipal! per Erto e Casso. 

Anche il compagno LUZZATTO del PSIUP 
ha ricordato che « a un anno di distanza 
dalla tragedia resta tuttora aperto il debito 
della riparazione e dell'accertamento delle 
responsabilita ». Gli altri oratori si sono limi-

tati a ricordare, con parole di circostanza, 
la sciagura. La compagna MARISA RODA-
NO che presiedeva la seduta ha espresso 
la fiducia che il Parlamento sappia «con
tribute a far si che gli impegno assunti 
vengano mantenuti, degnamente assistiti i 
colpiti. garantita la sicurezza delle popola
zioni. sollecitamente compiuta la ricostru-
zione, fatta piena luce sulle responsabilita >•. 

Al Senato ha parlato, n nome della Com-
missionc parlamentare d'inchiesta e su desi-
gnazione dei gruppi, il sen. RUBINACCI: 
«Insieme alia pieta e alio slancio di solida-
rieta con le vittime — egli ha ricordato — 
sorsero. dopo la catastrofe, inquietanti inter-
rogativi: il disastro era prevedibile? vi erano 
colpevoli imprudenze e carenze sotto il pro-

v filo tecnico e legislativo? La Commissione 
parlamentare sta Iavorando non solo per 

. portare alia luce la verita, ma anche per 
accertare se alle popolazioni sono garantiti 
lavoro e abitazione - attraverso un'adeguata 
opera di ricostruzione e per suggerire nuove 
disposizioni legislative e regolamenti capaci 
di impedire il ripetersi di simili calamita». 
Si e associato. a nome del governo, il sot-
tosegretario ai LL.PP. ROMITA. La com-
memorazione si e conclusa con un breve di
scorso del vicepresidente deH'Assemblea, ZE-
LIOLI LANZINI. 

ministrazione comunale con la n o f0TZare j Q nalura oltre i 
scusa (suggenta dall onorevole 
socialdemocratico Ceccherini) 
che la comunita e dispersa e 
percio Impossibilitata a - pre-
sentare la lista dei candidati: 
una' spudorata bugia che ha 
messo in agitazione la . gente 
farendole dire che la si vuole 
ammazzare un'altra volta. pri-
vandola del diritti civili. Eb-
bene, questa e la prima batta-
gHa che gli ertani affronteran-
no proprio nei prossimi giorni. 
Dipende dai suol risultati se 
anche le cose future potraono 
andar meglio. 

Tina Mtrlin 

i 

suoi limiti, fino a rinnovare 
il pericolo di tragedie come 
quella che noi abbiamo vis
suto*. 

Dopo di lui, ha parlato, m 
rappresentanza del governo, 
quel senator Oliva, democri
stiano di Vicenza, attuale sot-
tosegretario alVindustria che 
nell'aula di Palazzo Madama 
si oppose strenuamente alia 
nomina della commissione 
parlamentare d'inchiesta sul
la sciagura del Vajont: cid 

basti a qualificare la sensi-
bilita dimostrata dal centra 
sinistra verso la celebrazione 
odierna. 

Ma la celebrazione non e 
nel chiuso di una sala, bensi 
fuori, tra le rovine di Lon
garone. Quindi, dopo la ce
rimonia religiosa svoltasi nel
la chiesa costruita dopo la 
sciagura, un lungo, silenzio-
so corteo si snoda sulla nuda 
spianata sassosa che un tem
po era il centra del paese, 
una commozione autentica si 
impadronisce di tutti i pre-
senti. Davanti ci sono i ra-
gazzini con le bandiere della 
scuola elementare di Longa
rone, poi i gonfaloni abbru-
nati dei comuni della zona,' il 
sindaco, le autorita, e una co-
lonna di gente vestita di scu-
ro. II percorso non e lungo. II 
corteo raggiunge to spiazzo 
dove sorgeva la chiesa. Di es-
sa sono rimasti il pavimento 
e gli scalini che portavano 
all'altare, niente altro. Pro
prio di fronte, nel gran vuo
to creato dall'onda maledel-
ta del 9 ottobre, si scorge la 
fenditura profonda della gola 
del Vajont da dove scese la 
morte. Qui il corteo si fer
mo. Due superstiti depongono 
una grande corona di fiori 
Sui nastri leggiamo: « f citta-
dini di Longarone ai loro 
morti >.' Seguono i bambini 
con un cuscino di garofani 
bianchi. Quindi due ufficiali 
americani delta SETAF, che 
con i loro elicotteri collabo-
rarono alle ricerche dei cada
veri, depongono una corona 
di alloro. Un piccolo aereo 
sorvola la spianata, e lascia 
cadere dei fiori. Un ufficiale 
degli alpini raccoglie un ga 
rofano e lo depone vicino 
alia corona, Altra gente lo 
imita, ben presto il piccolo 
rialzo di pietra e tutto coper
to di fiori. 

Qualche chilomelro p iu :n 
alio, al cimitero di Fortogna, 
vi i un ininterrotto pellegri-
naggio. Decine di enti e orga 
nizzazioni (tra cui la Fede
razione e U Comitato regio
nale veneto del PCI) hanno 
recato corone di fiori. Tutta 
la citta di BeUuno i tappez 

zata di manifesti a lutto. Sta-
mane i ragazzi delle scuole, 
dopo la breve cerimonia com-
memorativa, sono stati ri-
mandati a casa. NelVintera 
provincia il lavoro si e fer-
mato in segno di lutto dalle 
10,30 alle 10.45. 
• E' stato un tributo di omag-
gio, di cordoglio, davvero va-
sto e sincero. Un anno non ha 
spento il dolore, non ha asso-
pito il ricordo, non ha fatto 

perdonare le colpe. A tutto 
questo ha aggiunto qualcosa 
ancora: il sentimento di una 
giustizia troppo tarda a col-
pire, di una ricostruzione 
troppo lenta ad avviarsi. La 
tragica lezione del Vajont 
non & stata appresa dai nostri 
gruppi dirigenti: tutti, oggi, 
Vhanno veduto. 

Mario Passi 

Ieri a Torino 

La scomparsa 
di Panzieri 

TORINO. 9 
Questa mattina e improwi-

samente mancato. nella sua casa 
di via Sci Ville 21. il compa
gno Raniero Panzieri: aveva 43 
anni. Scompare con lui una 
singolare figura del movimen-
to operaio italiano. un intel-
lettuale impegnato e coraggio-
so. ma particolarmente tormen-
tato. 

Aveva partecipato alia dire* 
zione politica del PSI nel mo
mento piu unitario. accanto a 
Rodolfo Morandi di cui era 
stato uno dei piu stretti colla
borator! ed aveva in quel pe. 
riodo ricoperto la carica di se
gretario regionale del PSI in 
Sicilia. 

Da alcuni anni. dopo essere 
stato vivace protagonista nella 
battaglia culturale e politica 
condotta in seno al PSI in qua
nta di responsabile culturale 
e di condirettore di Mondo ope
raio, si era trasferito a Torino. 
collaborando per lungo perio-
do alia Casa editrice Einaudi 

Alberto e Bianca Asor-Rosa 
Umberto Coldagelli 

Gaspare De Caro 
Rita Di Leo 
Enzo Grillo 

Luciana Martinclli 
Alberto Paolucci 

Mario Tronti 
parecipano al dolore dei fami
liari per la scomparsa del com
pagno , ' " • 

RAHIERO FANZIERI 

di cui curava le pubblicasionl 
sociologiche. politiche ed eeo-
nomiche. Xegli ultimi tempi ha 
diretto l'lstituto Morandi e il 
periodico Quaderni rossi, im-
pegnandosi in una serie di ri
cerche sui problemi del soeia-
Iismo che suscitarono discusiio-
ni e poiemiche. 

I funerali. secondo i desiderl 
della famiglia. awerranno OO-
mani, sabato. alle 14,30 in for
ma strettamente privata. 

Interrogazione 
sull'estensione 
dei possoporti 

per Isroele 
In una interrogazione al mi-

mstro degli Esteri i compagni 
deputati Laura Diaz, Carmen 
Zanti, Giorgina Arian Levi e 
Renato Sandri denunciano il 
fatto che il Ministero. nel con-
cedere I'estensione dei passa-
porti per i paesi extraeuropei, 
depenna lo stato d'Israele e che 
sc un cittadino chiede. con una 
domanda supplementare. I'esten
sione per Israele. sul suo pas-
saporto vengono allora depen-
nati gli Stati arabi 

Gli interroganti chicdono al 
ministro se non ritenga <<ucjta 
procedure anticostituzior.ale ed 
in contrasto con la necessity 
tier il nostro Paese di assume-
re posizioni distensive • di og-
gc-ttiva equidistant* tra Israele 
e gli Stati arabi. 

'•;•;' «;pfc^*s£ 
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Alicata apre la campagna elettorale per il P.C.L 

Tutti domani a l Supercinema 

i 

Ventidue case inabitabili 
wkm Jk J 

po cuinuiiista al Consiglio provinciale 
tU Roma. "* 

Nel corso delta manifeBtazione elel* 

! 120 spaccate dal «tornado» 
• La Hsta del candidatl comuni»ti a cinema in via del Viminale. Parleranno 
Palazzo Valentin! per le «ainmhiistra- 1 compagni Mario Alicata, , membro 
live » del 22 noveralire, conaegnata t , e „ a Begreteria del PCI e direttore de 
ierl all Ufficio elettorale coatituito ores- .... ,., ( . , , „ .. . . 
so la Corte d'Appello, e che e al primo « l ^ V ' ?Urlo

u ^l1*1'' 8 e « r e t a r i o
 Mta dal Comitato regionale e daUa Fe- ' T | JT • f • f I • ¥ • 

poslo, sara presentata domani mattina ( , e , , a ******"*«* «" L«*'»« e capogrup- jerazione romana del PCI, verra pro- I l \ / l £} W f \ WWt I I I / I H*fif\ f t 1 fW f t i f f 7 1 f 
ai clttariini, agli elettori, ai compagni P° comunista al Consiglio provinciale i e „ a t o p e r Ja | ) r i m a volta il documen. ' JLWJLIZ'/*&" 11W W %t %t\A/ a? \JL\J \JL t/ %Mf\M/ i%*H W 
in una grande manifestazione popola* - • dl Latina e Fernando Di Glulio. mem- . .- tario clnematografico « L'ltalla con | , 
re che avra luogo alle 10,30 al Super* . bro del Comitato centrale e capogrup* Togliattl » 

torale di domani, che e stata organize I \ 
zata dal Comitato regionale e dalla Fe- n 

I 

II piano dei 
Provvidenze 
e ossigeno 

~\ 

A plotonl afffancall, tut
ta la stampa bcnpcttsante, ' 
conservatrtce, reazionaria, 
dal Messaggero, al Tempo. 
al Secolo, senza soluzioni 
di continuita. ha ccrcuto ' 

\ di orchestrurc, in questi 
giorni. una bolsa campa
gna contra I'attcggiamen-
to del no.itro Partita sulla 
legge • Provvidenze per il 
Cotnune di Roma -. ossia 
la legge del 150 miliardl. 
Ignoranza, malafede e rt-
corso sfrontato al falso ui 
danno, come solito, la ma-
no e vale la -pena di sot-
tolineare come, per con-

, trasto, molto piii cauto sia 
stato I'attegglamcnto di 
giornali come II Fopolo c 
i'Avanti' che pure c\spri-
mono direttamente gli a- • 
rlentamenti dei due partiti 
piii immediatamcnte inte-
rvs^ati alia questinnc. in 
quanta Jorze politiche im-
pegnatc Una al collo nel 

, centro-sinistra • capitolino 
La stampa benvensuntc 

e libcral-fascista ha fattn 
la scoperta — e ne ha 
mcnato scandalo — che i 
comunitti osavano cssere 
ronlrari alle - Provviden-

' ze per Roma - : ha riafo-
derato lo stucchevole ar-
gomento della • polemica 
' anti-Roma ». banalita che 
non ha mai avuto diritto 
di cittadinanza nella po
litico dei comnnlsti Ma 
la verita e che tutti i cro-
ntsti che vogliono avere 
un minimo di rhpetto per 
la verita. che intendono. 
doe. fare il loro meatier? 
con un minimo di correi-
tezza professional, dove-
vano sapere giA da molti 

] mesi (se non da anni) che 
i comunisti si erano pro-
nunclati in modo netta-
mente contrario a -pror-
vldenze- del tipo di nu-
torlzzazioni e fncilitnzioni 
deatinate nd accumulnre • 
un nuovo fardcllo dj de-
blti sui 500 miliardi che 
pia pesano sui bilanci del 

i Comune di Roma. Sccon-
do i comunisti. quest a i' 
appunto la sostanza della 
polltlca che scmpre e stata 
fatta in Campidoglio dalle 
sciagurate anxministrazio-
ni democristiane (centriste • 
o di ccntro-dcstra). (mo al 
196?; politico che affidava 
le sorti del Comune a in-
terventi finanziari piii o 
meno straordinari da par
te dello Stato. senza che 
alcun intervento rinnora-
tore venisse attuato sulle 
strutture amministrative e 
sul tipo di sviluppo cui 
era abbandonata la citta 
Per 15 anni in Campido
glio si e rissuti alia gior-
rtata. succubi di pofeufi 
forze dl speculazione che -
hanno impresso la loro 
siglia sulla espanslone del
la citta. trasformandola in 
una montrucita urbana. e 
che hanno accuratamentc 
rastrcllato i miliardi della 
spesa pubblica — comu-
nale e statale — attraver-
so il regime dcgli appalti 
di comodo e della piii 
sfrenata speculazione edi-
lizia 

Ed il Comune non * 
stato capace neanche di 
reenverare. attrarerso In 
strumento fiscale. una car
te. almeno, del bottino ar-
raffato da un ben jndiri-
duato stuolo di pescecavi 

• In combutta con taluni 
ganali della burocrazia ca-
pitolina. Contro tutto que-
sto abbiamo combattuto fin 
dal 1946: e'e da mrrari-
gliarsi. dunque. che i co
munisti si opponaano alia 
continuazione di questa 
politico? O si pensa che 
il suo contenuto dovrebbe 
considerarsi mutato solo 
perche esso riene coperto 
da una formale politico 
di centro-sinistra? So I 
comunisti hanno dctto 
chiarammte che occorrc 
una politico nuoya r riv-
novatrice. che bisogna n"-
nirla con il versare nella 
botte della recchia poli
tico miliardi. dalla quale 

* essi per mille riroli flui-
scono nelle casseforti dei 
vrirati, senza che nulla 
venga mutato nelle strut
ture municipal e nel tipo 
di sri/wppc — mo*truoso. 
lo ripetiamo — della cit
ta. E il centro-sinistra. fi-
nora. nulla ha realizzatn. 
per mutare tali strutture 
e tale viluppo: perche 
anrho H lamoso program
me della leoae 167 — 

k I'unico punto all'attivo di 
qucsta amministrazione. 
approrato. del re<to. sottn 
la spinta e con il contri
bute rilevante dei comu
nisti — dere ancora co-

' mlnciare ad • incidcrc -. 
come si dice, nelle realta 

dura lotta perche possa 
farlo. non sappiamo an- I 
com quando. I 

, Le - provvidenze per . 
Roma' sono dUnque la I 
conttnuazione della vec-
chiu politico capitolina, e I 
two fi perfcttameiite dimo- | 
itrato dall'appoggio zelan-
te e incondizionato che ad I 
esse e stato dato, in Par- ' 
lamento e sufla stampa. • 
propria dai liberall e dai I 
fascvlstl 

I comunisti non ncgano I 
che lo Stato debba alia \ 
sua capitate un contributo, 
EVM' anrj hanno proposto I 
che fossvro raddoppiati i * 
cinque miliardi prevhtl i 
ne/i"«rficoio 1 della legge I 
n 1627 (emendamento re- x 
spinto da una magyioran- I 
za che andava dai socia- \ 
listi ui fascisti). Ma rssi 
.sanno che non e con que- I 
sti contributi che si risol- • 
vona gli immani problemi \ i 
del Comune e della citta I 
di Roma. Questi problemi 
possono rliolversl • (come I 
del resto la spaventosa • \ 
crisi di tutti yfi enti lo-

' cali) solo attravcrso pro-
fonde riforme: riforma 
della finanza locale, delle . 
strutture amministrative in I 
termini di decentramento * 
e di sviluppo delle auto- i 
notnie (Ente Regione): ri- | 
forma urbanistica (quella 
riforma che i governi di I 
centro-sinistra in due an- I 
?it si sono rimangiata gia . 
tre volte): in termini di I 
propramnia^ioiie econo- ' 
mica democratica. i 

Solo in qttesto quadro | 
e nell'ambito di tin serio 
piano a lungo termine di I 
risanamento del disastro • 
delle finanze chpifolinp. i - I 
comiini<sti avrebbero polu- ' 
to prendere in considera- I 
zione un imvegno ''straor- 'I 
dinario» dello Stato che, 
ooai. rischia. fra Yaltro. -1 
di esaurire per tutti i set-' '« 
te o ottomila Comuni ha- -1 
Hani le disponihilita ala I 
assai ridotte'- della Ca**a 
denositi e prestiti I 

Cj sara certo qualche I 
rronista .sprot»t'<?d«(o e . 
smaniante che vedra solo I 
lo ' spirito anti-Roma -tin * 
qucsta posizione. che espri- I 
me invece una compiuta e \ 
unitaria coscienza nnzio-
unle. deptirafa da ogni re- I 
siduo di municipalismo. I 
(Poiche e bene che sia . 
dctto. i-i fi anche un mtmi- I 
ripa/i«mo della Capitate). ' 
La cosa non ci imprest- 1 
siona affatto: co<oro in- | 
neaaxarono dai loro gior
nali ai fa\ti e ai nefasti I 
di iutte le pas<;ate ammi- I 
nistrazioni centriste e di • 
ccntro-datra coprendone I 
accuratamentc le reruo- • 
gne: non dere merariplia- I 
re che. oaai. sostengano \ 
in modo coti zelante il 
proKcmiimcnto della vec- I 
chia politico E" piuttotto • 
•:1rano. se mai. che cid non * 
prfoccnpi » piu si'epli tra 1 
i responsabifi capitolini 
della politico di centra- I 
sinistra Ma. del rctto. an- | 
che il bilancio dell'Ammi
nistrazione non fu aopm- I 
rato. qualche mese fa I 
arazie ad almeno quattrn . 
rati di monarchici e di I 
fa'rhtp • 

L"n"ammj><;iorjc. del re- • 
sto. assai significatira del- I 
la piuvtezza della nostra 
posizionc. possiamo rica- I 
carlo dalla dichiarnzinne | 
del capo-oruppo della DC. 
Darida. il quale, nel dirti I 
soddisfatto dell'approra- ' 
zione delle -provridcnze*. i 
non ha potuto fare a meno I 
di riconoscere. rifcrcndo*i 
alia polemica con not. - la I 
validity di una politica I 
clobale di rinnovamrnto . 
delle strutture amministra
tive. oronomiehe e ^ociali ' 
del nostro Piese. la sola i 
cir>;cc di ri^olvere sulla | 
d»stanza i problemi della 
nostra eitti - . ciofi. erat- I 
tamrnte cio che noi <o- I 
steniamo . 

IM dichiarazione di Da
rida fi stata riportata dal ' 
Me.ssaReero. accanto ad i 
uno dei soltti sfoohi anti- \ 
comunisti. uno sfogo non 
molto dissimile da quelli | 
che si pubblicano sul i 
Tempo, o swl Secolo Non , 
si pofcra dctiderarnc 
&mentita piii efficace. per
che riene cosl chiarita jn 
modo inennfutabile la so
stanza della tanto slrom-
bazznta operazione 'pror-
riden-e ». e cioc: in mm-
<»->-iza di una politica. i 
150 miliirdi scrviranno a 
dire nseiee^o all'Ammi-
nistra''5one di centro-sjpi 

u 
lift 

stn E per attesto nobile | 
sropo si pretendera an
che il roto comunista! I 

L
ifeJfa citta. E ci vorra una . AWO NltOlK 
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E' aumentato il numero dei parcheggi 
previsti. II programma (sulla carta) si 
sta ingigantendo di mese in mese. 

Dovrebbero 
essere26 

Data la precedenza a garages centra-
lissimi - Gli sfratti all'Acquedotto Felice 

Dopo le polemiche di questi ultimi giorni (ma, 
gettando uno sguardo al passato, si potrebbe ben 
dire degli ultimi anni), il problema dei parcheggi. 
per la prima volta, e venuto sul tappeto in Con-
>islio comunale L*asie»dore Pala ha risposto alle inter-
roga/.ioni presentate recentemente dai consiglieri dei 
van gruppi. anche per precisare a proposito di alcune 
interpretaziiMii di organi di stampa. E finalmente ab
biamo' un elenco ufTiejale 
dei parcheggi 5otterranei e 
no. in programma. Sono 26 
(due di piu rispetto a 
quanti ne vennero annun-
ciati nella conferenza del 
trafTico): eccoli: p.za Dan
te, giardini del Quirinale, 
galoppatoio d i - Vil la Bor-
ghese, via Ferdinando di 
Savoia. piazza Adriana, piaz-
zale Ostiense, piazzale dei' 
Partigiani. via Sannio. piazza 
Risorgimento, piazza Manfre-
do Fanti, piazza Zama. piazza 
Asti. ponte Casilino. piazzale 
del Verano. viale delle Scien-
ze. piazza Cola di Rienzo. 
piazza Verdi.. viale ' Tiziano. 
piazza Cavour." via Ascianghi. 
lungolevere Aventino, piazza 
Albania, piazza Sisto V. piaz
za Celimontana, piazza dei 
Cinquecento, via Francesco 
Crispi. La precedenza, secori-
do • TasSessore. doVr"ebbe e?-
Sere accordafa ai "garages" 
di piazza Dante (500 posti), 
via Parma (450 posti). via 
Ferdinando di Savoia ^(250 
posti). piazza Adriana <500 
posti), via .Francesco Crispi 
(400 posti circa) e del Ga
loppatoio (mille posti. da au-
mentare successivamente). II 
parcheggio di via Francesco 
Crispi. a differenza degli altri. 
dovrebbe essere « provvisorio 
e costruito in sopraelevazione 
con dementi prefabbricati - . 

Undici ditte. oltre all'Auto-
mobile club, hanno presenta-
to i relativi progetti. L'asses-
sore. comunque. si e impegna-
to ad affidare le concessioni 
per appalto-concorso e a di-
scutere il programma in Con-
si glio comunale. II compagno 
on. Natoli ha preso atto di 
questi impegni. senza entrare 
nel merito della materia. 

Nella risposta dell'assessore 
non si parla piii di - parcheg
gi tangenziali - . Forse non si 
tratta di dimenticanza Gran 
parte dei "garages" program-
mati. mfatti. e in particolare 
quelli ai quali si ha in animo 
di dare la precedenza. sono 
previsti nel cuore della cit
ta. con tutte le conseguenze 
tecniche e urbanistiche che 
cio comporta 

Altro argomer.to interessan-
te della seduta. il Teatro Sta
bile. per il quale sia il com
pagno N'atoli. sia il compagno 
Trombadori hanno sottolinea-
to i grandi ritardi cui si va 
incontro. nonostante 1'ottimi-
smo dell'assessore Marazza. 

Mentre si stava svolgendo 
la scduta del Consiglio. una 
dele«»azione di " lottisti "* del-
1'Agro. accompagnata dal 
consigliere Tozzetti. si e in-
contrata con gli assessori Lo-
riedo. Farina e Crescenzi Xel-
1'incontro e stata rilevata la 
parahsi delle opere pubbhche 
attualmente in alto nell'Agro 
e. in particolare. e stato chie-
sto che sia data attuazione 
immediata ai progetti appro
val i e ai piam di ristruttura-
zione Drevisti dalla legge 167 

In Campidoglio si sono re-
cate anche un centmaio di 
persone che abitano all'Acque
dotto Felice. Si tratta di fa-
miglie minacciate di sfratto 
Ieri mattina. la polizia e in-
ter\*enuta in forze per sfrat-
tare due famiglie che da anni 
abitano in baracche- il pro-
prietario del terreno vole\-a 

cacciarle; avrebbe receduto 
solo nel caso che si fossero 
impegnate a pagare 15 mila 
lire al mese di affitto! In una 
analoga situazione si trovano 
altre 52 famiglie. L'assessore 
Crescenzi si e impegnato a 
intervenire presso la prefet-
tura per. la sbspensione degli 
sfratti. . . . v< 

II pianto della proprietaria di uno stabilimento balneare distrulto dal ciclone che si e abbattuto sul litorale tra Civitavecchia e Tarquiaia 

milioni 
GASSA EDILE 

Una grande vittoria per. i lavoratori edili romani: dal primo 
gennaio I'ente ampliera la sua forma di assistenza^.con 
contributi dal 15 al 1 8 % , oltre 1'indennita dell ' INAIL 

Integrazione dei safari 

permalattie e infortuni 
Un comunicato della Fillea-CGIL - Chiesto che la 
Cassa approvi un sussidio per gli edili disoccupati 

i 
Ventidue case ormai inabitabili, 120 lesionate gravemente, 59 persone 

senza casa: questo e il bilancio ufficiale dei danni provocati dalla violentis-
sima tromba d'aria che si e abbattuta l'altro ieri su Tarquinia. II tutto 
per duecento milioni, secondo il prefetto di Viterbo: ma non ci crede nes-
suno. L'impressione e che essi siano di gran lunga maggiori: di almeno mezzo mi-
liardo. E d'altra parte, basta guardare i tetti dall'alto, dalla torre del palazzo comtt-
nale. per rendersi conto delle ferite che il ciclone, ha inflitto a quesia raccolta eit-
tadina medioevale. Di f^onte a questo spettacolo desolato, impressionante, 200 mi
lioni sembrano francamen-

. Corvisieri 
si sposa 

Confetti in cronaca. Silve-
rio Cor\-isien. infaticabile 
cronista sir.dacale. si sposa 
qucsta mattina. alle 11.15. in 
Campidoglio. con Rossana Me
lon). Celebrera il matrimonio 
Aldo Giunti. Al caro Silverio 
e alia simpatica Rossana gli 
auguri di tutti i compagni 
dell'Unita e quelli affettuo-
sissiml della cronaca. 

La Caŝ a edile integrera i salari degli 
opcrai colpiti da infortunio e da malattia 
professionale. E' questa una notizia vivamen-
te attesa dai 70 mila edili romani. Si pud 
dire che. finalmente, l'importante ente imzia 
a funzionare. Sinora la sua attivita si era 
Iimitata alia amministrazione dei fondi (trat-
tenuta dello 0.20 per cento sul salario degh 
operai e pari somma versata dal datore di 
lavoro) e a corrispondere agli assistiti sol-
lanto una gratifica natalizia e il corrispon-
dente delle 14 giornate di ferie e delle 17 
festivita annuali. 

Le ntiove forme di assistenza saranno ap-
plicate dal 1. gennaio e naturalmente si an-
dranno ad aggiungere alle indennita gia in 
vigore <61 < Inail e 13^ del datore di lavoro 
per la pcrcentuale di ferie e festivita*. Verra 
corrisposta una Integrazione in caso di in
fortunio e malattia professionale. conside-
rando come base per il conteggio percen-
tuale il salario medio desunto dall'ultima 
denuncia mensile alia Cassa Edile e prece-
dente la data dell'infortunio o malattia pro
fessionale. riconosciuta daUTNAIL per as-
senza del lavoratore superiore ai venti giorni. 
Verra corrisposto il 15 per cento dal secondo 
giorno dell'infortunio o malattia professio
nale fino al 50. giorno; il 18 per cento dal 
51. giomo fino al 90.; il 18 per cento e paga-
mento integrale degli assegni familiari in 
eonformita ai dati desunti dalla normale 
documentazione INPS fino al 180. giorno del
l'infortunio o della malattia professionale. 

II Consiglio d'amministrazione ha pure 
deliberato che la Cassa Edile interverra a 
favore della famiglia o comunque agli aventi 
dir.tto colpiti per la perdita dei propn con-
giunti deceduti a causa di infortunio sul 
lavoro. Questo tipo di assistenza ai superstiti 
prevede tre somme: 300 mila, 400 mila e 
500 mila lire da destinarsi ai. superstiti a 
secondo del carico familiare. 

II consiglio d'amministrazione ha immedia-
tamente destinato la somma di lire 400 mila 
a favore della vedova dell'operaio Crusco 
Benito morto sul lavoro • Fiumicino tre gior
ni or sono. • ' 

II Consiglio di amministrazione della Cassa 
edile ha preso queste decisioni nella seduta 
di giovedi sera. La Filea-CGIL — in un suo 
comunicato — saluta come una vittoria la 
istituzione dell'integrazione salanale in caso 
d'infortunio e l'assegno - una tantum - per 
i superstiti edili deceduti sul la\oro e du
rante il tragitto dall'abitazione al luogo di 
lavoro stesso. Questi provvedimenti sono 
edstati anni di discussioni all'interno del Con
siglio di amministrazione della Cassa Edile. 
tra i sei rappresentanti degli mdustriali e i 
sei rappresentanti delle organizzazioni sin-
dacali operaie. Fillea-CGIL. Filia-CISL e 
Fenal-UIL. La vittoria conseguita non e per6 
che il primo passo sulla strada di tutte quelle 
forme di assistenza per le quali la Cassa 
edile e stata istituita. La Cassa edile. questo 
e l'obietfi\o e 1'impegno della Fillea-CGIL. 
deve diventare enlro breve tempo un ente 
di assistenza uguale se non migliore di quelli 
funzionanti in molte altre province. Per anni 
i sei costruttori rappresentanti nel Consiglio 
d'amministrazione — contmua il comunicato 
della Fillea-CGIL — si sono rifiutati di at-
tuare le assistenze richieste dai sindacati 
opctai. Nonostante cio la Fillea-CGIL e i 
suoi due rappresentanti nel Consiglio della 
Cassa hanno continuato a battersi per 1'at-
tuazione dello statuto dell'organismo che 
prevede varie forme di assistenza a favore 
dei lavoratori aderenti iscritti. 

I due rappresentanti della Fillea-CGIL 
banno chiesto al Consiglio d'amministrazione 

. della Cassa edile che nella prossima sedut*. 
. venga post a in discussione con urgenza il 

problema dell'integrazione salariale in caso 
di malattia e inoltre venga approvato un sus
sidio di disoccupazione. In questo momento 
di crisi dell'edilizia. questo ultimo pro\-vedi-
mento e diventato di notevole urgenza. Im-
pegnandosi a porre all'ordine del giorno della 
prossima seduta la richiesta, il Consiglio di 
amministrazione della Cassa si e gia pro-
nunciato impegnandosl ad iniziare la inte
grazione salariale in caso di malattia, nel 
priml mesi del prosslmo anno. 

te pochi: questa e anche la 
opinione di tutta- la Giunta 
comunale, dei consiglieri. 
del sindaco e del vice-sin-
daco. che si sono prodigati 
e si stanno prodigando per 
aiutare. nei limiti del pos-
sibile, la popolazione. Do
po una notte di lavoro i 
tecnici dell'ENEL hanno riat-
tivato quasi tutte le linee 
elettriche: ancora una zona di 
Tarquinia. per6. ha trascorso 
una notte al buio. L'acqua e 
tornata. una linea telefonica 
d'emergenza e stata messa in 
funzione dalla TETI. Ie ma-
cerie 5ono state sgombcrate 
quasi completamente. Reatano 
i problemi piu gravi da n-
solvere. quelli per i quali la 
buon.i volonta degli ammim-
stratori non e sufficiente I 
problemi grossi- quello dei 
senza tetto. quello delie fa
miglie che dormono con il 
cartone catramato al posto 
delle tegole 

Nel pomeriggio e'e stata una 
riunione in Comune. con il 
prefetto. per tentare di risol-
verh Cerano anche alcuni 
parlamentari: il comuni«ta 
onorevole I-a Bella, il socia
lists Loreti. il democristiano 
IozzeMi II ri«ultato della riu
nione e pero sconfortante: il 
Genio Ci\nle dispone solo di 
due milioni per un interven
to d'emergenza. le casse co-
munali sono purtroppo quasi 
vuote E" necessario un inter
vento massiccio dello Stato. 
ma nessuno e stato in grado 
di assicurarlo Neppure il pre
fetto. che pure ha assicurato 
l'interessamento del ministro 
degli interni. 

Le 59 persone rimaste sen
za casa sono state ospitate in 
un'ala delfospedale: per oggi 
e stato assicurato rarrivo di 
viveri forniti dall'Associazio-
ne aiuti internazionali. Intan-
to. per6. due bambini, ieri. 
sono >tati lasciati per tutta la 

j giornata senza cibo: nessuno 
j — si sono giustificati i re-
1 sponsabili — aveva impartlto 

disposizioni precise 
La strada d'accesso al lido. 

al Porto Clementino. e stata 
sgomberata e resa transitabi-
le solo nel pomeriggio dai vi
gil! del fuoco di Viterbo • dl 

Civitavecchia, che si sono pro
digati per ore. quasi senza ri-
poso. dormendo in giacigii di 
fortuna. Lo spettacolo visto da 
chi vi e giunto per primo. era 
peggiore di quello previsto: lo 
stabilimento balneare Nuova 
Gravisca non esiste pratica-
mente piii. il chiosco bar — 
in muratura — e stato com
pletamente demolito dalla 

tromba d'aria che vi e piom-
bata sopra con tutta la sua 
terribile potenza distruttrice. 

Anche qui. quindi, danni 
per milioni. D'altra parte in 
citta non e andato molto me-
glio. Solo i danni subiti dal-
1'albergo delle Rose, tanto per 
fare un esempio, superaoo 1 
12 milioni. quelli del cinema 
Etrusco i 4 milioni. 

I "9io,no i p i cco la 
Cirri c i h i l n IB m . ^ 
nggl. sahain 10 ni-

Inhre (281-82). Onoma-
slico: Casfmiro. II »n!r 
sorjte atl̂  S.13 e ira-
monia allr 17.16. I.una: 
primo quarto tl 13. 

Cilre della citta 
Ieri sono nali 60 masoni e 51 

fcmmint. Sono mortl 32 maschi 
e 20 femminc. del quati 4 mi-
nori dei sette anni Sono stati 
celebrati 76 mainmoni Tempt-
ralure nvassima 1*>. minima 12 

il partito 
[Comitato direttivo 

I.unrdi 12. allr 17. *• con\orato 
il Comitato direttivo drlla Fr-
drrazione. 

Dibattito 
Forte Aurrlio, ore 19. dibatti

to con il Pstt'P snlla sltuazlonr 
politica. Parleranno D*a Galla-
rini per il PCI « Dl Cervo per 
il PS I UP. 

Manifestazioni 
CIN'FXITT.V, ore Z*. dibattito 

cnl memoriale di Tocl'aMI con 
I.doardo Perna; L\Ni;\*IO, ore 
18, romizlo apertnra campajrna 
elettorale con Benzo Trivelli: 
SAN RA9II.IO. ore IS. Trlbnna 
politica con Simona Mafal e 
riandlo Clanca; Î %BICO, ore 
I»,36, comlzio con Anglolo Mar-
ronl; 8AMBUCI, ore 19, comlzio 
con Fredda; TOKRE MAURA, 
ore it, aa>eaiblea ml memoria
le Togliattl con Loclo Buff a; 
MONTE COMPS TBI, ore 17,30, 

cronaca 

romi/io con Cesaronl: NUOVA 
GORDiANI. ore 19^0, assemblea 
degli itcrlttl. 

Convocazioni 
CIVITAVECCHIA, ore IM«, 

attlvo per Impostazione eam-
pa^na elettorale con RanaUl; In 
FEI1ERAZIONF-. ore I«. rlnBlo-
ne Comitato politico ATAC «on 
Fi-eddnzzi; PONZANO, ore 2*. 
asspmblea elettorale con A gaol I-
nelll: OI-EVANO. ore 19J«, ft*-
semblea dei Comltatl dlrettlTl 
di tatto II colleclo per csm-
pa^na elettorale con Felizlaal; 
OSTIF.N5E. ore 19, Comitato 
politico ACEA con Freddntzt; 
SF.TTINO, ore 19, attlv* *«n 
Cor hi: AI.BANO, ore 19, CD. e 
consigner! con Antonaccl. 

Si chiude oggi 

la mostra 
su 

Si conclude oggi la mostra 
su 2* anni dl Rlnasclta or-
Kanlzzata dalla sexlone del 
PCI di Portuenie VUIInl. IM 
mottra che venne aperta 
con ana conferenza sul te
nia * Comunisti e e«ttollel • 
tenuta da Lfbero Pierantozzl, 
chiude quota sera alle we 
2* con ana conferenza ft-
nnta da Vncm Parollat 
«Ui via Itallana tt 
llsmo ». 
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Ippolito: ancora I'aw. 

Le socio t a r 
Un afffare 

p e r i l C N E N 
Colombo e gli 870 milioni re-

galati all'Euratom 

R a p p o r t ! c o n l ' E u r a t o m e s o c i e t a p r i v a t e . I e r i 
l ' a v v o c a t o A d o l f o G a t t i , g i u n t o a l i a q u a r t a g i o r n a t a 
d i a r r i n g a , h a t r a t t a t o q u e s t i d u e c o m p l e B s i p u n t i 
d e l c apo d i i m p u t a z i o n e . D i m o s t r a r e l ' i nnocenza di I p p o 
l i to p e r gli 870 mi l ioni che il C N E N rega ld a l l ' E u r a t o m 
n o n e s t a t o difficile. C o m p i t o p iu a r d u o il d i fensore ha 
incontrato parlando delle societa, perche i rapportl fra Felice 
Ippolito, segretario generale del CNEN, e Felice Ippolito azio-
nista o figlio di azlonista di alcune society che dal CNEN rice-
ve.vano importanti incarichi lasciano adito a molti sospetti, che 
l'accusa aveva tentato in ogni modo di concretizzare e di allar-
gare. Nel luglio 1959 l ' l talia concluse un accordo con l'Euratom. 
Fra l'altro fu stabilito: I) l'ltalia avrebbe ceduto all'Euratom il 
Centro nucleare di Jspra; 2) per completare alcune opere del 
Centra di Ispra l'ltalia avrebbe speso 9 milioni di dollari (circa 
5 mfMardl e mezzo) e l'Euratom 41 milioni di dollari. L'ltalia, 

• '• tramite il CNEN, spese i 5 mi-

r —_ ^ _ _ . _ _ _ _ _ Hardi e mezzo, ma una parte 
, 1 della somma, flnl nelle casse del 
' I ministero delle Finanze sotte 

IERI 

OQGl 

DOMANI 

I forma di varie imposte. L'Eura
tom chiese ed ottenne che il 
CNEN spendesse altre centinaia 

I d i milioni in modo che l'impor-
to delle opere realizzate ad 

I Ispra fosse di 5 miliardi e mez
zo al netto tasse. 
- La parte avuta dal ministro 
Colombo in questa vicenda e 
la migliore difesa di Ippolito. 

/"i " c • • ' L'avvocato Gatti, cosl, ha chia-
L O f l f €SSWm I m a t 0 i n c a u s a Colombo, attri-

| buendogli la paternita dell'« o-
" ' • • M # | # i perazione Euratom>». « La ces-

'. M U E l f l I s l o n e del Centro di Ispra — 
' ••""•'-•-:• , -. .. • ha detto il difensore — e sta-

e i ta molto criticata, ma in realta 
I I'accordo fu . favorevole all'Ita-

„„„»„ ,„ „ it . . Ha, che si inserl nel grosso gio-
ucciso la moglie ed ha con- . c 0 d e l l a s c i e n z a e d e ^ , a f e c «[ | c a 

' WASHINGTON — Per tre 
volte ha confessato di ave 

dotto la polizia sul posto do 
ye aveva sepolto il cadavere. 

europea. Quando l'Euratom chie 
se che il CNEN spendesse per 

Inutilmente. La corte dt ap- I Ispra altri 870 milioni, minac-
pello. ha sempre ritenuto ciando di denunciare I'accordo. 

I n o n ualide ,le confessioni. I j 1 ministro. Colombo riconobbe 
1 anche.se si e dlchiarata cer- I ? ^ " d J j * d e S " a r g ° ™ n t i del-

I *_ . . . '-•«-«»» 7 . I» l organismo • europeo > e scris.se 

ta che effeUivamenteJuo- I immediatamente al senatore 
mo —-1 ex posttno di 42 anni \ Trabucchi, allora ministro del-

I James Killough — e real- . le Finanze, per ottenere l'eso-
\ mente' colpevole. Quel che I nero dalle imposte. Trabucchi, 

, • nori gdrba' a l ia ' Corte' d 'Ap- • evidentemente preso da altri 
I peUo sotto i sxatemi adottati . l Impegni, non rispose. Colombo 

dalla polizia tper far, cpnjes- • 

scrisse ancora, insistendo. Tra-
I - T « T 7 | J V * v ^ , 'bucchi flnalmente si fece vivo; 
I sare lassassino: anche se e ma per n e g a r e l'esonero. II mi-
• coloeuole, insomma, egliha I nistro Colombo,, per non viq-

I diritto ad accusarsi in,plena.-, lai-e gli accdrdi; decise' allora 
liberta. . < : : . , : _ . ' ; ; • ! I .di accollare al CNEN l a s p e s a 

Ir. . : ... , . - J ' . ' " ' ' . \ . ' . di 870 milioni e ne dette comu-
..-'••-.-; ^ • :- ' ' ^ ' • ' : " ! n •' - ' " i nieazione in una Yiunione della 

D / « f f « n « na-v ' commissione d i re t t iva - . 
I I U l l i n i p e l Gatti ha proseguito sostenun-

I do ehe il ministro Colombo fe-
. i f f f * s * * / * f « * c e benissimo a far spendere 
I * " • M.I I I I I al CNEN gli 870 milioni e ha 

I I concluso su questo punto: « Ip-
OSLO — Una compagnia • polito, comunque, non ha alcu-

di nauioazione norvegese | ha responsabilita . nell'episodio 
| ha ordinato a una ditto una . e non deve rispondere ad ad-
• serie dl mpnopattlnl di di- | debiti ne di ordine morale, ne 
I mensioni adatte ad un uomo "' 

adulto, 
tare gli 

ordine materiale ». 

spostamenti degli 

Anche per l'affitto delle ca 
5tte di Ispra con versament< 

anticipato di 300 milioni agli 
serviranno a facili- I s e t t e d i , c o n v e r s a m e n t o 

i l l ' — 

u//ic«"ali a bordo delle gran- i industriali Suvini e Guffanti, la 

I di vetroliere della Societa. \ parte di Ippolito fu minima. 
secondo l'avvocato Gatti. < Fu 

I I Colombo, infatti. a chiedere una 
; J i A ••>»•. soluzione rapida per acconten-
• r l d l u D c r I tare ancora una volta l'Eura-

I I torn, che voleva una. casa con 
" Vg%nno/I*, affitto ridotto - per i suoi fe-

" l • f l C f f f l c C f ^ y • cnici. L'accusa sostiene che 

I I con i 300 milioni spesi per l'af-
NEW YORK — Un mi- fitto di sei anni dei 100 apparta-

I l i o n e e mezzo di lire e stata \ menti il CNEN avrebbe potuto 
pagata, da un commcrcian- costruire in proprio le abitazio-

. te di libri r a n , una copia I n i - " difensore ha risposto a 
I AI - A . ,r,» v < , m J m i . . r r„» I questo argomento sostenendo 

t£? * ??* i : ' che il CNEN. costruendo in pro-
pubblicato dal defunto pre- i p r i o avrebbe speso molto di 

|
stden<e Kennedy, in meno | p i u e non avrebbe farto in tem-
di cento esemplari,. in me- . po a preparare le abitazioni per 

Imoria del fratello Joseph. I la data fissata nell'accordo. Ha 
caduto durante la seconda anche aggiunto che il CNEN 

. ouerra tnondiale. ylnche una | n o n P°* e v . a P ? r . legge divenire 
I imttmrn Ai - rn/.n„<,t;„A i.^ I p r o p n e t a n o di immobili o ten-

lettera di Jacqueline ha I ^ " s p e c u l a z i o n i edilizie. Se-
. ™ f ° " n ° ! t , m o Quotaztone: c o n d o ^ a t t j a n c h e r a f f i t t o d o l . 
| 35° mila lire- I 1'albergo Palace di Varese per 
* , | 3 0 milioni l'anno sarebbe stato 

I _ _ . | un ottimo affare. 

ImlPrrmnnt. L'avvocato Gatti ha quindi 
j f l l / C l l f U U f t U . affTOntato Pargomento -societh 

I m m • • I pr ivate« un argomento che 
Oil QU.SlYlQ.Cl • s c o t t a - "Dobbiamo ridimensio-

I O * • • • • » » • • • » « . » I nare questo capitolo — ha esor-
T»TT7»T»T A T »* . • i ' dito il difensore — che e stato 
VIENNA - L Austria * . artiHciosamente montato dal-

I i l paese europeo che ha la I r a c C usa . Negli atti e la prova 
piu alta percentuale di per- che Ippolito non ha agito per 
sone anziane (da 65 anni I personale vantaggio affidando 

I in - su): ' occupa invece il \ incarichi a queste societa; ed 
tcrzuliimo posto per per- esiste anche la prova che nes-
centuale di abitanti di eta | sun vantaggio l'ex segretario 

' generale procur6 ai suoi amici 
o ai suoi parenti . Fra Ippolito. 

Scoppia in 
anticipo 

Tordigno: 
muore il 

«terrorista» 
- BOLZANO. 9. 

Un uomo e rim as to ucciso a 
causa dello scoppio di una ca-
rica di esplosivo nei pressi del-
1'ossario di Burgusio, in val 
Venosta. Non si esclude che si 
possa t ra t tare di un terrorista 
dilaniato dallo scoppio antici
pato del'a carica di esplosivo. 

Secondo i documenti, trovati 
e controllati dalle forze dell'or-
dine. egli sarebbe Friedrich 
Rainer. di 25 anni. un altoate-
sino originario di Moso. in Val 
Passiria. ricercato da tempo dai 
carabinieri perchd disertore 
dall'esercito italiano. 

E' stato possibile accertare 
che il Rainer era partito in fer-
rovia da Innsbruck il 6 otto-
bre; giunto a Landech era ri-
partito il giorno successivo per 
la borgata di Nauders. a pochi 
chilometri dal confine italiano 
di Resia. che aveva poi valica-
to clandestinamente la notte 
t ra il 7 e 1'8. Da un rilievo ne-
crosc'opico, effettuato dal me
dico condotto di Malles, dott. 
Majr. l'esplosione sarebbe av-
venuta appunto nella notte sul-
1'8 ottobre. -

" \ \ • \ ' ' " . • • ' ' : ' • s ' • • 

Avremo 
eggio 

epassato 
Secondo gli esperti il fortunale abbat-
tutosi sulTltalia e stato uno fra i piu 

violent! degli ultimi dieci anni 

' T r a v o l t e t u t t e le p rev i -
s ioni me teo ro log iche , un 
g igan te sco c ic lone ha ab-
b o r d a t o t u t t a la peniso la 
da l v e r s a n t e t i r r en i co a 
que l lo ad r i a t i co , s i m u l t a -
n e a m e n t e da l N o r d al S u d , 
s e m i n a n d o ne l g i ro di po-
c h e o r e rov ina e d i s t ru -
ziorie. < II peggio e passa-
to » d i c h i a r a n o gli e spe r t i , 
a n c h e se piogge to r r enz i a -
li c o n t i n u a n o a c a d e r e su 
quas i t u t t e le reg ioni . in te r -
ro t t e d a folate di v e n t o a d 
a l t i s s ime ve loc i ta . m e n t r e 
le cos te occ identa l i sono 
t u t t o r a t o r m e n t a t e da ma-
regg ia t e i m p o n e n t i . 

• Ma « il peggio > — t r o m -
b e d 'a r ia , g r a n d in a te , nu -
bif ragi — ha gia p r o d o t t o 
d a n n i q u a n t o u n ' i n t e r a ca t -
t iva s t ag ione . C o l t u r e p e r 
il v a l o r e di v a r i m i l i a r d i 
sono a n d a t e d i s t r u t t e : 1 a 
v e n d e m m i a , che q u e s t ' a n -
no si • a n n u n c i a v a par t i co-
l a r m e n t e f ru t tuosa , e s ta -

Milano-nord 

iferiti 
f ' - • : . ' 

• ' 

scontro 

M I L A N O — Undic i fer i t i a l i a s t az ione N o r d p e r lo scon
t r o f ra il d i r e t t i s s i m o 1020 d a V a r e s e e o n convog l io 
che m a n o v r a v a a l l ' ingresso d e l l a s t az ione . Solo l a r i -
d o t t a ve loc i t a de i t r e n i h a i m p e d i t o u n d i s a s t ro . (Ne l l a 
foto, u n a p a n o r a m i c a d e l l ' i n c i d e n t e ) . 

inferiore ai 15 anni. 

Coniannato 
I suo padre._e gli ingegneri Ram-

DOlla del Tindaro. Amati e De 

I
Giovanni non vi fu nessun ac
cordo crimmoso; il CNEN non 

nuTTnrn e r a ^eT Q u e s t ' preparatissimi 
r " * • w ^ v I professionisti una mangiatoia. 

ryrvrc-n ' ''• n » i I come l'accusa ha voluto far cre-CUNEO — Don Anpelo • d c r e , _ 
Chiappello, parroco di Roc- I n difensore ha quindi rifatto 
ca ipa r re ra , e stato condan- I la lunea storia dei rapporti fra 
nato a sette mesi di reclu- • il CNEN e le societa collegate 
stone dal tr ibunale dt Cu- I airArchimedes. sostenendo che 
neo per scquestro di per- ' ^ }leni% n u c l e a ™,J |L ^ ? 0 J f f ° " 

\T^x . « ™ * » ^ * I R" incarichi affidati da Ippo-
ficera tuttavta della condt- ' j i t o 

I 
I zionale. Qualche tempo ad- I 

dtetro il parroco ha convo- I 
cato una ragazza del paess, 

I Oiga Occelli, il cut fidan-
• zmto aveva incendiato la ca-

I 
>atti concludera oggL -

Andrea Barberi 

I s* patcrna per riscvotere la I 

I 
assicurazione con cui poter 
convolare a nozze: il oioca- 1 
ne, Vincenzo Orso, finl in I 
prigione. 11 parroco intimo 

I alia Occelli di scricere, una | 
lettera m cui affermava di -

I esstre stata complice del- I 
rincendio. * Questa la terrb 

Iio — di&se — se non 
scerai Vincenzo ti denun- • ressati al disegno di legge rela 

Icerb: La ragazza firmb la | tivo alia nuova disciplina ur-
let tera sotto la minaccia di | banistica. 

Primo esame 
della nuova 

legge urbanistica 
Sotto la presidenza del vice 

Presidente del Consiglio Nenni, 
* a ' I si sono riuniti i ministri inte-

un- • 

essere rinchiusa in sacre- I ministri Marcini . Taviani, 

I stia. Olga Occelli, appena Ii- I Reale, Pieraccini, Colombo, Del-
bera, scrisse at fidanzato e I le Fave e il sottosegretario Ve-

, gli narrd Vepisodio. La di- . t rone in rappresentan2a del mi 
I r e z i o n e del carcere inter- I nistro Tremelloni, hanno comin-

cettb la lettera c la gir6 c>ato l 'esame del disegno di leg-
I o l l a maoistralura. Di qui la I Re. L'csame, secondo alciine in-

denuncia, il proccsso e la I formazioni. vcrra concluso la 
eandanna del parroco. , prossima settimana. II ddl sara 

L | poi portato al Consiglio dei mi-
^ v , ^ _ _ _ mmmm ^ _ « J nistri. • 

Sulla strada di Fonni 

Conf litto a f uoco 
tra CC e banditi 

- . - . ' * • NUORO. » 
Sparatoria t ra carabinieri e banditi mascherati a Ponte 

Aratu. t ra Gavoi e Fonni. dopo quat t ro rapine a catena che 
hanno fruttato ai malviventi poco piu di duecentomila l ire. I 
banditi sono fuggiti; non si lamenta alcun ferito. 

Alle 1750. in localtta Orrui . il camionista Isidoro Sanna 
(32 anni) ha a w i s t a t o dei massi sulla strada che stava per -
correndo. la provinciale Gavoi-Fortni. Si e fermato. e sceso 
dall'automezzo e si e awic ina to at massi per rimuoverli quan
do ha visto sbucare dal fossato t r e uomini, mascherati e a r -
mati . Mentre due gli vuotavano le tasche. il terzo si e a w i 
cinato al camion e ha squarciato un copertone con la baionetta 
del fucile. 

Pochi minuti dopo e sopraggiunto un secondo autocarro, 
guidato da Giuseppe Mureddu (32 anni) , e si e r ipetuta la 
stessa scena: solo che la gomma e stata forata da un colpo di 
fucile. Non diversamente sono andate le cose quando e giunta 
al - p o s t o di b locco- la - 6 0 0 - de l l ' awocato Raffaele Casula 
(30 anni ) . I banditi non erano ancora content! del bottino, e 
attendevano altri malcapitati da svaligiare. E* arr ivato di 11 
a poco il pullman della dit ta - A r e s u - . che collega Por to 
Torres a TortolL in coincidenza con gli arrivi e le partenze 
delle navi di linea sulla Torres-Genova. A bordo del pul lman. 
che a causa del maltempo viaggiava gia con cinque ore di 
ri tardo. si trovavano. oltre all 'autista e al fattorino. quat t ro 
passeggeri. Uno di questi. un emigrante di ri torno dalla Sviz-
zera, avendo soltanto danaro elvetico che i banditi non hanno 
voluto prendere, e stato schiaffeggiato. 

Proprio mentre accadeva questo brutale episodio si e vista 
arr ivare una - 5 0 0 - . A bordo e'era il maresciallo Madau. co-
mandante la stazione dei CC di Fonni. con uno dei suoi 
uomini. Appena si e accorto della presenza dei banditi il sot-
tufficiale ha fatto marcia indietro. e sceso dall 'auto e, con 
l'altro carabiniere. si e lanciato airinseguimento dei t r e uomini 

I carabinieri hanno sparato in direzione dei fuggitivi. i 
quali hanno risposto al fuoco; nessuno e rimasto ferito, • i 
banditi si sono eclissatL 

' ta b r u s c a m e n t e e rov ino-
s a m e n t e i n t e r r o t t a p r o p r i o 
in q u e l l e zone d o v e la p ro -
duz ione v in ico la e al ia ba
se de l la e c o n o m i a : ne l 
C h i a n t i . in c e r t e zone de l 
la C a m p a n i a , ne l Br ind i s i -
no e nel S a l e n t o . C e n t i n a i a 
di mi l ioni o c c o r r e r a n n o 
per r i p a r a r e i d a n n i p iu 
g r a v i : s t r a d e e fe r rov ie in* 
t e r r o t t e , in te r i cenff i ab i -
tat i — c o m e T a r q u i n i a , co
m e M a r r u b i u . c o m e Ap i -
ce, c o m e Ga io l e in C h i a n 
ti, — le cui ca se sono crol -
l a te o sono s t a t e scoper -
c h i a t e so t to la furia de l 
ven to , che h a f a t t o s a l t a r e 
c h i l o m e t r i e c h i l o m e t r i d i 
r e t e e l e t t r i ca . -. 

• L e ••• r eg ion i p iu co lp i t e 
da l l a y i o l e n t a p e r t u r b a z i o -
n e sono s t a t e q u e l l e de l 
v e r s a n t e t i r r e n i c o : , la S a r -
degna , la L i g u r i a , la To-
scana . il Laz io , la C a m p a 
nia . ' G r a v i d a n n i si sono 
a v u t i a n c h e ne l l a P u g l i a 
e n e l V e n e t o , n e l l ' U m b r i a 
e n e l l ' e n t r o t e r r a c a m p a n o . 
Si e t r a t t a t o , i n s o m m a , 
s t a n d o al p a r e r e de i m e -
teoro log i , di u n a de l l e ca-
iastrofi t e m p o r a l e s c h e p iu 
y a s t e e p i u for t i deg l i u l 
t imi dieci a n n i . . 

V e n i a m o a l l e s i tuaz ion i 
p i u g r a v i . _ 
' L a t r o m b a d ' a r i a c h e ; 
con l a forza d i u n t o r n a d o 
si e a b b a t t u t a s u M a r r u b i u , 
u n c e n t r o d e U ' O r i s t a n e s e , 

. h a r a s o a l s u o l o u n a y e n -
t i h a d i case , n e h a d a n h e g -
g i a t e .'• a l m e h o <•' duecer i lo . 
U n a c o n t a d i n a , J o l a n d a 
S e r r a , m a d r e d i c i n q u e fi-
gli , e m o r t a , t r a v o l t a d a l ' 
cro l lo d i u n m u r o . D e c i n e 

' di f amig l i e sono r i m a s t e 
s enza t e t t o e sono p r o v v i -

. s o r i a m e n t e a l l ogg i a t e . n e l . 
pa l azzo d e l c o m u n e . Gl i 

- a b i t a n t i d i M a r r u b i u sono 
t u t t i i m p e g n a t i a r e c u p e -
r a r e mob i l i e m a s s e r i z i e 
so t to l e m a c e r i e , a p u n t e l -
l a r e case , a s g o m b e r a r e l e 
s t r a d e . L a s i t u a z i o n e e r e -
sa p a r t i c o l a r m e n t e p e n o s a 
d a l f a t to c h e — c o m e in 
quas i t u t t i i piccoli c e n t r i 
de l la S a r d e g n a — ogni fa-
mig l i a si e r a c o s t r u i t a d a 
sola l a p r o p r i a ca sa : h a n 
no p e r s o t u t t o , d o v r a n n o 
r i c o m i n c i a r e d a l n u l l a . In -
t a n to il m a l t e m p o s u l l e co
s t e s a r d e n o n a c c e n n a a 
d i m i n u i r e : il c e n t r o r a d i o 
di < C a m p o M a n n u > h a 
t r a s m e s s o a t u t t e l e n a v i 
s e g n a l e di t e m p e s t a di v e n 
to con forza 10. T u t t e l e 
n a v i d i l i n e a d a e p e r l a 
S a r d e g n a v i a g g i a n o c o n 
o r e ' d i r i t a r d o . ' t a n a v e t r a -
g h e t t o di c o l l e g a m e n t o c o n 
C i v i t a v e c c h i a n o n h a po
t u t o p r e n d e r e il l a r g o . 

P e r q u e l c h e r i g u a r d a la 
C a m p a n i a , t u r b i n i r a b b i o -
st, p ioggia e g r a n d i n e h a n 
no a c c o m p a g n a t o p e r t u t t a • 
la n o t t e e l a m a t t i n a la 
v i o l e n t a m a r e g g i a t a c h e 
h a s convo l to i l golfo d i 
Napo l i . N e l p o r t o n u m e r o -
s e n a v i h a n n o r o t t o g l i o r -
m e g g i ; i n • c i t t a c ro l l i e 
p r inc ip i d i i n c e n d i o h a n n o 
fer i to • d e c i n e d i p e r s o n e , 
i n t e r r o t t o s t r a d e e scon
vo l to la r e t e e l e t t r i c a . L a 
n a v i g a z i o n e e i n t e r r o t t a ; 
l ' a e r o p o r t o c h i u s o a l traf-
fico. P i i i g r a v e a n c o r a l a 
s i t u a z i o n e ne l l ' I r p i n i a e 
nel S a n n i o . A B e n e v e n t o 
sono a n d a t e d i s t r u t t e l e 
c a t a p e c c h i e de i b a r a c c a t i , 
c h e . r i do t t i a l i a d i spe raz io -
n e , h a n n o o c c u p a t o u n pa 
lazzo d e l l ' I C P , d a poco u l -
t i m a t o . 

* A G e n o v a u n a v i o l e n t a 
m a r e g g i a t a si e a b b a t t u t a 
su l golfo, c a u s a t a d a l l i -
becc io c h e soffia d a po-
n e n t e a l e v a n t e c o n u n a 
ve loc i t a d i c i r ca 90 k m . 
l 'ora . L a forza d e l m a i e 
v a r i a d a c i n q u e a se i . . 

P e r l a p r i m a v o l t a , q u e -
s t ' a n n o , n e v e in T o s c a n a 
ed E m i l i a . I n T o s c a n a su l 
la c a t e n a d e l m o n t e O r s a -
ro . in E m i l i a su l m o n t e C i -
m o n e , a l l e p i a n e d i Moco-
g n o e a P i a n d e l F a l c o . 

II m a l t e m p o n o n h a r i -
s p a r m i a t o v a s t e zone d e l 
c o n t i n e n t e e u r o p e o : t u t 
t a l a p a r t e o c c i d e n t a l e 
d e l l ' E u r o p a e s t a t a i n 
fatt i i nve s t i t a d a glac ia l i 
m a s s e d ' a r i a c h e , p a r t e n d o 
da l l a G r o e n l a n d i a e spo-
s tandos i m o l t o v e l o c e m e n -
te v e r s o S u d h a n n o tocca-
to l a Svez ia , l a G r a n B r e -
t a g n a e l a S p a g n a ; d e v a -
s taz ioni in F r a n c i a e A u 
s t r i a . O r a fort i nub i f r ag i 
h a n n o . i nves t i t o a n c h e la 
J u g o s l a v i a . 
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N A P O L I — L a m a r e g g i a t a si i n f r a n g e oon t ro la s c o g l i e r a d i v ia Caracc io lo . (Telcfoto) 

Istituita quest'anno a Roma e d > unica in Europa 

Una scuola per preparare 
i «maghi> della moda 

Sono aperte da qualche 
giorno le iscrizioni ad una 
scuola che e unica nel suo 
genere non solo a Roma, ma 
in Italia e. addirittura in 
tutta Europa. 

E" VAccademia nazionale dt 
Costume e di Moda che ha 
sede nella capitale, in piazza 
della Repubblica 59. Accade-
mia di Costume e di Moda: il 
nome riecheggia chissa quan-
fe, istituzioni private, corsi 
accelerati. iniziative pscudo-
culturali o dopolavoristi-
che, che sono spuntate in que
sti ultimt tempt con un ritmo 
tanto frenetico quanto incon-
cludente. Finora infatti non 
era mat sorta nessuna scuola 
del genere che avesse un ri-
conoscimento da parte del 
Ministero competente e che ri-
lasciasse diplomt oaltdt a tutt i 
pit effetti di legge. 

• . Gli enormt proqressi, che la 
moda italiana ha compiuto 
negli ultimi decenni fino a di-
venire una pericolosa concor-
rente delta sua sorella france-
se, avevano stimolato molto, 
in questo senso, Viniziativa di 
singoli appassionatL L'indu-
stria della moda ha avuto fa
me di tecnici e di specialisti, 
di geniali creatori o di sem-
plici propagandist come non 
maU sotto questa spinta e nata 
in fretta una selva di p u b l i 
cists', di esperti. di consulenti 
di moda, solo alcuni dei qua
li hanno attinto alia loro per
sonale cultura, al loro interes-
se per il fenomeno della moda 
quel bagaglio di idee e di ini-
ziative che It - hanno distlntl 
dalla maggioranza, rimasta ad 
un Ifoello dilettantistico e fa-
cilone. L'industria cinemato-
grafica e Vavvento della tele
vision hanno fatto altrettan-
to per quel che riguarda !• 

creazione e lo studio dei co-
stumL - -». 

La Camera Nazionale della 
Moda che — dopo aper rac-
colto le adesioni di 29 grandi 
case italiane — ha gia iniziato 
a compilare gli elenchi dei 
professionisti in questo cam
po, e appena a meta dell'ope-
ra. Tutto e ancora in aria: 
le categorie impiegate in que
sto settore sono quindi anco
ra in via di formazione. 

La moda; il costume e le at-
tivita che fanno loro da corte 
hanno bisogno dt qpadrl pre-
parati, nuove leve che arric-
chiscano queste attivita e dia-
no ad esse quelVossatura for
te e ben articolata che fino ad 
ora e restata sempre un'uto-
pia. Da questa esigenza e sor
ta — con Vintervento del mi
nistero del Lavoro, del Co
mune di Roma, dell'Enalc e 
della Camera Nazionale della 
Moda — VAccademia: una 
scuola nuova dalla quale, do
po due anni di studio, usci-
ranno professionisti con una 
vasta possibilita di impiego: 
figurinisti di moda: costuml-
sti per teatro, cinema e tele-
visione; disegnatori di tessuti; 
creatori di accessori di moda; 
disegnatori pubblicttari, esper
ti in public relations, consu
lenti, pubblicisti ed esperti di 
moda; tecnici per la produ-
zione in questo settore. I cor
si, completamente gratuiti co
me per ogni tipo di scuola sta
tute. comprendono sei materie 
fondamentali, che si artico-
lano in diversi argomentL 
Composizione, ad esempio, 
comprende a sua ro l t a : dise
gno di moda, disegno di co
stume storico o teatrale, dise
gno pubblicitario e disegno di 
tessuti. La materia che va sot
to U nome 44 pubblicita • 

stampa comprende sfudi sui
te relazioni pubbliche, sugli 
strumenti pubblidtari, sul 
giornalismo e la fotografia di 
moda e cosl via. 

II primo anno di frequenza 
comprende tutte le specializ-
zazioni. in modo da imparti-
re agli allievi la formazione 
piii vasta e polivalente possi
bile. Nel secondo anno si pro-
cede invece ad una selezione 
degli • allievi, che imbocca-
no decisamente quelVindirizzo 
verso il quale si smtono piu 
portati e sul quale intendono 
diplomarsi. F ertdente. infat
ti, che la formazione profes-
sionale di un incaricato delle 
public relations net settore 
della moda si differenzia no-
rerolmente da quella di un 
creatore di tessuti e di mo
dem. n primo dovra posse-
dere una maggior esperien-
za per quel che riguarda le 
ricerche, la terminologia, la 
situazione dt mercato; il se
condo una maggior conoscen-
za del disegno, della storia 
delTarte. della creazione de
gli accessori. 

AlVAccademia nazionale di 
moda e costume possono iscri-
versi tutti i glovani che ab-
biano compiuto il 17. anno dt 
eta e che siano gia in posses-
so di un diploma di scuola su-
perlore (liceo, Istituto tecni-
co o commerciale, ecc). Que-
st'ultima condizione sembre-
rebbe escludere tutti coloro 
che sono sprovtisti del tito-
lo di studio richiesto e scar-
tare quindi tutti coloro che. 
pur avendo una seria dlspo-
sizione per questo genere di 
attivita, non abbiamo potuto 
segulre un corso regolare - -

In questo caso e'e la possi
bilita di una prova di talento 
c di cultura generale, **pe-

rata la quale il candidate e 
ammesso con paari diritN a 
frequentare I corsi. 

Ma la caratteristica forte 
piu interessante della scmeta 
e data dal fatto che i corsi 
sulle singole materie si arti-
colano secondo un program-
ma molto libero, seguendo 
un metodo nuoro rispetto al
ia organizzazione della scuo
la •• italiana. Gli argomenti 
saranno illustrati in con/eren-
ze tenute dai piii noti esperti 
italiani e stranieri nel campo 
della moda e della pubbHri-
stica. VAccademia annovera 
del resto fra i suoi docenti 
professori come Libero Bigia-
retti, presidente delVOrdine 
degli scrittori, che cureri i 
corsi per la materia pubblici
ta e stampa: Rosana Pistole-
se, che ha gia una larga espe-
rienza come costumista tea
trale e di moda ed e st&ta 
lungo tempo insegnante 4i 
queste materie presso VUni-
versita di California: Dario 
Cecchi, nolo costumista cine-
matografico: Ottavio Spada-
ro, direttore delVIstituto del 
dramma italiano; Alma Cal-
vino che curera i corsi di Sto
ria delVArte. Tuttavia i nor-
mali corsi saranno arricchiti 
dalfintervento — di volta in 
volta — di nofi sarti, giorna-
listi e creatori di moda, ttm-
liani e stranieri. * 

Ad ogni lezione teorica te-
guirA un'applicazione pratrca 
sulla quale gli studenti po-
tranno liberamente riversare 
U loro particolare gusto e la 
loro interpretazione in con-
creto dei concetti esposti. 
creando e disegnando coUe~ 
zioni, allestendo costuml per 
determinati testi teatrall. 

Elisablf 
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•IU8EPPE RECCO: « Natura morta dl frutta > ' TOMMASO 8ALINI: « La compratrice d'uova 

I pittori che seppero «imitar 
bene le cose natural^ 

Ogni tema pittorico, il piu alto e 
tolenne, pud scadere nel genere, se 
Hpetuto a freddo, per puro gusto 

inuale oppure per rispondere ad 
ssigenze' esclusivamente • pratiche. 
\a pittura di soggetto sacro, ad 
esempio, proprio perche destinata 
igli usi e rituall del culto, spesso 
si riduce a prodotto di una pura 

semplice esercitazione artigianale. 
lid accade in ogni momenta della 

storia della chiesa, ma il fenomeno 
si accentua nei periodi di crisi del-

lie sue istituzioni, quando il qua-
tdro sacro assume un ruolo sussi-
tdiario ed illu-strativo e diviene puro 
istrumcnto di propaganda. Si pensi 
Xche per molti secoli gli artisti han-
\no avuto, come esclusivi commit-
Itenti, la chiesa e i principi, il che . 
\ha enormemente ridotto i margini 
\di liberty e di fantasia dei pittori 
lanifcJn, specie quando Vadesione ai 
\principi ispiratori della loro arte 
\non era assoluta e completa. -

E' il Rinascimento • a • ridare la 
fede all'uomo, a restaurare i valori 

terrestri »* della vita e a riscopri- < 
re la natura; cos\, V artist a, allarga 

confini della sua ricerca e « sco
re > le cose e gli oggetti della vita 

luotidiana e tutto riconduce alia 
ilsura dell'uomo. Gli artisti olan-

lesi furono i primi, nella • storia 
lell'arte moderna, a liberarsi dalle 
remore e dalle paure medioevali, 
\ntroducendo nei temi della loro 
spirazione la vita minuta delle loro 
^ittd, i traffici dei loro porti di 
tare, gli interni delle loro case, i 

yaesaggi della loro terra. II quadro 
li natura morta nasce in Olanda e 
isponde ai gusti e ai desideri di 
ina classe sociale che e gid la bor-
thesia. Gli artisti olandesi dipinge-
\ano senza attendere le commissio-
i: • erano i cltenti ad • andare ad 

kcquistare i quadri nei loro studi, 
l a cid la loro piena libertd nei temi 
)i ispirazione e nei soggetti.-

In Italia, a rompere gli schemi 
\el Rinascimento, furono i pittori 
tfiniti pot manieristi; i quali esprl-
tevano le inquietudinl e lo spirlto 

It ricerca delle nuove classi, ele-
\ando il loro linguaggio a stile eu-
opeo: il primo grande stile inter-

zionale, dopo il Gotico, come e 
fato autorevolmente detto. 

La natura morta non si spiega 
znza rifarsi a quel grande mo~ 
tento unitario della pittura euro-
ea. In Italia, la natura morta af-

la una corrente di idee e di 
sto che definirei neo^llenistica, 

il scnso panico della natura 
le la pervade e per la spinta di 
inoscenza e di acuta osservazione 
°l mondo circostante che esprime. 

\Appresso di me un pittore va-
ithuomo e uno che sappi dipin-

li - **' 

•' gere bene et imitar bene le cose 
naturali >, affermava il Caravaggio 
e nulla, mi sembra, meglio che 
queste. semplici parole, possano 
esprimere lo spirlto audace di ri
cerca e la libertd espressiva di un 
artista moderno. E gli organizzatori 
della grande mostra napoletanu 
della Natura morta bene hanno fat-
to a mettere, a guisa di distico, al-
Vingresso dell'ampia ed appassio-
nante rassegna, la > celebre frase 
del Giustiniani: < ...ed il Caravaggio 
disse, che tanta manifattuta gli era 
a fare un quadro buono di fiori, 
come di figure ». 

E' o non e 
un « genere »»?-

La mostra della Natura morta ita-
liana, allestita nelle luminose logge 
e nei saloni del palazzo reale di 
Napoli e aperta al" pubblico con 
ingresso libero domenlca 4 ottobre, 
e nata sotto gli auspici deWUni- * 
versitd degll Studi di Bologna, che 
Vha realizzata, insieme alia Soprin-
tendenza alia Galleria di Napoli e 
alle Direzioni del Kunsthaus di Zu-
rigo e del Museo Boymans van 
Bueningen di Rotterdam. Essa roc- • 
coglie poco meno di 400 opere, che -
saranno ridotte, nelle successive 
edizioni della mostra, nel corso dei 
suoi previsti spostamenti, pri
ma a Zurigo e pox ad Amsterdam, 
dove il numero delle opere non 
supererd il centinaio. Responsdbile 
dell'impostazione scientifica della 
grande rassegna' d 'arte e il prof. 
Stefano Bottari, dell'Istituto di Sto
ria delVarte delta FacoltA di Lette-
re dell'Universitd di Bologna, che 
si e awalso della collaborazione di. 
alcuni tra i piu illustri ed autore-
voli esperti - della materia e che, 
per la pratica realizzazione della 
mostra, si e awalso dell'apporto • 
prezioso di Raffaello Causa, non 
nuovo a imprese di questo respiro 
e giustamente considerato uno dei 
piu moderni ed intelligenti esperti 
della mu-seografia italiana. 

La mostra vuol dimostrare che la 
natura morta non e un genere da 
contrapporre ad altri generi ma par-
tccipa alle ricerche generali del 
linguaggio pittortco ed ha il valore 
poetico e culturale di ogni altra 
scelta di soggetto e di ispirazione. 
Noi accettiamo questa impostazione 
ma, nel contempo, non possiamo 
non notare la contraddizione tra il 
voler negare il genere e, pratica-
mente, Vaffermarlo, con Vesclude-

re dalla mostra ogni altro soggetto. 
Se c cto che Croce chiama * spirito 
di veritd » a spingere I'artista della 
societd post-rinascimentale a guar-
dare direttamente la natura, ad essa 
ispirandosi, senza mediazioni meta-
fisiche, tendendo soprattutto alia 
resa dei valori assoluti della pittu
ra; ebbene, questo medesimo spirito 
di ricerca, per cost dire, laico, infor-
ma non solo i quadri di natura mor
ta ma ogni altro quadro, ispirato ad 
ogni altro contenuto. Mi sembra 
dunque che Vassunto scientlfico e 
critico che • ci si • proponeva alle-
stendo questa esposizione sarebbe 
risultato assai piu chiaro se, di 
tanto in tanto, quasi a sottolineare 
i momenti piu vivi della trasforma-
zione del linguaggio pittorico, fos-
sero stati inclusi, nel corpo della mo
stra, quadri tipici di questi vari 
momenti, e di vario soggetto. 
Un'opera del Caravaggio, ad esem-
pio, inclusa nella mostra, avrebbe 
dimostrato • in modo inconfutabile 
I'assoluta unitd del linguaggio pit
torico, eliminando i dubbi che an-
cora sussistono circa Vesistenza dei 
generi, in pittura. Dubbi, del re-
sto, ripeto, resi - legittimi proprio 
dall'aver escluso dalla mostra di 
Napoli ogni quadro che non fosse 
di natura morta. Caravaggio infat-
ti, e per primo, dipinge con la stes-
sa intensitd ed impegno di ricerca 
il volto del Cristo e lo sgabello sul 
quale i seduto Vavventore dell'oste-
ria; la frutta, le foglie e la trama 
del cestino che le contiene e il pae-
saggio che gli fa da sfondo.. Cid, 
naturalmente, risulta anche da al-
cune ••• opere di grande bellezza 
esposte nella mostra; ad esempio 
dalle opere di Evaristo Baschenis, 
il grande pittore bergamasco del 
'600, i cui quadri, specie quelli di 
strumenti musicali, hanno la miste-
riosa e monumentale forza di sug
gestion della musica di Sebastiano 
Bach; risulta da tre o quattro qua
dri di Giovan Battista Ruoppolo, 
pittore napoletano: nella violenta e 
tragica testa di caprone, in quello 
con lo scorfano rosso come il fuoco 
e la conchiglia, giustamente defi-
nito dal Causa * composizione di 
sconcertante modernitd*, per I'ori-
ginalitd e la forza cromatica e nel 
quadro intitolato *Ortensie e ver
dure >, intonato su due soli toni, 
verdi e azzurrini che e un veto ca-
polavoro; nei tenebrosi ed essenziali 
dipinti di Giuseppe Recco; nei qua
dri di Giuseppe Ruoppolo, un pit-
tore che qui appare interamente 
rivelato, ritenuto, dal De Dominici, 
il fantasioso storico delVarte napo
letano, nipote e discepolo di Giovan 
Battista ma sulla identitd del quale 
avanza seri dubbi Raffaello Causa, 
osservando il netto divario tra due 
gruppi di opere attribuite al Ruop
polo * nipote >. Coerenza ed unitd 
di linguaggio costituiscono la prin
cipal qualitd di un altro gruppo di 
opere di altissimo valore poetico, 
ad esempio di quelle di Bartolomeo 
Manfredi, mantovano, quasi coeta-
neo del Caravaggio, al cui lumini-
smo e naturalismo sembra rifarsi; 
nel celebre quadro del Crespi rap-
presentante uno scaffale con dei 
libri musicali; nella monumentale, 
silente e smisurata tela di Paolo 
Porpora, nella quale I'uccello bianco 
che si libra nello spazio e come un 
grido improwiso; nei quadri dida-
scalici del toscano Bartolomeo Bim-
bi, dipinti pe r I'Istituto di Botanica 
dell'Universitd di Firenze e che han
no tuttavia il respiro e la forza di un 
grande poema agreste. 

I «mostri 

GIUSEPPE MARIA CRESPI: -Scaf
fale con l ibr i di musica» 

come dice Croce, nel teatro, oppo-
nendosi alle < opere regie >, di ispi
razione spagnola, che erano impos-
sibili polpettoni melodrammatici 
senza capo ne coda. Pur rifacendosi 
agli schemi cinquecenteschi il Bel
vedere, tuttavia, non pud definirsi 
un arcade ma piuttosto un artista 
che opera nelVambito del Tasso. Del 
resto i suoi piccoli quadri di fiori 
(una rosa, un garojano, isolati in 
un breve spazio magico), per la raf-
Jinatezza, la grazia e la malinconia 
che li pervade non sono forse pa-
ragonabili a certi madrigali del 
poeta sorrentino? Del resto, e non a 
caso fu proprio il Belvedere a met
tere in scena, per primo, a Napoli, 
l'< Aminta >. 

Tre secoli 
di pittura 

vegetali» 

[ MOMATO GUTTIMO: • Natura morta • 

Tra i quadri piu strani del Bim-
bi sono i suoi *mostri vegetali*, 
ad esempio la * Zucca gigante* e 
il c Cavolo c radice giganti >, due 
opere che sembrano davcero anti-
cipare la Pop Art. Simone del Tin-
tore, Guido Cagnacci, Fede Gali-
zia, Francesco Solimena e Salvator 
Rosa rappresentano altri punti di 
grande forza di questa mostra. 

Affascinante la personalitd di An
drea Belvedere, il pittore napoleta
no che, nel pieno della sua fama, 
abbandona la pittura per dedicarsi 
al teatro. Egli fu il restauratore dei 
valori letterari t del buon senso, 

La mostra abbraccia tre secoli di 
pittura italiana e si conclude, prati-
camente, col freschissimo e sma-
gliante quadretto di Francesco Pao
lo Palizzi: una pittura che ha la fra-
granza, la modernita e la felicitd 
dei grandi Impressionisti. Tra i qua
dri delVOttocento, una rivelazione 
e quello di Previati, potente e gla
bra come uno Zurbaran. Infelice, 
invece, la scelta di Tama, del Bol-
dini e dello Zandomenighi. Assurda 
Vesclusione di Mancini, la cui 
straordinaria e modernissima natu
ra morta con lo scorfano e il piat-
to fcollezione Alfredo Mancini) 
avrebbe costituito una logica e alta 
conclusione del tre secoli di pittura. 
Ma purtroppo la mostra cade, e 
cade miseramente. proprio nella 
esemplificazione delVarte delVOtto
cento e di quella contemporanea. 
Qui Varbitrio e Vapprossimazione 
regnano sovrani; cost, ad una bel-
la mostra di Morandi (selezionata, 
pare, dallo stesso artista scompar-
so) fa riscontro una mostra medio-
crissima di Boccioni, di De Pisis e 
di Sironi. c Perzt» di un certo va
lore, tuttavia non mnncano: quello 
di Scipione, ad esempio, e quello 
di Trombadori. La scelta dei pittori 
cicenti , infine, se si esclude Gut-
tuso, e assolutamente settaria e in-
gxusta. Mafai e malissimo rappre-
sentato, con un solo dipinto, e lo 
stesso dicasi di Pirandello mentre 
mancano del tutto opere di Ziveri, 
autore, come e noto, di alcune delle 
piu belle e assolute nature morte 
dipinte in Italia negli ultimi tren-
t'anni. I pittori napoletani contem-
poranei non sono rappresentati del 
tutto, se si esclude Ciardo, inclu-
dendo il quale, perd, si potevano 
pacificameme includere almeno al
tri died pittori partenopei dello 
stesso livello. Una assenza dolorosa 
e infine quella di Luigi Crisconio, 
resa ancora piu injpieoabile nel 
momento in cui la grande retrospet-
tiva delVartista, aperta nei local: 
della Promolrice * Salvator Rosa >, 
ne ha rivelato la grande e comples-
sa personalitd. 

Paolo Rkci 

art i f i g u r a t i ve 
Pubblicato il «Catalogo Bolaffi 1964 » 

al mercato d'arte 
Piu di 4.000 gli artisti inclusi nel volume - Le sezioni dedicate alle 
gallerie, alle aste, alle manifestazioni artistiche e ai premi - II 

lavoro dei critici 

II catalogo Bolaffi' d'arte 
moderna h giunto al suo terzo 
anno, e bisogna dire che l'edi-
tore torinese, con questa edi-
zione, ha raggiunto un risul
tato pressoche : completo di 
efficienza informatlva. Si 
tratta di un vero e proprio 
annuario della vita artistica 
italiana cosl come si e svolta 
nella stagione che comprende 
gli anni '62 e '63. Ne ha cu-
rato la redaztone il critico 
Luigi Carluccio con la colla
borazione di Ornella e Mar-
cello Levi, Sandra Reber-
schak, Umberto Allemandi e 
Alberto Bolaffi. 

Dopo una introduzione di 
Carluccio sulle ragionl di una 
crisi di mercato, il volume di 
oltre cinquecento pagine si 
articola in una serie di se
zioni di cui la prima, la piu 
vasta e importante, prende in 
considerazione l'attivita dei 
singoli artisti. nonchfe le mo-
stre particolari di pittori e 
scultori. anche se non viven-
ti. organizzate da gallerie pri
vate. i 

Sono piu di 4.000 gli artisti 
di cui il volume illustra l'eser-
cizio professional per la du-
rata di un'intera stagione. 
Ora. se si pensa che in me
dia ognuno di questi artisti 
ha tenuto due «personali», 
senza contare la partecipazio-
ne alle varie •> collettive». ci 
si pub immediatamente ren-
dere conto del numero im-
pressionante di mostre che in 
Italia, e contando solo le gal
lerie qualiflcate. si allestisco-
no nel corso di nove tnesl, 
dall'ottobre di un anno al 
giugno dell'anno successivo. 

Un'altra considerazione da 
fare e quella cbe riguarda gli 
artisti stranieri. Dei quattro-
mila artisti citati nel volume, 
il cinque per cento almeno 
sono americani, inglesi. fran-
cesi, tedeschi. spagnoli, sud-
americani, Jugoslav!, polacchi 
e d'altre nazioni ancora. In 
questi anni. cioe, sembra che 
il nostro paese sia diventato 
una meta culturale agognata: 
una «personale» a noma, 
Milano, Venezia, Torino, nella 
carriera di un pittore o dl 
uno scultore straniero oggi ha 
assunto un indiscutibile va
lore, oltre al fatto di aprire 
all'artista una nuova possibi
lity di mercato. 
' Di ognuno di questi artisti. 

nel volume, si trovano una o 
due illustrazioni, una brevis-
sima nota biografica. le indi-
cazioni ' delle « personali» e 
delle -collettive*. e infine la 
valutazione commerciale del
le sue opere. In genere le in-
formazioni, tranne • qualche 
omlssione. sono esaurienti. I 
dubbi nascono piuttosto sui 
prezzi delle opere enunciati: 
abbastanza di frequente sono 
cioe prezzi. per quello che ci 
consta. assai approssimativL 
Ma si sa quale faccenda spi-
nosa sia questa, soprattutto 
per quegli artisti che non 
hanno una valutazione corren
te di mercato. In molti cast 
infatti si tratta di prezzi fls-
sati dall'artista. che non ban-
no un riscontro reale. che non 
corrispondono in altre parole 
ad una situazione riconosciu-
ta. Comunque, anche sul puro 
piano orientativo. la fatica 
dei compilatori in questo 
campo e tutt'altro che inutile. 

Le sezioni seguenti non so
no di minore interesse. La 
prima e quella che riguarda 
specificatamente le gallerie: 
di circa 250 gallerie dissemi
nate in ogni parte d'ltalia. 
dai grandi centri artistico-
culturali ai vari centri pro
vincial!. il Catalogo Bolaffi 
segnala la denominazione. gli 
indirizzi. U nome dei diret-
tori. l'attivita. La seconda se-
zione e quella delle aste del
l'anno' tenutesi in Italia e al-
1'estero: In questa parte sono 
segnati le misure delle opere 
e i prezzi effettivi con cui so
no state cedute. Qualche 
esempio: Bacon. «Sflnge», 
150x115. New York, lire 6 mi-
lioni 230 mila; BiroIlL -Portic-
ciolo». 68x70. Milano. lire 
500.000; Carra. - Apuane -. 
50x60, Prato. L. 1800.000; Gut-
tuso. - I tagliaboschi», 89x116, 
Milano. L. 3.000.000; Fontana. 
-Concetto spaziale-. 100x144, 
Milano, L. 1.800.000; Vespigna-
ni, -Nudo seduto-, 70x100. 
Milano. L. 320.000; ecc I dati 
perd sono anche piu fltti, in-
dicano l'anno dell'esecuzione 
dell'opera. il luogo dell'asta 
e il mese in cui si e svolta. -

Una terra sezione e invece 
dedicata alle manifestazioni 
artistiche e ai premi dell'an
no di enti. musei. amroini-
strazioni d'italia e di fuori. 
Questa volta non si tratta di 
un semplice elenco, ma di 
una serie di giudizi e dl in-
formazlonl drcostanxiate che 
danno ragione di quanto %'b 
fatto nel mondo in questo 
aettore. Ai voloml d'arte ft 1 

dedicata la " quarta sezione: 
questa 6 • In realta la parte 
meno '• completa, quella che 
nel prossimo catalogo andreb-
be curnta dl piu, preoccupan-
dosl magglormente dell'edito-
rla straniera. 

Ed ecco infine rultlma se
zione. che pone l'accento sul 
lavoro del critici, enumeran-
do le presentazioni delle mo
stre che i vari critici sono an-

datl scrivendo nel corso della 
stagione. Ma e interessante 
soprattutto vedere i noml de-
gli artisti che i critici presen-
tano, per conoscere persino 
le sfumature dei loro orlen-
tamenti, dei loro gusti, delle 
loro scelte culturalL 

Per tutti questi motivl il 
Catalogo Bolaffi diventa un 
sicuro aiuto per quanti si in-
teressano alle cose d'arte. 

Certo & inutile chiedere a 
questo volume illumiuazioni 
estetiche o analisi storlco-crl-
tiche. Non e questo che 1 
compilatori si sono proposti, 
II catalogo Bolaffi 6 una sorta 
dl enciclopedia pratica sta-
gionale per tutto cl6 che ri
guarda la sfera dell'attiTita 
artistica. 

Mario De Micheli 

Promosso a Roma dalla sezione 
del PCI di Cinecittd 

Concorso nazionale per un 
manifesto ispirato 

alle lotte democratiche 
Volendo rendere omaggio alia memo-

ria di Palmiro Togliatti, la sezione del 
Partito Comunista Italiano di Cinecitta 
(Roma), ba bandito un concorso per un 
manifesto ispirato ai grandi temi di de-
mocrazia dibattuti oggi nel nostro parti
to e nel-Paese. Gli artisti possono ispi-
rarsi ai temi della liberta, della pace, 
della solidarieta wnana, del terzo mon
do, delle conquiste della scienza, dell'au-
togoverno delle masse, qualora la loro 
sensibilita li portasse ad • esaltare gli 
aspetti positivi di evoluzione rivoluzio-
naria del mondo moderno. Ma potranno 
anche fare opera di den unci a delle pri-
gioni visibili ed invisibili che circondano 

•' l'uomo moderno; smascherare il nemico 
dell'uomo in tutte le sue forme. II mani
festo dovra avere chiara • evidenza pla-
stica, leggibile per il piu vasto pubblico. 

Queste le norme del concorso: il boz-
zetto o i bozzetti dovranno misurare una 
superficie di cm. 70x100; sul retro del 
bozzetto dovra essere indicata la desti-
nazione che I'artista vorrebbe dare al-
l'opera (manifesto, illustrazione per una 
rivista, emblema per una medaglia, per 
una tessera, e c c ) ; 1'opera dovra essere 
accompagnata da una breve didascalia 
in calce, che ne precisi il senso ed il con
tenuto; l'opera potra essere realizzata 
con qualsiasi tecnica ma con un massimo 
di quattro colori; le opere dovranno 
pervenire alia sede della sezione del 
P.C.I. di « Cinecitta > - Via Flavio Stili-
cone, 178-180 - Roma - entro e non oltre 
il 20 ottobre p.v. prive di qualsiasi in-
comiciatura; la giuria esaminera le ope
re esposte e ne scegliera un gruppo che 
risultera particolarmente adatto alio 

scopo indicato nel cartoncino invito; ]m 
mostra sara aperta ufficialmente la sera 
del 22 ottobre in un locale quanto piu 
confacente alia importanza e vastita del
la iniziativa. 

La giuria e composta da: Carlo Ay-
monino, Giuseppe Chiarante, Sandro Cur-
zi, Anlonio Del Guercio, Mario De Mi
cheli; Ornello Colasanti (Segr. Sez. Ci
necitta), Dario Micacchi, Duilio Morosi-
ni, Giancarlo Pajetta, Albe Steiner, Ren- ; 

zo Trivelli, Vittorio Foa. 
Gli artisti invitati sono i seguenti: 

Aimone Nino, Angeli Franco, Attardi 
Ugo, Bay Enrico, Baldi Alberto, Banchie-
ri Giuseppe, Basaglia Vittorio, Calabria 
Ennio, Canova Bruno, Cappelli Giovanni, 
Caruso Bruno, Casorati Francesco, C«-
valiere Alik, Ceretti Nino, Chessa Mau- ' 
ro, Ciai Valeriano, De Valle Giuseppe, 
De Vincenzo Giovanni, Dova Giovanni, 
Eulisse Vincenzo, Farulli Fernando, Fer-
roni Gianfranco, Fieschi Giannetto, Fran-
cese Franco, Gaetaniello Vincenzo, Gian-
nini Giuseppe, Gianquinto Alberto, Gros-
so Giuseppe, Guccione Piero, Guerreschl 
Giuseppe, Iandolo Raffaele, Leddi Pie
ro, Luporini Sandro, Martinelli Giusep
pe, Maselli Titina, Mattia Gian Luigi, 
Marano Vincenzo, Mesciulan Plinio, No-
velli Gastone, Perez Augusto, Perilli < 
Achille, Plescan Dimitri, Pozzati Concet- . 
to, Porzano Giacomo, Quattrucci Carlo, ; 
Recalcati Antonio, Rossello Mario, Rug-
geri Piero, Servino Carmine, Schifeno -
Mario, Sciavolino Enzo, Sughi Alberto, 
Tolve Emiliano, Tornabuoni Lorenzo, 
Trafeli Mino, Tredici Piero, Turchiaro 
Aldo, Vacchi Sergio, Vaglieri Tino, Ver-
rusio Pasquale, Vespignani Lorenzo, Vol- ' 
terrani EgisU>, Zigaina Giuseppe. 

Parma 

€ 

Cristofforo Munari e la 
natura morta> emiliana 

i/esposizione avrd luogo nel salone delle Scu-
derie in Pilotta — Oltre 100 le opere raccolte 

La Soprintendenza alle Gallerie di 
Parma e Modena, d'intesa col Comune 
di Reggio Emilia e la Sezione parmense 
di «Italia Nostra », ha organizzato per il 
prossimo novembre, nel salone delle 
Scuderie in Pilotta, gia sede della Mo
stra di • Renato Guttuso nel dicembre 
scorso, una esposizione dal titolo: c Cri-
stoforo Munari e la natura morta emi
liana ». 

Sono state raccolte oltre 100 opere 
dell'importante artista, di suoi seguaci e 
dei maggiori artisti coevi, dal Baschenis 
al Cittadini, da Paolo Antonio Barbien 
ad Andrea Benedetti ed al Berentz a lui 
collegati; ma la Mostra al di la del con-
tributo che vuole apportare, in un'area 
della nostra storia artistica ancora cosi 
poco battuta, cerca di accostarsi ad una 
tradizione pittorica flnora praticamente 
ignota, quella appunto intimista e sapida 
deU'arte da salotto, da < tinello >, che e 
la pittura del Munari e dei suoi maggio
ri seguaci. 

Sara possibile verificare, attraverso 
un agile percorso, reto piu vivo da de-

cine di mobili, ceramiche, strumenti mu
sicali del tempo, il particolare tipo di am-
biente nel quale l'arte dei pittori di na
tura morta si inserisce; il gusto per gli 
oggetti familiari, per i rami da cucina, 
per le terrecotte, la sensibilita per le U-
vole imbandite, le cucine cariche di sa-
lumi. di ortaggi, di pezzi di « grana ». 

Ne esce un panorama vivissimo della 
societa emiliana alia fine del Seicento; il 
contraltare, se si vuole, della pittura di 
epos, barocca e neoclassica, de i ' vari 
Boulanger, e poi dei Mitelli, Colonna, 
Bibiena. Si resta qui nella vivacissima, 
ricchissima tradizione dei realisti emilia-
ni il cui dipingere direttamente o indi-
rettamente muove dalla rivoluzione ca-
ravaggesca ma che si accosta ad un mon
do meno drammaticamente epico e di
venta una narrazione da dopo pranzo, 
nella sala «bene» o presso il focolara 
in cucina, dove si parla dei buoni frutti 
e del piacere delle pietanze. 

U catalogo critico e a cura di 
Ghidiflia QuinUvalla. 
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SUPPLEMENTO SETTIMANALE DE L'UNITAV 
A CURA DELLA FEDERAZIONE GIOVANILE COMUNISTA ITALIANA 

i . i ' 

| Attendiamo 
iil par ere 
.degli 
1 studenti 
I medi 

II Iancio dell' iniziativa c h e oggi la 
Fgci • p r o p o n e agli s tudent!• m e d i coin
c ide con la ripresa di tutte le atti-
vita a l ivel lo s tudentesco. Chied iamo, 
pertanto , ai lettori, agl i student! , ai com-
pagni,r ai g iovani d i partecipare al refe
r e n d u m , d i r i spondere e di avanzare 
crit iche. V o g l i a m o c h e at torno alia no* 
stra propos ta s i sv i luppi u n vasto movi -
m e n t o c h e dia vita ad u n a inpio dibat-
t ito che inveeta tntti i temi del la demo-
crazia ne l la scuola . 

• Le federazioni provincial i si mobil i -

t ino p r o p a g a n d a n d o la propos ta , inte* 
ressando gli altri mov iment i g iovani l i , 
per g i u n g e r e a l p i u presto al ia coBtitu* 
z ione d e ! cons ig l ! unitari d'istituto. 
• At tend iamo c h e at torno < a lHniz ia t iva 
si organizz ino • dibattiti e d incontr i d! 
student! m e d i , s i present ino n e l l e as-
semblee ordin i de l g iorno e d o c u m e n t ! 
unitari . . . i . . - _- _-=r» < 

P u b b l i c h e r e m o s u « l a n u o v a gene -
razione » i risultati del r e f e r e n d u m chs> 
ci a u g u r i a m o s i a n o di val ido a iu to ne l la 
fase preparatoria del l 'organizzazione de i 
consigl i unitari di ist ituto. 

I 
I 
I 
I 

Anno sco I a st i co 1964-'65 
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la FGCI 

avcmxa una proposta 
rB3^HSaSE3B3EBH^Ba 

Consigli unitari di studenti 
DA SUPERARE 

Un cosi chiaro invito ad un comune im-
pegno democratico, quale e quello che oggi 
la Federazione Giovanile Comunista Italiana 
rivolge a tutti i giovani studenti attraverso 
la proposta di costituire consigli unitari in 
tutte le scuole del nostro Paese, non do-
vrebbe suscitare alcuna perplessita, e do-
vrebbe raceogliere i piu ampi consensi, per 
la sua semplicita, per la sua forza di convin-
eimento, per la rispondenza che ha nell'espe-
rienza e nelle aspirazioni degli studenti. 

Gli ostacoli che si frappongono alia rea-
lizzazione di qucsto obiettivo sono invece nu-
merosi e consistenti. 

C'e, innanzitutto, la volonta e la esigenza 
delle classi dominanti di affidare alia scuola 

. un ruolo subordinato immediatamente, negli 
orientamenti . professionali, nei contenuti 
cultural!, nella organizzazione didattica, alle 
•trutture attuali della societa e al meccani-
smo del profitto private* che regola la pro* 
duzione. 

In questa prospettiva ci sara forse la pos-
sibilita, e perfino la necessita di una scuola 

. moderna, funzionante, attrezzata; e assoluta-
mente inconcepibile, per6, una scuola de-
mocratica. La mediazione dcll'autoritarismo 
scolastico e necessaria per formare il lavo-
ratore, il cittadino, l'intellettuale disposto ad 
accettare senza ribellione una societa intima-
mente autoritaria quale e quella capitalista; 

, tanto e vero che proprio sul punto della 
democratizzazione della scuola a tutti i li-
velli, piu pesanti sono le reticenze e piu dure 
le resistenze della politica governativa, come 
la relazioue presentata in questi giorni in 
Parlamento dal ministro della P.I. Gui sta 
puntualmente a confermare. 

Si aggiunge, a questo, l'esistenza fra gli 
studenti, di settori ancora assai ampi di 

, qualunquismo, alimentati da un impianto 

culturale retrivo e - conservatore e da una 
malintcsa ' difTidenza verso « la politica » 
promossa da una categoria di docenti impre-
parata alia democrazia e incapace di libe-
rarsi dalle remore e dai pregiudizi che le 
vengono dall'essersi format a nel periodo 
della dittatura fascista. Qualunquismo che, 
mentre trova talvolta temporaneo soddisfa-
cimento nell'adesione a qualche squallido 
movimento di estrema destra, pu6 tuttavia 
essere durevolmente superato proprio ' da 
una proposta di esperienza autenticamente 
democratica. ; •' - ' '- . . . 

Infine, e'e la resistenza di gruppi di stu
denti cattolici che accusano le associazioni 
unitarie di instaurare un « clima di regime » 
in cui non ci sarebbe spazio per una libera 
espressione individuale; pretendendo di rap-
presentare la totalita degli studenti le asso
ciazioni d'istituto ne forzerebbero gli orien
tamenti cuHurali e ideologic!. Di qui la pro
posta che viene avanzata, in contrapposi-
zione, di una struttura pluralistica che rico-
nosca la vitalita e la funzione di singole as
sociazioni politico-ideologiche, lasciate alia 
loro autonomia; proposta di carattere chiuso 
e conservatore, per che mentre vuol sem-
brare una difesa del dibattito e deU'impe-
gno culturale e politico, in realta costringe 
e cristallizza i giovani in scelte ideologiche 
non ancora motivate, frutto soltanto della 
tradizione familiare o dell'influenza am-
bientale. 

L'impegno di tutti i giovani democratici 
deve dunque applicarsi costantemente per 
il superamento di queste resistenze, svilup-
pare una battaglia politica, culturale, ideale 
di grande respiro e di fondamentale impor-
tanza per una nuova scuola democratica. 

Claudio Petruccioli 

in tutte 
, . < ' 1 • I 

le scuole 
Nel corso di questa settimana, tutti gli stu

denti che frequentano le scuole medie superior! 
hanno ripreso la loro attivita, che li terra impe-
gnati, con qualche breve parentesi, fino ai mesi estivi del-
Vanno prossimo. I primi giorni, sono solitamente, giorni di 
adattamento; si riprende contatto con i compagni, gli inse-

gnanti, Vorario delle lezio-' 

Domande per un 
am 

referendum 
1 \ Nol giovani comunistl pro-

' ponlamo la costituzlone di as
sociazioni unitarie di studenti in 
tutte le scuol* medie superior!; 
nel Heel classicl e scientiflcl ne
gli istituti magistral), tecnicl e 
professionali; altri, In particola-
re alcuno organizzazionl cattoii-
che, contrappongono a ci6 la 
presenza all'interno delle scuo
la dl associazioni distint* In ba-
M a diverse Isplrazioni Ideolo-
giche • politlche. Quale • , a vo-
•tro awiao, la forma di orgs-
nlzzazione del movimento degli 
student] medi piu adatta per la 
difesa e raffermaziono del loro 
Intsrsssi e piu utile per la loro 
formazione civile • culturale de
mocratica? 

2\ Da piu parti si richiede che 
' il Parlamento - approvi una 

leggo che regoll il sorgere, 
v il funziw«i«tttcmo e Is compe-
tenzs dells associazioni di Istitu-
to. Crsdets che qussto facllite-
rebbs la Initiative degli stu-

I, appurs che la cestrlngs-

rebbe in un ambito angusto, con 
II rlschlo di Impedlre la libera 
espressione di tutte le poten-
ziali energis Intellettuali e cul
tural! r 

8e riterrete giusta ' la batta
glia per la approvazione di una 
legge in materia, quail suggeri-
menU In aggiunta. In soppressio-
ne o in sostituzione at progettl 
che pubblichiamo ritenete di do-
ver fare? 

2 ) E' affermata la esigenza di 
un collegamento cittadino, e 

anche nazionals dells associa
zioni di Istituto. In alcunl sst-
torl (come ad ssemplo quello 
degli Istituti Professionali dl 
Stato) questo collegamento si e 
gia " In qualchs modo prodotto 
su oblettlvl dl carattere stnda-
cals che toccano aspettl centra-
li della riforma generate della 
scuola. Ritenete vallda una for
ma dl unincazione del movi
mento studentesco medio per l| 
perseguimento dl obisttivl rivsn-
dloatlvl. In ordino soprattutu al

ia attuazione del diritto alio stu
dio nella scuola media superiors? 

M\ Ritenete che la assoclazione 
' di istituto debba avers soltan

to compiti di promozione di at
tivita cultural!, ricreativa e 
sportive collateral! a quelle tco-
lastiche, oppure credets che i 
rappresentanti degli studenti 
debbano intervenlre in tutte le 
decision! che riguardano la vi
ta deiristituto, debbano qulndi 
essere present! In tutti gli or
ganism! dl dlrezfone, dl disci
pline, dl amministrazions, di 
•cetta didattica (oho si debba ad 
esempio sentirs II lore parsre 
In merito all'adozlono del testt)? 

L e r isposte a l refe
r e n d u m v a n n o indiriz-
zate a «l'Unitd - La 
nuova . generazione* 
V i a de i Taur in i n . 19, 
Roma. ' 

ni e ancora ridottissimo; 
non Imancano neanche le 
cattive sorprese, quali Vaggra-
vamento dei - turni o il tra-
sferimento in una aula anco-

" ra jrf& buia, rumorosa e scomo-
da di quella dell'anno passato. 

Ma appena la vita scolastica 
riacquista la sua normale fisiono-
mla, gli orari divengono pienl, 
le lezioni cominciano ad affron-
tare U programma, tutti i pro
blem*, le difflcolta i propositi che 
al termine dell'anno scorso era-
no stati accantonati sotto Vin-
calzare delle vacanze, ritornano 
in primo piano. 

II piii importante e semfaltro 
quello della democrazia all'inter
no della scuola: democrazia nella 
disciplina, negli orientamenti di 
studio, nel rapporto fra insegnan-
ti e studenti; democrazia anche in 
quello che si insegna, nell'infor-
mazione e nella cultura che dan-
no i libri di testo; democrazia 
nella possibility da parte degli 
studenti di discutere insieme di 
argomenti culturali, storici, poli
tic! anche, di comune interesse, 
che non sono affatto o non ade-
guatamente presi in considerazio-
ne nei programmi ufficiali di stu
dio; democrazia nella possibility 
di OTganizzarsi vnitariamente per 
perseguire obiettivi di categoria 
di vitale importanza per U presen-
te e per il fiifurn di mioliala di 
giovani 

Lo strumento piu idoneo alia 
ajfrrmazione di questi contenuti 
di vita democratica nelle scuole 
italiane e gia da molto tempo 
stato individuato nelle * associa
zioni m o nei mconsigli^ di istitu
to; nomi diversi per indicare un 
unico obiettivo: Vorganizzazione 
autonoma e unitaria degli stu
denti che si autogovernano e in-
tervengono come forza responsa-
bUe e protagonista in tutti gli 
aspetti delta vita scolastica e si 
fanno portatori delle proposte di 
nforma-

Ci sono anche esperienze assai 
istruttive e positive; si pud dire 
che non ci sia citta d'ltalia che 
non abbia visto U sorgere di que
ste orlginali forme di vita demo
cratica; sono i consigli di istituto 
dei licei classici e scienUfici, i 
comitaU di agitazUme degli isti
tuti professionali, le associazioni 
studentesche Tuppresentative sor-
te su scala cittadino, come nel 
caso di Palermo. 

Questo movimento" e, pero, 
troppe volte affidato al caso, le
gato ad un gtuppo di persone con 
le quali una esperienza nasce, si 
svUuppa e si esaurisce, non soste-
nuto da una coerente volonta po
litico, privo dl collegamento, di 
coordinamento, di conUnuUo. 

ha Fgci lancia una grande cem-
pagna per la costituzione dl asso
ciazioni smttorie di istituto in 

• tutte le scuole italiane, per U lo
ro coordinamento su scala citta-
dlna e nazionale, secondo le for-

. me e i modi che, nelle singole 
situozionU si paleseranno come i 
piu oppoTtsni. 

Le posstbUita, la disponfbUltd 
degli studenti sono assai ample. 
ci sono, eviaentemente, problemi 
anche molto gravi da risolvere: 
doUa persistent* presenza di lar-
ghi margini di qualunquismo, al 

, soffocmnte paternolismo di molti 
docenti e presidi, aUa volonta an-

, tfsnelairia deUe organUuukml di 
isptrmzUme eettoHca, dei tipo di 
Oioventu Studentesea, che vrnol so-
Mtitairt at dibattito averts c oU'im- ' 

pegno comune lo schematico con-
formismo; si vuole costringere 
cosi la formazione culturale e ci
vile dei giovani nella meccanlca 
accettazione delle divisioni ideo
logiche e politiche oggi esistenti, 
senza impegnarli in una n'cerca 
originate, timorosi di uno spre-
gludicato confronto. 

Sono, questi, ostacoli da supe-
rare, che i giovani comunisti de-
vono piu di ognl altro impegnar-
si a superare, ma alia cui ri-
mozione devono contribuire tut
te le forze democratiche giovanili. 

A sostegno di questa campagna 
proponlamo a tutti gli studenti un 
referendum sui problemi piu di-
scussi per la costituzione e la vi
ta delle associazioni di istituto. 
Si facciano su questi problemi 
assemblee, discussioni, dibattiti 
fra tutti gli studenti italiani, in 
tutte le scuole; i risultti e i con-
tributi piii importanti ed interes-
santi, che noi pubblicheremo, sa-
ranno un momento essenziale per 
la costruzione di un movimento 
studentesco forte, autonomo, uni-
tario nel nostro Paese. SI sono riaperte le scuole, ma tutti 1 problemi e i propositi accantonati al termine dell'anno scorso 

ritornano in primo piano e pongono gli studenti dinanzi a reeponsabilita e compiti nuovl 

Due progetti da discutere 
Pubblichiamo, per permettero un primo orientamento sui pro

blemi connessi con la costituzione delle associazioni di istituto, 
due schemi di progetto di legge che regolamentano il sorgere, il 
funzionamento, la struttura e le competenze di tali organism); 
elaborati rispettivamente dalla associazipne • Nuova Resistenza > 
e dal recente convegno • scuola e Societa ». 

La discussione non verte pero soltanto sul merito del diversi 
progetti, ma anche sulla opportunity di fissare delle norme for

mal! alle quali I'iniziativa democratica degli studenti deve atte-
nersi, prima ancora che essa si sia sviluppata e sia divenuta 
matura; con il rischio, quindi, di isterilirla e burocratizzaria. 

Anche su questo argomento (che e gia stato affrontato dalla 
Fgci nel corso del recente convegno degli studenti medi) chia-

miamo i nostri lettori e tutti i giovani ad esprimersi attraverso il 
referendum che lanciamo da queste colonne. 

II progetto di 

« Nuova Resistenza » 

Art 1 I n o g n i l s t i t u t o »tatale 
M l . I 41 istruzione secondaria 
superiore si costituisce dietro 
richiesta firmata da parte di al-
meno Y* degli allievi dell'Istituto 
medesimo. l'Organismo Studen
tesco d'istituto. 

• « ! O L'Organismo Studente-
Hl V. & S C o d . istituto collabora 
aU'opera della scuola come stru
mento di autoeducazione demo
cratica, favorendo e promoven-
do U libero dibattito tra gli stu
denti sui temi che agli studenti 
interessano e facendosi portavc-
ce delle richieste degli studenti 
alle Autorita scolastiche. 

I f f 9 In tutte le Scuole in cut 
m u • esiste l'Organismo Stu
dentesco d'istituto tutti gli stu
dent! acqtdsiscono, con 1'iscri-
zione aUa scuola, Q diritto di 
partecipare all'elezione dei di-' 
rigenti dell'Organismo Studente
sco stesso e di determinant 
democraticamente l'attivita. se
condo le norme dl ogni singolo 
Statuto. 

t r f el 0 g n i Organismo Studen m*~ ^ tesco d'istituto approva 
in apposita assemblea convoca-
ta dal comitato promotore uno 
statuto che: 

a) conflgura l'Organismo con-
formemente aUa presents legge; 

b) preveds l'elezione demo- • 

cratica e la revocabilita dei di-
rigenti dell'Organismo; 

c) prevede penalita varie, dal-
rammonimento alia sospensione 
a tempo determinato, per i tra-
sgressori deUe regole statutarie; 

d) non prevede l'espulsione. 

Aft S G u Organism! Studente-n,%m w scbi d'istituto possono 
pubblicare < numeri unici > come 
organi ufficialL Tali «numeri 
unici > devono venir sottoposti 
al Capo dell'Istituto un giorno 
prima deila diffusione all'inter
no della scuola; il Capo dell'Isti
tuto, qualora ritenga che il « nu-
mero unico * sia in contrasto con 
le Ieggi vigenti, ne vieta la dif
fusione all'interno della scuola 
con ordine scritto e motivato 

I f f C GU Organism! Studente 
"'*• w schi d'istituto possono 
costituire organi di reciproco 
collegamento e coordinamento a 
livello cittadino, regionale e na-
zionale; a tali organi possono de-
mandare la funzione rappresen-
tativa verso le Autorita scolasti
che superiori al Capo d'istituto 

l | f T GU studenti contribui-
n , * « * scono volontariamente 
alle spese dell'Organismo Stu
dentesco secondo le modalita 
stabilite dai singoli statuti. Le 
casse scolastiche. quando lo ri-
tengano opportuno conforme-
mente alle proprie flnalita, sov-
venzionano le iniziative degli Or
ganism! Studentesch! d'istituto. 

I fond! sono amministrati dal 
Consiglio Direttivo sotto il con-
trollo deH'Assemblea dell'Orga
nismo. 

II progetto 
di "Scuola e n 
Art 1 <si aggiunge all'Art. del 
**•*•• progetto di « Nuova Re
sistenza »). Tale Organismo e 
apartitico. Gli studenti vi parte-
cipano a titolo personale, ov-
vero non in rappresentanza di 
organizzazionl o gruppi di qual-
siasi natura o comunque quali-
ficaU. , , 

Art 0 L'Organismo Studente-
" • * • * • sco d'istituto collabora 
all'opera della scuola come stru
mento di autoeducazione demo
cratica: 

a) favorendo il dialogo fra 
studenti e insegnanti, al di la 
di ogni rapporto strettamente 
scolastico; 

b) promuovendo il libero di
battito fra gli student! .sui-pro
blemi degli student!, ricercando-
ne le soluzioni, al fine di favori-
re l'inserimento effettivo del gio-
vane nella comunita scolastica e 
nella vita sociale; 

c) partecipando aUa direzio-
ne dell'Istituto ad ognl livello: 
Consiglio di Presidenza, Consi
glio di Disciplina. Cassa Scola
stica, Consiglio d* Ammlnistra- , 
zione, Direttivo della Biblioteca 
(libri di testo ecc.) con rap
presentanti eletti da gli stu
denti: 

d) determinando ! proprl pro
grammi di attivita liberamente 
ed autonomamente ad attuando-

' lo per tramite degli organi sta-
tutari; 

s ) awlando • aviluppando, at* 

trayerso 1 propri organi statu-
tari ed in collaborazione con gli 
insegnanti, attivita culturali, • 
sportive e ricreativc. 
Art % (id. come € Nuova Re-
m u * sistenza.). 
A l t . 4 ^d* come «Nuova &e-

~ sistenza» con aggiun-
to) . . . 

e) prevede l'elezione e la re
vocabilita dei rappresentanti del
l'Organismo Studentesco d'istitu
to negli organismi cittadini. 
Art C ( i d- c°ine Art 6 di « Nuo-

— va Resistenza »). \ 
Art C Gli Organismi Rappre-
"•*• w sentativi Studenteschi 
cittadino, regionale e nazionalc 
si costituiscono per iniziativa 
di un Comitato Promotore. Ogni 
Organismo Studentesco d'istituto 
approva in apposita assemblea. 
convocata dal Comitato Promo
tore uno statuto, secondo l'art. A 
della presente legge. 
Art 7 (id. come Art. 5 di « Nuo-
wn%. I n a Resistaoza»). 

'•Art • Gli studenti contribui-
wm *" 9 scono alle spese dell'Or
ganismo Studentesco d'istituto 
con quota stabilita dall'Organ:-
smo stesso e dall'autorita sco
lastica, da versarsi all'atto del-
1'iscrizione. Le casse scolasti
che, qu»ndo lo ritenga no op
portuno, sowenzionano le ini
ziative degli Organism!. I fon-
di sono amministrati dal Con
siglio Direttivo sotto il control* 
lo dell'assemblea dell'Organi
smo. Gil organ! cittadini, regio
nal! e nazionali sono sowenzio-
nati da gli studenti e dal contri
bute del Ministere deUa P . t 

i 
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movimento studentesco 

MANIFESTAZIONE 

UN1TARIA A ROMA 

Nostra 
MILANO, ottobre 

II movimento degli student! medi ha un andamento piu discontinue 
ineguale di quanto non avvenga nel movimento universitario. Manca 

[tut tor a una direzione generate che unifichi le singole esperienze, manca 
inche una semplice generalizzaxione di queste esperienze, tale da impri-

!

mere al movimento un carattere di massa e una dimensione nazionaie. Per questo, 
quella che era stata un'esperienza di avanguardia — il movimento unitario degli stu-
denti medi a Milano —, non sorretta da uno svilupparsi su scala nazionaie del movi-

lento, si trova oggi a ristagnare, a vedere offuscate, parzialmente, le sue prospettive. 
cause di questi ritardi, 

[di questo arretramento an-
:he, sono molteplici; stan-
10 in quella struttura an-
tora chiusa e corporativa che 

propria delle vecchie e tra-
lizionali scuole umanistiche, 
lell'orizzonte culturale ristret-

\o. nei freni burocratici e gerar-
chici. E vi sono. certamente, delle 
responsabilita politiche e delle re-
slstenze soggettive da rimuovere. 
"la un discorso cosl impostato 
rimarrebbe alia superficle; si 
tratta invece di andare alia so-
stanza del problema. di cogliere 
la loglca Interna di un riflusso 
che non fe solo frutto d'lmmatu-
rlta, ma segno ancbe di una con-

fdizione oggettiva modificata che 
ssige U ragglungimento di llvelli 

Iplii elevatl d| coscienza e di lotta. 
II movimento degli student! 

medi a Milano e sorto in un de-
temninato contesto politico-cultu-
rale: di:. fronte all'arretratezza 
generale della ' scuola, all'oscu-
rantlsmo retrivo della classe di-
rlgente. sorgeva in forme unita-
rie una splnta al rinnovamento. 
un'eslgenza di democrazia e di 
apertura intellettuale che acco-
munava tutte le forze vive pre
sent! nel mondo della scuola. DI 
fronte agli intoppl burocratici, 
ai miti della coscienza gerarchl-

[ea, sorgeva un impulso vivo alia 
autonomla degli student!, un'esi
genza di compiere esperienze 

| original!, capaei di rompere il 
elrcolo cbluso della burocrazla « 
di allargare le prospettive cultu
ral!. n terreno piu adatto su cui 

I queste esperienze potevano avi-
luppaitti era date dalle scuole 
umanistiche — 1 Licei — nelle 
quali il carattere formattvo e 
universale dell'insegnamento agl-
va come elemento positlvo. de-
termlnava una coscienza pio. vi-

Sllante. II movimento nasceva 
unque dietro la splnta di elites 

impegnate sul terreno culturale 
e politico, e si fondava su di una 
coscienza democratica diffusa. 
Era un primo passo positivo; ed 
sra doveroso che i giovani comu-
ilsti segnassero la loro presenza. 
senza snaturare i caratteri del 
lovimento, e assumendo ' una 
inzione di gulda. 
Ma il movimento non trovava 
io sviluppo adeguato: rimane-

ra, per cosl dire, un fatto di 
ivanguardia e non si trasforma-
ra In movimento di massa. Non 
11 riusciva ad estendere le espe-
ienze al di la del Licei. ad In-
restire tutto 1'ordlnamento sco-
lastico. a penetrare anche nelle 
province meno sviluppate. Ora. 
Si trovlamo ad un punto cru-
^iale. II contesto polirlco-cultu-
ile si e trasformato: e Interve-

auto il centro-sinistra a logorare 
tessuto unitario. si e aperta, 

lr con tutte le incertezze. una 
>rospettiva di sviluppo capitali-
ico che impone un aggiorna-
lento della battaglia per la ri-

lorma della scuola. si e messa in 
loto una dinamica di sviluppo 
li determinati settori dell'istru-
lione (istruzione tecnico-profes-
lonale) che toglie alle vecchie 
icuole - umanistiche quella fun-
tene di guida e quel valore di 
intesi che prima riuscivano ad 
issicurarsi. 

Che cosa resta. oggi. di quella 
kvanguardia. di quella spinta 
initaria e democratica? Resta il 
ralore di un'esperienza. che ha 
wegnato qualcosa anche nei suoi 
successL Ma resta qualcosa di 

lu: il valore di un'indicazione 
isitiva. dl un complesso di esi-

genze che oggi vanno riprese, 
con strumenti nuovi e all'Inter-
no di una prospettiva diversa. 

Vediamo il problema piu da 
vicino, e con maggiore concre-
tezza: le associazion! d'istituto 
non sono morte, sono ancora 
l'unico modo di espressione per 
gli studenti. l'unico mezzo di 
autonomia. Ma il travaglio e evi-
dente, ed ha suscitato 1'anno 
scorso a Milano un vasto dibat-
tito. che ha interessato anche le 
forze politiche e l'opinione pub-
blica. Si e discusso sul valore 
dell'organlzzazlone unitaria. sul-
la necessity che nella scuola non 

^ 

S#«*">>* 

i^ -«««»* 

:?-

U?A 

"£J&& "£>' 

*|-< j 

i <'", 

m 

: • * , * , 

MILANO — Manlfestazione etu-
denteeca per la rlforma della 
ecuola 

linviata la Conferenza 
lie ragazze comuniste 

La Segreteria Nazionaie della 
foci eomunica che la Conferenza 
Tazionale delle ragazze comunl-
te fissata per il 16. 17. 18 e stata 
inviata a causa della convoca-
ione delle elezionL 

- n rinvio permettera alle orga-
nizzazioni provinciali di portare 
avanti 11 Iavoro elettorale e di ri-
prendere con maggiore iniziativa, 
ad elezionl awenute, la prepa-
razlone della conferenza. 

'onvocato il Consiglio 
lazionale della FGCI 

H Consiglio Nazionaie delta 
rgci e convocato per 1 giorni IS 
> 14 ottobre per discutere sulla 
Ituazione politica nazionaie e in-
ernazionale e suU'impegno del

la Fgci nella campagna elettorale. 
II Consiglio Nazionaie. Inoltre, di-
scutera sui risultati del tessera-
mento 1964 e sul Iando della cam
pagna di protelitismo per U 1965. 

lantova: convegno mi 
woblemi delle campagne 
Giovedl 15 ottobre si terra a 

|Ma ntova un Convegno Agrario 
[provlnclale, organizzato dalla Fe-
(derazione Giovanile Comunista, 
che rientra nel quadro della pre-

Iparazione di un convegno Inter-
I provinciate della Padana Irrlgua 
che si terra a Cremona U 25 otto
bre t che sara concluso con una 
pubblica manlfestazlooe. I compa-

Bi di Mantova staosto lavoraodo 
teztsamente per la rlasdta della 

manifestazlone. hanoo gla organiz
zato tavole rotonde ed assemble* 
dl giovani lavoratori della terra 
Inoltre e state cotnpiuto un Ia
voro dl ricerca e di studio del 
problem! nuovi cb« si presenta-
no nelle campagoe. I rlsulUtt di 
tale Iavoro sono stati raccolti la 
un oposcolo cbe • oggetto di di-
battite tra i giovani. nel Partlto 
• nelle ocginftrartonl ^«xs**»» 

vi siano chiusure pregiudiziali, 
ma un terreno comune su cui 
innestare il dibattito, la ricerca. 
Tutte cose giuste. E questi prln-
cipi trovano una corrispondenza 
nel tipo di formazione e nelle 
aspirazioni degli studenti. 

Ma tuttavia vi e la coscienza 
di una debolezza, di uno state 
precario; e non a caso - Gioventu 
studentesca», - che raccoglie le 
forze cattolicbe piu retrive e in-
tegraliste. ha declso di attaccare 
a fondo, per colplre i principi 
e l'esistenza stessa del movimento 
unitario. sostenendo la tes! di un 
pluralismo associativo che ricon-
durrebbe tutto 11 movimento stu-
dentesco entro blnari tradlzio-
nali e gia sperimentati, che r!-
durrebbe gravemente i margin! 
di autonomia e le possibUita 
creative. Da questo dibattito e 
uscita la rivendicazione di un 
riconosclmento giuridico delle 
associazion!. e insieme la denun-
cia degli arbitrl e degli ostacoli 
post! dalle autorita scolastiche. 
Ma e una rivendicazione solo 
parzlale e difensiva: non basta 
riconoscere una realta perche 
quecta riprenda 11 suo sviluppo. 

Bisogna portare 1'analisi piu 
in la. E 1'analisi cade sul tipo 
di sviluppo che ha oggi la scuola, 
e sul tipo di sviluppo delle forze 
politiche. Lo svilcppo delle strut-
ture scolastiche — parallelo a 
quello della sodetft — roveseki 
quella veocbia : scale. ' di vaterl 
fondata sulla supremsuda della 
culture tsmanistica. La euprema-
zia reele e quella della profea-
sione, della formazione tecnica 
richiesta dall'lndustria moderna. 
Questo fenomeno non e, in se 
stesso, un progresso, - ma e un 
terreno nuovo su - cui bisogna 
muoversi. D'altro lato. lo svilup
po delle forze politiche • fa ca-
dere l'ipotesi di una unita de
mocratica che non sia collegata, 
almeno tendenzialmente, alia pro
spettiva socialista. - Lo . scontro 
non e fra le forze dcmocratiche 
e l'oscurantismo clericale, ma fra 
uno sviluppo della razionalita 
capitallstica e la ricerca di una 
nuova razionalita. Per questo, 
oggi. l'egemonla del partite di 
classe e piu che mai una condi-
zlone necessaria. 

Ora, a questi sviluppi il movi
mento degli student! medi non 
si e adeguato. ed e qui che va 
ricercata una via di uscita. Le 
esperienze unitarie. tuttora esi-
stentl, sono deboli, precarie. se 
non si misurano appunto sui 
problem! nuovi, non incldono a 
livello politico se non fanno pro-
pri i nodi intorno a cui awiene 
la battaglia politica. Rimane in 
piedi una struttura organizzativa; 
ma le esperienze real! awengo-
no su un altro fronte. su altri 
problemL 

Ecco dunque l'insegnamento di 
fondo che esce da questa analLsl 
sommaria: il movimento studen-
tesco deve partire da una critica 
della cultura tradizionale. richie-
dere un'apertura verso nuovi in-
teressi, assumere i compiti di una 
ricerca tesa a riordinare 11 tes
suto culturale. integrando cultu
ra e professlone, scienze umane 
e tecnica. E su questa base allar
gare il movimento, interessare le 
masse degli istituti professional!, 
delle scuole serai I. la gioventu 
operaia. Bisogna riprendere in 

' mano quella direzione del mo
vimento che e sfuggita. Ci6 ri-
cbiede una' presenza impegnata 
del comunisti (e quindi delle 
precise scelte politiche e orga-
nizzative della Fgci in questa 
direzione), perche siano indicate 
le vie di uo'alleanza di classe. 
la quale soltanto puo ridare vita 
al movimento. e perch* anche 
robbiettivo polemico della bat
taglia non sia piu soltanto l'oscu
rantismo clericale. ma la realta 
ben piu operante di una scuola 
che si modella in base alio svi
luppo capitalistico, travolgendo 
non solo l'autenomia nostra, ma 
di tutte le correnti idealL 

Non c'e da rinncgare niente; 
c'e solo l*urgente bisogno di cor-
reggere 11 tiro, d'indicare ob-
biettivi politici adeguati. A que
sto seopo e necessaria sia la di-
fesa del patrimonio unitario e 
dell' autonomia studentesca. sia 
la presenza stixnolante dei comu
nisti, portateri di una prospettiva 
di classe che unifica le singole 
lotte. che recupera tutte le istaa-
ze democraticbe. 

Riccardo Teni 

berltto al n.9339 RegtRro Stampa 
Tribunal* di Roma - Direttore 
raeponsabne Taddeo Conca - Ti-
pografia GATK - Via dei Taurini 
n. It - Roma - Spcdixlon* abbona-

»»o posude Gruppo X 

A Roma, \m gruppo di teppisti he aggredito Irej 
cittadini democratki. Al comizio unitark) di pfote*-
8ta hanrio parlato Occhetto (FGCl)^ Scandone (Fgi 
del Psi), PupiHo (fgs del Pslup). Hanno aderlro I 
giovani repubbllcanl, socialdemocra^ki, anarcfrld 
e « nuova reststenza » 

Un aspetto del comizio unitario dl Montesacro 

Una partita chiusa 
nel lufflio '60 
Hanno risposto tutti all'appello lanciato dai movimenti gioranili. 

Uomini, ragazze, giovani, cattolici e comunisti si sono ritrovati nella piazza 
centrale del quarihre di Monte Sacro per dare una chiara dimostrazione 
di forza e di sincero spirito democratico contro le provocazioni fasciste 
messe in atto dlcune sere fa dagli aderenti alVassociazione pacciardiana * Nuova Re-
pubblica*. 

A Roma, infatti, un gruppo di provocatori teppisti si e recato nel quartiere di 
Montesacro ad affiggere manifesti ineggianti alia «democrazia» e alia instaurazione 
di una non meglio precisata «seconda» 
repubblica diretta, ovviamente, da Ran-
doljo Pacciardi; si trattava di una squa-
dra di provocatori che gia nelle sere pre-
cedenti aveva compiuto gesta teppistiche. Lo 
scopo vero e propria della «spedizione * era 
quello di coprire i manifesti dei comunisti, per 
dare cioi una lezione at democratici della zona 
La bravata, come e nelle migliori tradizioni fasci
ste, e stata messa in atto nottetempo. 

II discorso 
di Occhetto 

Mentre erano intenti a coprire i manifesti del 
Pel un compagno Dante Padoan, un glovane orafo, 
si e avvidnato al oruppo invitando oli attacchini 
a non proseguire nelle loro bravate. Ma per quelli 
della 'Nuova Repubblica* e stato sufficiente che 
Dante Padoan aprisse la bocca. Sono volati insulti 
e contemporaneamente Padoan e due cittadini ac-
corsi sul posto sono stati colpiti con catene ed altri 
oggetti di ferro. Una carica selvaggia, degna delle 
pitt vUi nefandezze fasciste, un gesto da teppisti, 
da delinquenti, da vigliacchL Da un bar vicino 
sono uscite alevne persone, ma la 'Nuova Repub
blica* alia vista di una piccolo 'folia* si e di-
leguata. 

Questo U fatto su cui un intero quartiere si e 
mobUitato per dare una giusta e severa risposto. 
'Roma non e la citta dei fascisti — ha detto il 
compagno Occhetto al comizio unitario — Roma 
e la citta che ha gia dato prova del suo impegno 
antifascista battendo le destre nella lotta di Resi-
stenza, nelle elezionl, nel luglio '60, nelle fabbri-
che e aWUnivertita. Non c'e piu posto a Roma 
per i fascisti di vecchio e di nuovo stampo. E non 
c'e posto per i pacciardiani che cercano in questi 
giorni di vigQia elettorale di dlsturbare i cittadini, 
di create confusione. Stiamo celebrando U Ven-
temale della Resistenzn e ricordiamo che tutte le 
lotte che la classe operaia ha condotto In Italia 
hanno permesso alia democrazia di compiere un 
potente passo in avantL 

«E* vero che dopo la Resistenza c'e stata la rot-
tura delle forze democratiche, la restaurazione ca
pitalistico, ma lo spirito delta lotta dl Liberazione 
e andato avanti in modo parOcolare tra le nuove 
generazioni che ancora una volta si stringono at-
torno alia bandiera deirunita. Viviamo nel sistema 
del capitallsmo monopolistico di stato che concen-
tra U potere economieo m le decisionl politiche 
nelle mani di gruppi ristretti, di fronte a questa 
situazione U Portamento, a volte, viene svuotato, 
e si diffonde in certi settori la sfiducia nette orga-
nizzazioni democratiche, 

'Anche la programmazione capitalista, di cui 
tanto si porta, altro non e che uno dei tantl sistemi 
per imbrigllare la spinta delle masse e per difen-
dere I profttti dei grandl monopolL Occorre battere 
le posizionl di scetticismo e dl sfiducia afflnchi la 
democrazia non appaia comuione, incertezza, ma 
rasma politico e morale, ma strumento organico 
per risolvere i problem! del popolo. Oggi siamo qui 
per manlfestare contro U fascUrmo, rappresentiamo 
partM dlversi, ma siamo uniti per dire a nostro 
"no" al passato, • rieerefciafno runtta per dire 
"si" ad un nuovo corso che die alle masse ftducia 
nelle istiruxsoni democratiche, per uno stato M d>. 

rtnle. I* un eummimo difficile che viene 
In tvtti I modi dalle destre, spettsi ai 

giovani della sinistra italiana aprire la strada per 
portare il paese sulla via della democrazia e del 
socialismo ». . • 

Hanno inoltre parlato i compagnl Scandone della 
segreteria della Fgs del Psi e PupUlo, segretario • 
nazionaie della Fgs del Psiup. Scandone dopo aver 
affermato che in Italia esiste una profonda unita 
sui temi dell'antifascismo ha invocato un piu ener-
gico intervento del governo e delle forze di po-
llzia per porre fine alle provocazioni fasciste. 

'Jl movimento di Pacciardi — ha detto Scan
done — propone una ridlcola ed assurda soluzione 
per i problemi della democrazia in Italia: e per 
questo che occorre sviluppare il processo democra
tica, rendere viva e diretta la partecipazione delle 
masse lavoratrici alia direzione della vita pubbli
ca. La nuova generazione e piu avanti della prece-
dente nella ricera di soluzlonl nuove da prospet-
tare al paese Jinche qui si pone U tema deU'unita 
per risolvere i problemi della democrazia*. 
• Pupillo ha ricordato che la teppaglia fascista, 
oggi presente nel movimento di * Nuova Repub
blica*, ha gia ricevuto sonore lezioni dai cittadini 
e dai giovani democratici. 'Non sono i nostalgici, 
comunque, che ci impressionano — ha detto Pu
pillo — c'e nella societa italiana un pericolo di 
eversione, vi sono pericoli di autoritarismo la cui 
trama e racchiusa nella direzione dei grandi grup
pi monopolistici. Occorre, quindi, colpire U potere 
delta classe padronale poiche" sino a che il potere 
dei padroni rimane inalterato rimane in piedi una 
delle colonne del fascismo. 

'Siamo venuti a parlare al giovani non solo per 
condanare U gesto teppistico di quattro scalmanati, > 
ma per respingere ognl tentatlvo autoritario che 
contrastl I'accesso al potere delle classi lavoratrici *. 

Alia protest a antifascista dei giovani ha fatto eco 
la solita voce reazionaria di un quotidiano romano 
che sui fatti di Monte Sacro ha dato una versione 
pittoresca invertendo i rapporti di forza e facendo 
Hgurare la provocazione come una perfetta mano-
vra dei comunisti. Per * II Tempo ; infatti, i ' de
mocratici* di 'Nuova Repubblica* erano sette, 
mentre i comunisti venti 

Unita 
della sinistra 

Ora nel circolo della Fgci dl Monte Sacro c'e 
aria di mobilltazione, ci sono tutti i compagni iscrit-
ti in questi giorni, quelli della 'Leva Togliatti* 
che hanno gia visto cosa significa essere comunlnti, 
cosa significa lottare per imporre la democrazia e 
la pace. Ed e stata una esperienza unitaria che ha 
preparato un terreno piu fertile per i contatti tra 
le forze della giovane sinistra italiana. Anche Dan
te Padoan il compagno aggredito dai fascisti era con 
noi al comizio e tanti erano i giovani che si stringe-
vano a lui. per testimonlare la loro solidarieta. 

Sull'episodlo nessuno esprime un parere discorde, 
tutti condannano U gesto, € dai giovani con i quali 
abbiamo parlato veniva un impegno per fare tern-
pre pis di Roma una citta dove II fascismo non ab
out spazio. 

E* 1'impeono dei oiocani che sere fa, nel quartiere 
di Monte Sacro, che fu uno del punti della Resi
stenza romano, hanno cantato le canzoni partigiane, 
hanno detto il loro - si • per una Italia democratica, 
Ed e anche questo un primo passo verso la pros. 
sima battaglia elettorale che vedra i giovani in 
prima fUa per battere I« posizioni Qualunouiste, per 
Imporre rwnita di tutte le forze che si rkhiamano 
agli td—H d«Oa Resistenza. 

iv CONFERENZA NAZIONAIE 
D i m RAGAZZE COMUNKTE 

IL LAV0R0 COME UN ESILIO 
Dal 1954 al 1961 l'occupazione in 

generale e aumentata del 18,27 per 
cento (da 17.303.000 a 20.465.000) 
a del 40.49 per cento (da 4.065.000 
a 5.711.000) per quanto riguarda 
l'occupazione femmlnile, il cui in-
cremento ha quindi superato quel
lo dell'occupazione in generale; e 
mentre, in agricoltura la manodo-

S>ra maschile e diminulta del 
,29 per cento quella femmlnile 

e aumentata del 33,79 per cento. 
Questo forte assorbimento di 

manodopera e dovuto alia gran-
de espansione produttiva, in que
sti annl, del capitalismo Italiano: 
lo sviluppo della produzione di 
massa e quello derivatone, dei si
stemi di lavorazione in serie, con 
parcellizzazione estrema del pro
cesso produttivo (vedi ad esem-
pio il settore dell'abbligliamecto), 
hanno comportato 11 rastrellamen-
to dl ' manodopera scarsamente 
qualificata, di giovani ed in par-
ticolare di donne e ragazze le 
quali, appunto, occupano i gra-
dini piu bassi della qualiflcazione. 

Sollecitata dalTej>pansione pro
duttiva, si e verificata una flori-
tura di piccole e medie fabbriche 
(collegate o meno con il grande 
capitate) dove appunto la mano
dopera e composta In prevalenza 
di giovani e ragazze. che lo svi
luppo della conduzione capitali-
stica in agricoltura ha ' espulso 
dalle campagne e che per la pri
ma volta entrano a lavorare in 
fabbrica. Le loro caratteristiche 
di scarsa coscienza ed inesperien-
za ne determinano una assoluta 
disponibilita da parte del padro
ne: non riconoscimento della qua-
lifica. uso ed abuso del superato 
ed insostenibile rapporto di ap-
prendistato, salario a! minimi 
contrattuali sono alcuni degli de
menti che caratterizzano la con-
dizione dei giovani e delle ra
gazze lavoratrici. 

Tuttavia gia nel 1962 ci trovia-
mo di fronte ad un rallentamen-
to dell'espansione produttiva a 
cui corrispondc una stagnazione 
nell'assorbimento di manodopera. 
Fino ad arrivare al momento at-
tuale. alia aperta esplosione della 
• erisi-: la integrazione economi-
ca (MEC), la concorrenza a li
vello europeo fc non soltanto eu-
ropeo) hanno determinato. per il 
capitalismo. la necessita di am-
modernarsL di attestarsi a pia alti 
llvelli di produttivita. di abbassa-
re i eosti. 

• Quindi coneentrazione e accen-
tramento di capital!, a cui corri-
sponde a livello politico, una 
spinta reazionaria e una involu-
iione autoritaristlca. E* quello ap
punto che sta accadendo in Ita
lia. La coneentrazione capitallsti
ca. fl ridimensionamento e 1'am-
modernamento del processo pro
duttivo. determinano respulsione 
di parte della manodopera e so-
prattutto di manodopera scarsa
mente qualificata. 

Gli ultimi datl Isco testimonia-
no dell'ondata di licenziamenti 
che ha investito i lavoratori Ita
lian!. DalTottobre *63 al luglio 
1964: 238.000 occupati in meno 
complessivamente ed una rldu-
zione di 153.000 unita nel com
plesso delle forze dl Iavoro (oc
cupati e disoccupati). Ma se si va 
a vedere quest'ultimo dato per i 
lavoratori e le lavoratrici, si ve-
de che. mentre le forze dt Iavoro 
maschfli aumentano di 18.000 uni
ta. quelle femminili diminuisco-
no di ben 171.000. Non a caso 
perb, in molte regloni, prende 
nuovo impulso fl Iavoro a dotnt-
eflfo 

Non sopibea quind! cbe la 

nile si differenz! da quella di 
tutta la classe operaia o almeno 
della parte meno qualificata ed 
i licenziamenti che la colpiscono 
son dovuti essenzialmente al suo 
carattere dl manodopera a basso 
livello di qualiflcazione. 

Sembra quindi di poter affer-
mare che la difesa dell'occupa- ; 
zione femmlnile ha senso solo se 
inserita nel quadro di una bat
taglia generale per la difesa del
l'occupazione, contro la assoluta 
disponibilita, da parte del padro-
nato, della forza Iavoro. 

La difesa dell'occupazione ac-
quista oggi un immediate signifl-
cato politico proprio in quanto 
contrasts direttamente con le ne
cessita attuali dell'accumulazione 
capitalistica. prima fra tutte quel- : 

la della creazione di un esercito 
di riserva, che abbassi il poten-
ziale di lotta e U livello di con- -
trattazione dei lavoratori, tenden-
do nello stesso tempo ad inchio- ' 
dare i Slndacati su posizionl de
fensive. 

Intrinsecamente collegata aUa 
difesa dell'occupazione e hi bat- : 

taglia per una qualificazione pro-
fessionale che garantisca a tutti, 
indipendentemente dai sesso, un 
elevate grado di preparazione cul
turale e di professionals 

Nella fase attuale dello svilup
po capitalistico in Italia e insita 
la necessita di una manodopera • 
sempre piu qualificata che con- • 
servi sempre, perb, U carattere 
di subordinazione al processo pro
duttivo. 
Cosl dagli istituti profeseionaH 

alle university si impartisce on 
tipo di istruzione tendente a crea-
re operai specializzati e tecnici 
adattabili alia necessita della pro
duzione e ideologicamente inte-
grati nel sistema; mentre d'altra 
parte si tende a spezzare l'unita 
dei lavoratori. rafforzando l'eser-
cito di riserva, creando ainnteT-
no della fabbrica division! artifi
cial! tra lavoratori e tecnici, tra 
qualificati e non qualiflcati, tra 
donne e uomini. 

SuITobbiettivo deUa rlforma 
della scuola. dall'istruzione pro-
fessionale al livello universitario. 
£ oggi possibile realizzare una 
reale urrfta di lotta tra tecnici e 
operai. tra operai e studenti e 
sviluppare una azion* politica di 
vasta portata che comprenda e 
colleghi la lotta nella fabbrica 
e quella che si svfloppa sella so
cieta tutta inters. la lotta di clas
se alia nostra generale battaglia 
politica. 

La subordinazione dl tutte le 
strutture social! appare ogei mo- ' 
mento necessario dello sviluppo 
capitalistico le cui contraddizioni 
toccano tutti gli strati sociall: e 
possibile dunque a! Partite e, 
con esso. alia Fgci. la realizzazlo-
ne di una concrete politica di 
alleanze, nel momento in cui si 
evidenzia fl valore profondamen-
te democratico della nostra bat
taglia per fl socialismo. 

Su questi temi possiamo e dob-
biamo sviluppare la nostra azlone 
verso le ragazze e, pur non dl-
mentlcando resistenza di tutti gli 
altri element! cbe rendono tanto 
Intricate e contraddittoria la con-
dizione femmlnile in Ttalia. dob-
biamo aver chiaro che il pro
blema della donna come indivi-
duo sociale quindi anche come 
lavoratrice non pud essere setto- " 
rializzato e sdsso dai problem! 
dl tutto fl movimento operate, 
perche fa tutfuno eon essi e solo 
nsj la soluzione di ess! puo trovare 
sohszione, 

•^nlW^rti WwtrXJe/WI 
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Ripresa degli 
attacchidc 

• alia Mostra 
di Venezia 

I deputati dc Greggl, Lettierl, 
Ohio, Gasco, Sgarlata, Calvetti, 
Gennai Toniettl. Martini hanno 
rivolto ieri una Interrogazione 
al minlstro del Turismo e dello 
Spettacolo per sapere » quali 
prowedimentl le autorita abbia-
no preso o intendano prenderc 
in rclazlone al fatto che 11 film 
francese La donna sposata, prc-
sentato a Venezia, e stato boc 
ciato daJla censura francese 
perche «contrario al buon co
stume*. Agll onorevoli non e 
sfuggito il particolare che il Aim 
era stato presentato a Venezia 
su « esplicita richiesta e decisio 
ne degll organizzatori dell a Mo
stra cinematograflca, che aveva 
no invece escluso l'altro film 
(La vie a Venvers) che la Fran-
cla aveva ufflcinlmente presen
tato*. 

I deputati, preclsando meglio 
l'attacco alia autonomia della 
Mostra dl Venezia, hanno con-
eluso la loro interrogazione con 
una serie dl violente critiche al
ia dlrezione della Mostra, non 
fermandosi neppure dl fronte al 
falso quando, per cercare soste-
gno alia propria tesi, hanno 
chiamato in causa la stampa ita-
liana ohe avrebbe «unanime-
mente qualiflcato il film delu-
dente e sbagliato, plena di 
squallore e delirio». E' oppor-
tuno invece rlcordare che il film 
francese fu accolto dal crltici 
del maggiori giornali con gran-
de favore (si rileggano le re
cension! del Corriere della sera, 
del Glorno, della Stampa). L'in-
terrogazione si chiude con una 
frase da azione legale: la Mo
stra di Venezia, presentando il 
film, avrebbe fatto * assolvere 
alio Stato italiano la funzione 
di favoreggiatore di opere cine-
matograflche comunemente rite-
nute immorali». 

A completamento della glor-
nata censoria del gruppo degli 
onn. dc si registra una inter-
pellanza (di Lettieri e Martini) 
al presidente Moro perche fre-
ni «i l crescente decadimento 
morale della gran parte della 
produzione cinematograflca ita-
liana». • 

Ancora una volta gravissima la sitvaziont del « Comunale » 

non si far a? 
La stagione lirica invernale dell'Ente fio-

rentino non h stata programmata - Largo 

movimento di solidarieta 

Si svolgera a Roma 

Tutto melodico 
il ^Festival 
delle rose» 

Dalla nostra redazione 
' FIRENZE, 9. ' 

»Preoccupa<o notlzie diffuse 
rlguardo avvenlre orchestra 
magglo musfcale fiorentlno de-
sldero esprlmere solidarieta ed 
appogglo rlcerca soluzlone pro-
blemi fondamentali. Ritengo 
sia necessarlo salvaguardare 
continuita contributo artistico 
dell'orchestra che e sempre sta-
to dl rilievo internazionale. Fer-
vidl auguri*. Cosi ha telegra-
fato da Vienna alia Commissio-
ne Interna del Teatro Comuna
le, Lorin Maazel, uno del piu 
prestiglosi dlrettorl d'orchestra. 

' Ho saputo che state affron-
tando tin periodo duro e diffi
cile: desidero che sappiate che 
io sono sempre al vostro fianco; 
se posso essere utile farb tutto 
il possibile per aiutarvi di tut
to cuore -. Cosi aveva telegra-
fato pochi giorni prima un al-
tro grande direttore: Paul 
Strauss. • ' 

La crisi del «Comunaie» — 
che non e solo crisi dell'ente U-
rlco fiorentlno — ha dunque 
travalicato i confini del nostra 
paese, suscitando ovunque pre-
occupazlone. La crisi ciclica che 
tnveste ogni anno gli enti lirici 
e venuta ad assumere, stavolta, 
proporzioni pericolose, che co-
stituiscono una seria minacda 
per la sopravvivenza del Co 
munale. Alcuni dati possono far 
comprendere a quale punto sia 
precipitata v la sitttazione: solo 

Teatro 
II confidente 

Del Confidente si e dato am-
pio conto su queste colonne, 
qualche - glorno. fa,. in un ser-
vizio dell'inviato del nostro 
glornale al Festival della pro-
sa dl Venezia. Ci limlteremo 
dunque a rlcordare che 11 nuo-
vo dramma dl Diego Fabbri, 
dall'autore dlchlarato «esperl-
mento • scenico >», propone con 
modi e tonl dl scoperta derlva-
zione pirandelllana una sorta 
di dialogo tra l'artefice dello 
spettacolo, -11 « confidente », 
quasi un confessore laico dal-
l'eloquio suasivo, e il pubblico, 
chiamato a diventare protago-
nista. Ma si tratta, com'e ov-
vlo, dl un trucco, giacche a sa
tire alia ribalta sono alcuni de
gli attori stessi, opportunamen-
te e obilmente disseminati nel-
la platea. Poco male, se i per-
sonaggt ch'essl incarnano aves-
sero una reale consistenza pro-
blematlca, una efOettiva capa
city provocatoria. Senonche, tra 
un'attivista del «<riarmo mora
le », una macchietta dl uomo 
politico, e tre nobllastri che re-
stano, per fortuna, sullo sfon-
do, a prendere rilievo sono 
quattro figure piuttosto trite: 
un uomo, la moglie, la giovane 
amante, la madre (adottlva) dl 
costel; oggetto della disputa un 
bambino (flgllo della ragazza), 
la cut dibattuta esistenza da 
occasione al commediografo 
cattolico di pronunciare un 
moderato elogio della poliga-
mta, purche a scopo demogra-
fico. - -

Vero e che lo stesso Fabbri 
contrappone al quartetto pas-
elonale la voce irrlverente d'un 
giovane operalo (in divisa di 
mllitare), 11 quale Invoca la 
presenza, sul palcoscenlco, di 
altri fatti e probieml del mon-
do moderno. Ma egli e. In so-
stanza, un dlsturbatore, ancor-
che simpatico. 

La regla dl Giorgio De Lullo 
k costruita con sagacia ed ele-
ganza, come l'intcrpretazione 
di Romolo Valli: nell'una e nel-
l'altra e dato cogliere un so-
spetto d'ironia verso il testo. 
Sono doverosamente da segna-
lare Rossella Falk. Elsa Albani, 
Knzo Tarascio. Elena Cotta, An
na Saia, Luigi Battaglia, Cor-
rado Annicelli e Pietro Sam-
mataro. 

Gli spettatori si sono incu-
liositi e dlvertlti: qualche ri-
sata. qualche applauso. qualche 
consenso o dissenso e perfino 
un Intervento in soprannume-
ro (ma il timore del «compa-
ragglo- ci rende cauti net re
gistra rli) hanno animato il gio-
co teatrale, salutato alia fine 
da festosi battimani. Le repli-
che saranno senza dubbio nu-
raerose e affollate: previsione 
non facile, a suo tempo, per le 
opere di Pirandello. Ma Piran
dello, appunto. era un'altra 
cosa. 

ag. sa. 

Cinema 
Scusa, 

me lo presti 
tuo marito ? 

Sam e un esperto di pubbli-
cit* e un integerrimo padre di 
famiglia: quality che gli han
no valso la stima di un cliente 
cospicuo quanto bigotto. e un 
conseguente avanzamento nel 
grado e nello stipendio. Sam 
ha una moglie. Minerva detta 
Minnie," la cui piii cara arnica e 
vicina di casa, Janet, riceve 
d'improwiso in - eredita dallo 
zio ben quindici milionl di dol
lar!: a condizione. pero, che 
sia tuttora in atto il suo burra-

- scoae matrimonio con un tipo 
'" mantMO, Howard. In veriti 
; Janat • Howard b a m o d*ror-

if 
$ & " * • 

ziato, ma poiche lo scioglimen-
to del vincolo non ha avuto an
cora registrazlone legale, essi 
risultano sempre sposati, quan-
tunque divisi e lontani. E qui e 
il punto: se gli avidi parenti di 
Janet • scopriranno che lei vlve 
sola, il testamento potra essere 
Impugnato. 
' Per amicizia e per bonta, ma 

anche un po' travolto dalle cir-
costanze (e allettato quindi dal
la certezza dl un premio), Sam 
accetta, col consenso della mo
glie, di flngersi marito dl Janet: 
per lo meno agll occhi dell'os-
sesslvo detective prlvato che, 
munito di cannocchiale, peri-
scopio e radar, 11 controlla da 
presso. Le cose si complicano 
quando Howard torna e, posto 
al corrente della faccenda, de-
ve recitare a sua volta la par
te del marito dl Minnie. Lo 
scambio matrimoniale non ha 
esiti gravi. anzi servira a rln-
saldare anche l'unione gia in 
crisi; ma solo dopo molti equi-
voci grotteschi e saporosl colpi 
di scena. 

Diretta con spiccio mestiere 
da David Swift, questa ripica 
commedia cinematograflca sten-
ta un po' ad awiarsi, anche 
per la forzatura della premes-
sa, ma corre poi abbastanza vi-
vacemente sul collaudati bina-
ri del genere. La farsa prevale, 
talvolta in modo fellce, sulla 
satlra dl costume. E e'e almeno 
una scena irresistiblle: quando 
Sam. travestlto da imbianchino. 
gira la citta per -•sporcare- I 
compromettentl cartellonl che 
10 rirraggono insieme con la 
falsa consorte. e, da una inor-
ridlta sgualdrina nella quale 
s'imbatte. viene scambiato per 
un «sadico verniciatorio». 

Jack Lemmon e, al solito, 
dlvertentlssimo; ma anche Ro-
my Schneider e spiritosa. oltre 
che molto carina: ed eflicaci so
no ell altri da Dorothy Provine 
a Michael Connors, da Edward 
Andrews a Louis Nye. a Edward 
G. Robinson. Colore. 

ag. sa. 

Squadriglia 633 
II film narra la drammatica 

awentura di una squadriglia 
dell'avi azione militare britannl-
ca e dl una brigata di parti-
gianl impegnate (siamo nel 
1944) in Norvegia in piena e 
fraterna collaborazione in una 
impresa rischiosissima: distrug-
gere una fabbrica di propellen-
tl per razzl costruita dai tede-
schi nell'insenatura di un inac-
cessibile e munitissimo fiordo. 
11 capo dei partigiani norvege-
si. il giovane Bergman, a cm i 
nazisti hanno sterminato la fa
miglia. ed il comandante degli 
avierl inglesl. Grant sono le fi
gure di primo piano. L'uno 
muore in un bombardamento. 
mentre viene atrocemente tor-
turato dalla ghestapo. l'altro 
perde la vita insieme con i com-
militoni della squadriglia dopo 
aver distrutto la fabbrica te-
desca 

Tl film diretto da Walter 
Grauman racconta con ritmo 
serrato e densita di fatti questo 
racconto di guerra e propone 
fasi impressionanti in piu di un 
brano e soprattutto in quello 
culminante dell*attacco alia ba
se germanica. Le atrocity dei 
nazisti sono sottolineate negli 
episodi che descrlvono l'attivlta 
dei partigiani e del loro valo-
roso capo. Scguendo le imprese 
degli avieri britannid si offro-
no inoltre alio spettatore sug-
gestivi panorami della Scozla e 
della Norvegia. Misurata ed ef-
flcace la prestations degll in
terpret: Cliff Robertson. Geor
ge Chakiris, Harry Andrews e 
Donald Houston. Schermo pano-
ramico e colori. 

Yka 

alia fine del mese di settembre 
i lavoratori del teatro sono rlu-
sclti ad ottenere, dopo masslc-
cla pressione, lo stipendio di 
agosto ed il soldo di luglio. Ta
li arretrati sono stati potuti pa-
pare facendo ricorso ad una an-
ticipazione sugli stamiamentl 
governativi previsti per il pri
mo scmestre del '65. 

Cid, naturalmente non basta 
a risolvere il problema econo-
mico del mantenimento delle 
masse del teatro, ne, tantome-
no, a garantire l'attivlta futura 
dell'Ente. La situazlone e la se-
guente: la stagione lirica inver
nale non e stata programmata 
perche mancano i mezzl flnan-
ziari e nessuna fondata pro-
spettiva esiste per il prossimo 
' Maggio -. 

I fmanziamenti del '65 sono 
gia stati intaccati e nessun au-
mento dl spesa a favore degli 
enti lirici e stato previsto dal 
Governo nel bilanci economico-
finanziarl del '65. 1 Parlamcn-
tarl comunlsii, facendosl intpr-
pretl delle ansie della popola-
zione e dei rappresentanti del 
Teatro, avevano interrogato, a 
questo proposito, il ministro 
dello Spettacolo, on. Corona, 
per sapere quali iniziative fos-
sero state prese alio scopo dl 
assicurare la confintiffd dell'at-
tivita del Teatro e per conosce-
re le intenzioni del Governo 
circa la legge sugli enti Uriel. 
A questa intprrogazionc, pero, 
non e stata ancora data rispo-
sta e, se si possono considerare 
una risposta gli stanziamenti 
previsti nel bilancio del Gover
no a favore degli enti lirici, ta
le risposta non pub essere giu-
dlcata che negativamente. 

II problema. dunque, e gene
rate e richiede soluzioni globa-
li. Tuttavia, la situazione fio-
rentina presenta interessanli 
aspetti che meritano attenzione: 
essi riguardano I'ampiezza unl-
taria ed il livello politico della 
lotta che si sta conducendo per 
salvare il teatro e per dare un 
nuovo assetto agli enti lirici. 

Nei dibattitl fra i lavoratori 
del teatro, fra i rappresentanti 
delle organizzazioni siidacali e 
politiche e la cittadinanza ed 
anche nelle discustioni a livel
lo delle assemblee razpresen-
tative, e emersa in primo luoao 
Vesigenza di affrontare radical-
mente, attraverw una democra-
tica riforma degli enti lirici il 
problema in questione. Solo 
nell'ambito di una azione rifor-
matrice che *>ripa su basi poli
tiche e ctilturali nuowe la vita 
degli enti lirici, potra essere as-
sicurata, al teatro, quella sicu-
rezza economica di cui ha biso-
gno per imposture in completa 
autonomia dagli interest e dal
le ipoteche comervatrici i pro-
pri -programmi di attivita. 

E* rintracciabile qui, in que
sta azione unitaria per il teatro, 
una differenza qualitativa ri-
spetto ad altri momenti della 
battaglia in difesa del teatro e 
che riguarda la spinta che si 
esercita alia base per una solu-
zione del problema. 

Impossible ricordare le pre
se di posizione che si sono avu-
te per la difesa del Teatro da 
ogni settore della vita pubbHca. 
Bastera sottolineare che tutti i 
partiti (tranne DC e liberali), 
tutte le organizzazioni sindacalU 
enti ed organismi politici, cul-
turali e studenteschi si sono 
pronunziati, con propri docu
ments per una soluzione avan-
zata della crisi e che. di questo 
problema, e stata investita tut-
ta I'opinione pubblica: incontri 
fra complessi artistici, mae-
stranze dipendenti del teatro e 
lavoratori delle aziende metal-
meccaniche. delle calzature, 
dell'industria chimica, delle 
aziende municipalizzate e di al
tri settori delta vita produttlva. 
si sono intrecciati ogni giorno: 
la mattina all'ingresso delle 
fabbriche, gruppi di lavoratori 
comunisti del teatro si sono in-
contrati con gli operai per dl-
scutere della »cr i s i ' e delle 
soluzioni da dare ad essa; la 
sera, nelle assemblee presso le 
case del popolo. nei conslgli 
comunale e provinciate, la cit
tadinanza ha scguito con ansia 
le vicende del teatro. 

Uno sbocco significatiro dl 
questo movimento e dato dalla 
avcenuta costitnzione di un Co
mitate di Solidarieta largamen-
te rappresentativo. di cui fanno 
parte rappresentanti del Comu-
ne, delta Provincia. degli enti 
turistici. dei sindacati dello 
spettacolo, del sindacato artistL 
dell'ARCl, del Conservatory 

Cherubini - e di altri organi
smi. Gli obiettivi immediati e 
piu a hinga scadenza di questo 
comitato di solidarieta. sono 
stati dibattuti e precisati nel 
corso di una assemblea srolta-
si nei primi del mese in Palaz
zo Vecchio. su inrifo del sinda-
co prof. La Pira c dell'assessore 
Ramat. In questa scde e stato 
confermato il carattere genera
te che assume la lotta per la 
difesa del Comunale, e stata ri-
badita Vesigenza di operare per 
una riforma radicate del setto
re della cultura musicale. e sta
ta sollevata la esigenza di rag-
giungere I'unita su questo pro
blema anche a lirello parla-
mentare; e stato anche deciso, 
senza perdere di vista il pro
blema generate, di inviate una 
delegazione a Roma presso U 
ministro dello Spettacolo ono-
rerole Corona ed il ministro 
del BOancio on. Colombo, per 
chiedere che parte delle rpese 
dello Stato siano stornate a fa-
core del Comunale. 

MafOMio Lananni 

E' partita ieri dalTaeroporto di Fiumicino 

Tattrice Anna Maria Pierangeli diretta a 

New York dove, dopo la vicenda con I'ex 

marito Vic Damone, riprendera il f igl io Perry 

II secondo Festival di Cuneo 

Undid film 
sulla Resistenza 

Dal nostro corrispondente 
CUNEO, 9 

Uu awenimento di grande 
interesse culturale avra luogo 
a Cuneo dal 12 al 17 prossimo: 
11 secondo festival internazionale 
del film sulla Resistenza, or-
ganizzato nel quadro delle ce-
lebrazioni del ventennale. dal 
comitato unitario cittadino tu
rismo e manifestazioni. sotto il 
patrocinio del mlnistero del 
Turismo e dello Spettacolo. Sa
ranno proiettate pellicole di al
to valore artistico e storico di 
produzione nazionale e di vari 
paesi europei. 

Gran parte delle pellicole 
straniere provengono dai paesi 
socialist!. 

Saranno infatti proiettati nel 
cinema teatro Fiamma: Giorni 
di furore di Nahum. Canavero 
e Dolino (Italia); Una bambino 
cerca il padre di L. Galub 
(URSS>: Vincitori alia sbarra 
di Frederic Rossif (Francia); 
La mono sul fucile di Turolla 
(Italia): .Vudi tra t lupi di 
Frank Beyer (RDT); Due tem
pi aWinferno di Zoltan Fabri 
(Ungheria): Primavera a Bu
dapest di Felix Mariassy (Un
gheria); La fine' del nostro 
mondo di Wanda Jakubowska 
(Polonia); 11 terrorista di De 
Bosio (Italia) e i documentari: 
Ci'miteri senza nome e Man 20 
Rokoic (Cecoslovacchia). 

Nel penultimo giorno del fe
stival (16 oltobre* si terra un 
convegno sul tema: - 1 film 
sulla resistenza nelle varie ci-
nematografie •; e neH'ultimo. il 
17 ottobre. avra luogo la pre-
miazione delle migliori pelli
cole. n festival dell'anno scor-
so suscito molte critiche della 
stampa, delle quali il comitato 
organizzatore ha certo tenuto 
conto. Si era soltanto alle prime 
esperienze e anche se la parte-
cipazlone di pubblico fu gran
de. quella dei film degli altri 
paesi. oltre ritalia. era molto 
llmitata. Si proiettarono allora 
HotU « ntbbia (FraaeU), L'at-1 

tentato (Cecoslovacchia), un 
condannato a morte e fuggito 
(Francia), Died italiani per 
un tedesco e j4U'armi siam fa-
scisti (Italia). 

Quest'anno con il programma 
cosi arricchito tutto lascia pre-
vedere una piii felice riuscita 
dell'iniziativa. 

L'intero incasso sara devoluto 
per il costruendo monumento 
nazionale alia Resistenza che 
dovrebbe essere inaugurato a 
Cuneo nel prossimo anno. 

Audenzio Tiengo 

La Globe 

e la DDL 

sospendono 

l#attivita 
Due note case cinematogra-

fiche romane. la Globe e la 
D D L , sono state costretts — 
a causa della pesante situazio
ne economica in cui versano — 
a sospendere la'ttivita. Per 
quanto rig%arda la Globe, che si 
era distmta nella campagna 
-per un cinema migliore-. basa-
ta essenzialmente su film di as-
soluta quality artistica (aveva 
distribuito sui nostri schermi 
importanti film giapponesi. in-
diani. svedesi e della « nouvelle 
v a g u e - francese) si parla di 
un passivo di 2 miliardi di lire. 

Meno pesante risulterebbe il 
pnssivo della D D L . (societt 
che ha visto tra i suol fondato-
ri anche Antonio De Curtis, cioe 
Tot6). - specializzata » in coml-
che. La D D L . era stata pta 
volta •campion* <fiacaaao>. 

Una giuria europea 
assegnero un pre
mio speciale - Tre 
serate: 25,26 e 27 
ottobre -Un«cast» 

numeroso 

Anche Roma avra un festival 
di canzonette. Sembrera stra-
no, eppure Roma, capitale del 
cinema e della televisione, ca
pitale — in gran parte — del
la produzione artistica e let-
terana, non ha festival. Non 
ha festival di cinema ne festi
val teatrali, non ha « fiere » di 
hbri e ha soltanto qualche pre-
rnio, come lo « Strega » per 
la letteratura, i Nastri per il 
cinema, le Maschere d'argen-
to per lo spettacolo (e si po-
tiebbe aggiungere il neonato 
festival dell'avanspettacolo). 
Di tutti i festival che perso-
nalita politiche e turistiche 
avrebbero voluto (e che si 
svolgono invece a Venezia o 
a Genova, a Castrocaro o a 
Sanremo, a Messina o a Sor
rento), il primo che salta fuori 
e proprio di canzonette. 

Pud andare. A patto che non 
si creda di rivoluzionare il 
mondo per il solo fatto che 
questo festival, denominato 
c Festival delle rose », si svol-
gera a Roma (il 25, 26 e 27 
ottobre, per la cronaca). « II 
festival romano — ci informa 
un comunicato — mira a ripor-
tare, pur tenuto conto di ogni 
fattore contingente, la produ
zione verso la tradizione me-
lodica della nostra canzone ». 
La formulazione e abile e non 
impegna granche gli organiz
zatori: tener conto « di ogni 
fattore contingente » pud vo-
lere anche dire, tutto som-
mato, accedere ai moduli del
la canzonetta moderna. Ci ri-
fiutiamo, infatti. di credere che 
per « canzone melodica » s'in-
tenda il cascame melodram-
matico che andava in voga 
prima di Sanremo anno 1958. 
Si trattera dunque di un festi
val di compromesso, a meta 
strada tra - i ritmi e i gusti 
moderni e la tradizione? E' 
probabile. Anche perche il 
< Festival ' delle rose », pur 
mirando ad assumere una fun
zione (come dire?) di * rot-
tura •, in realta mette le ra-
dici nel terreno comune agli 
altri festival, e cioe i cantanti 
di grido e le case discografiche. 

Si dira che senza cantanti 
di grido e senza case disco
grafiche sarebbe impensabile 
fare un festival. E come si 
pud pensare, d'altra parte, di 
fare un festival al di fuori 
degli schemi commercial! at-
tualmente in voga (i quail, 
per il momento, sono comple-
tamente all'opposto di quelli 
melodici) chiedendo la colla
borazione di coloro (gli indu
strial! del disco) i quali da 
questi schemi hanno, per il 
momento, tutto da guada-
gnare? 

Comunque. le ambizioni de
gli organizzatori sono oneste, 
anche se noi non le condivi-
diamo pienamente (il mercato 
propone gia ottimi esempi 
melodici eppure culturalmente 
avanzati e moderni). 

II « Festival delle rose » si 
svolgera all'Hotel Hilton, sotto 
il patrocinio dell'Ente del Tu
rismo di Roma e « con il piu 
cordiale interessamento» del 
Ministero del Turismo e dello 
Spettacolo. L'Ente del Turi
smo, per allargare il piu pos
sibile l'eco pubblicitaria della 
manifestazione. ha invitato a 
Roma ventidue rappresentanti 
del turismo europeo i quali 
costituiranno una giuria che 
premiera la canzone ritenuta 
piii meritevole. Un «premio 
speciale». si potrebbe chia-
mare, poiche la canzone vin-
cente sara scelta in modo di-
verso. Inizialmente, la giuria 
europea doveva designare la 
canzone vincente ma gli indu
strial! del disco si sono im-
pennati. hanno detto che gli 
stranieri non hanno i gusti de
gli italiani e che probabilmen-
te avrebbero premiato chissa 
quale canzone. Timore di tipo 
tutto industriale. senza dubbio, 
e che pud far sorgere il dub
bio che la giuria europea non 
sarebbe stata. come accade 
con alt re, facile da... convin-
cere. Comunque. i ventuno 
paesi rappresentati sono: Au
stria, Belgio. Cecoslovacchia. 
Francia, Finlandia. Germania. 
Grecia. Italia, Lussemburgo, 
Malta. Monaco. Norvegia. Pae
si Bassi. Polonia. Portogallo. 
Spagna. ' San Marino. Svezia. 
Turchia. URSS. Jugoslavia. La 
canzone vincente Sara invece 
scelta da dieci giurie nomi
nate (e qui la faccenda si pre-
sta a qualche equivoco) dagli 
Enti del Turismo di varie cit
ta. Non ci sara giuria in sala. 

Le canzoni saranno 24. delle 
quali la meta ammesse alia 
finale. Tre le serate (due se-
mifinali. una finale). II « cast » 
dei cantanti non e stato an
cora definito ma ruota attorno 
ai nomi di Gianni Morandi. 
Gian Costello. Sergio Endrigo. 
Nico Fidenco. .Tula De Palma. 
Remo Germani. Johnny Do-
relli. Ornella Vanoni. Emilio 
Pericoli. Tony Cucchiara, Lu
cia Alticri. Paola Pitagora. 
Gloria Christian. Louiselle, 
Paolo Mosca, Nunzio Gallo. 
Orchestra di 36 elementi. di
retta da Bruno Canfora e Carlo 
Savina, piu alcuni complessini 
da c night ». Presentera Corra-
do, afflancato da Kathy Boyle, 
la presentatrice inglese (ma 
poliglotta) di origine italiana 
che pbbiamo visto al Gran 
Premio eurovisivo. 

contro 
canale_ 
Scarsa rieerca • 

Dedicata al terribile pe
riodo delta guerra eivile, 
la terza puntata della Sto-
ria degli Stati Uniti d'A-
merica, di Giuliano Tomei 
e Fabrizio Dentice, ha avu
to, dopo un inizio neces-
sariamente un po' lento, un 
ritmo incalzante e dram-
matico. Molte le immagini 
significative, tUremmo piu 
numerose che nelle scor-
se puntate: ma la cosa non 
pud sorprendere se si pen-
sa che le testimonialize vi-
sive di quel periodo non 
scarseggiano certo. Anzi, 
rispetto al materiale do-
cumentario che abbiamo 
visto, nei libri, nelle ri-
viste e nei rotocalchi ame-
ricani, ci sembra che si po-
tesse fare perfino di pit*. 
In particolare, ci pare che 
si potesse organizzare, an
che uttraverso le immagi
ni, un discorso pitt preci-
so. Anche ieri sera, inve
ce, abbia»no avuto se-
quenze generiche e ripeti-
zioni, e, alcune volte, im-
magini e commento non si 
sono integrati come sareb
be stato necessario (in un 
paio di occasioni sul video 
sono appar.si volti che non 
si capiva addiritturn qua
le funzione avessero; volti 
che rimanevano enigmati-
ci come sigle). Natural
mente, il difetto e stato as-
sai piu marcato nella pri
ma parte, dedicata all'esa-
me della situazione, che 
nella seconda parte, dedi
cata " alia cronaca degli 
eventi bellici. Non si pud 
negare che e proprio in si-
mili circostanze che questo 
documentario tradisce i li-
miti delta rieerca dei suoi 
autori: pensiamo a cosa 
avrebbe potuto fare Tomei 
se si fosse recato sui luo-
ghi a raccogliere immagi
ni, notizie, testimonianze. 
Ma tant'e: imitile piange-
re su quel che poteva esse
re e non e stato. 

Nemmeno il commento, 
perd, era frutto di una ri
eerca particolarmente ap-
profondita. A volte, secon
do noi, non si ha abbastan
za coscienza del fatto che 
per dare una sintesi setto-
rica in termini semplict e 
r.hiari occorre uno sforzo di 
approfondimento maggiore 
di quello che sarebbe ne
cessario, magari, per scri-

• vere un saggio. Net testo' 
di Dentice erano certo ac-
cennate alcune delle ragio-
ni economiche e struttura-
li della guerra civile: ci 
sembra pero che i termini 
fossero assai piii chiar't per 
il sud che per il nord. V o -
gliamo dire che non ci pare 
sia stato detto abbastama 
per sfatare il mito di un 
nord * idealista >, tutto per-
vaso di furore antischia-
vista. Per questo, mentre 
sono apparse chiare le ori- • 
gini dell'< entusiasmo > dei 
soldati sudisti, non altret-
tanto chiare sono apparse 
le ragiotti della iniziale de-
bolezza dell'esercito nordi-
sta, che pure aveva a di-
sposizione un potenziale 
beltico assai muggiore di 
quello dei nemici. Ne si e 
spiegato perche Vabolizio-
ne della schiavitii, elemen- ' 
to decisivo che permise di 
far leva sui negri e di met-
tere definitivamente in cri
si la Confederazione tudi-
sta, sia siata proclamata da 
Lincoln dopo ben tre anni 
di guerra. Sono lacune, se
condo noi, che rischiano di 
compromettere anche la 
comprensione delle punta
te future. 

g.c 

— R H l W — 
programmi 

> . \ 

T V - primo 

•% 

18,00 La TV dei ragazzl 
a) Album TV 
b> « Isfahan, un , monilo 

d'arte » 

della sera (1* edition*) 
£8trazione del Lotto 19,00 Teleglornale 

19,20 Un giorno alle corse documentario 

19,35 Sette giorni 
al Parlamento 

20,00 Rubrica rellgloaa 

20,15 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale della scr& (2* edlzione) 

21,00 Teatro 10 Presenta Lelio Luttazzi. 
Coreografle di Don Lurio. 

22,25 XVIII Giuochi In collegamento via satel-

olimpici di Tokio *%%¥,e retI te,evi9lve 

23,30 Telegiornale della notte 

TV - secondo 
21,00 Telegiornale e scgnale orario 

21,15 II genio di 
Stratford 

« Vita e opere dt Shake
speare B 

22,05 Undicesima ora «Una sera alia aettl-
mann » 

22,25 Un ricordo d'infanzia documentario 

Modugno e Luttazzi sono l due protagonist! d'onore di 
«Teatro 10 >» (primo canale, ore 21). 

Radio - nazionale 
Giornale radio: 7, 8. 13, 15. 

17. 20, 23; 6.35: Corso di lin
gua tedesca; 8,15: In collega
mento diretto da Tokyo: Ra
dio Olimpia; 10.30: Roberto 
Massdlo: «Oggl si viaggia 
cosi»; 10,35: Canzoni, canzo
ni; 10.55: Un libro per lei: 
11: Passeggiate nel tempo; 
11,15: Antologia operistlca; 
11,45: Musica per archi; 12: 
Gli amici delle 12; 12,20: Ar-
lecchino; 12,55: Chi vuol es-
ser lieto...; 13.15: Zig-Zag; 
13.25: Motivi dl sempre; 14: 
Trasmissioni regionall; 15,15: 
La ronda delle arti; 15,30: 
Le manifestazioni sportive 

di domanl; 15,50: Sorella ra
dio; 16,30: Corriere del di
sco: > musica lirica; 17,25: 
Estrazlonl del Lotto; 17.30: 
Concerti dl musiche italiane 
per la gloventu: 18.50: Mu
sica da ballo; 19.10: II settl-
manale dell'industria; 19.30: 
Motivi in giostra; 19.53: Una 
canzone al giorno; 20.20: Ra
dio Olimpia; 20.30: Applausi 
a...; 20,35: « I dodici ettari dl 
Boyle». radiocomposizione 
di Guido Guarda; 21.25: Can
zoni e melodie italiane; 22: 
Una storia tira l'altra; 22,30: 
Musica da ballo; 23.20: Pa-
noramica su Tokyo. 

Radio -J}<ondo 
Giornale radio: 8,30, 

10.30, 11,30. 13.30. 14.30. 
16.30. 17,30, 18.30. 19.! 
21.30. 22.30; 7.30: B? 
In Italia; 8: Mv 
mattino; 8,40: C 
Luna:. 8.50: I ' Harold 
giorno; 9: ^ex. ^ 
liano; 9,15; Ritmo-, 
9.35: Cosi fan tutti: 
Radio Olimpia; 10.55: Le 
nuove canzoni italiane; 11,15: 
Buonumore in musica; 11.35: 
Dico bene?: 11,40: D porta-
canzoni; 12: Orchestre alia 
ribalta; 12.20: Trasmissioni 
regionall; 13: Appuntaroento 
alle 13; 14: Taccuino di Na-

Radio - terzo 
18,30: La Rassegna; 18.45: 

Ernest Bloch; 19: Orienta-
mentl crltici; 19.30: Concer
to di ogni sera: Francesco 
Geminiani, Alexander Boro
din, Francis Poulenc; 20.30: 
Rivista delle riviste; 20.40: 

Johannes Brahms; 21: II 
Giornale del Terzo; 21.J0: 
Piccola antologia poetica; 
21.30: Concerto sinfonico di
retto da Mario Rossi: Luigl 
Nono; Luigl Dallapiccola; 
B£la Bart&k, Igor St ravin-
ski. 

I. 

BRACCIO Dl FERRO di Bad 

O M R U I I I U . _ 
C B O fXCCEUCEMM, 
SoooufU 
U££S 

EOCHO- JS-
MICAS 

HENRY di Carl Anders* 

Icontro tutti; 14.05: Voei 
balta; 14,35: Angolo 
le; 15: Momento musi-

15.15: Recentissime in 
olco; 15.35: Concerto 

nbiatura: 16: Rapsodia; ' 
-.Ribalta di success!; 
ftMusica da ballo: 17,35: • 

strazioni del Lotto; 17.40: -
Rassegna degli spettacoli; ' 
17.55: Musica da ballo; 18.S5: 
I vostri preferiti; 19.50: Ra
dio Olimpia; 20: - Zig-Zag; 
20,10: Tredici personaggi in 
cerca di Rossella; 21: Can
zoni alia sbarra; 21,35: VIII 
Concorso Nazionale Voei 
Nuove per la Canzone. 

ff NIMBUS 

- . ; . - ! > ' . . - • • n ,..•• ~ r . v . 
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- Un problems 
|v intoluto: . .-•'<'.'• .\/: •• 
| f I'assistenza ai tbc ! •> 
&&. I' Cara C/nltd, • ' • ' - ' 

' le polemiche di questi giorni sui 
provvedimenti anticongiunturali, i 
quail tra Valtro propongono Vabo-
lizione delta quota del 2 per cento 
destinata al fondo tuberc'olosi per-' 

.che" lo Stato se ne assumesse Vone-
Ire direttamente, hanno richiamato 
YVattenzlone dei lavoratori degenti ' 
jnei sanatorl, delle loro organizra-
\zioni (quali I'Vnione per la lotta ' 
lalla tbc), dei slngoli malati o di-
\messi i quali hanno4 direttamente 
\scrilto al nostro giornale per sotto-
llineare maggiormente le attuali ca-
\renze del settore antitubercolare., 
\ Infatti il problema di un'adeguata 
\assistenza ai degenti (malgrado la 
\parziale cpnclusione favorevole del
le lotte tviluppatesi nel 1963 die 

\hanno visto acioperi della fame e 
dimostrazioni stradali) e ancora in-
soluto perchd Vaumento del costo 
della vita ha — fra Valtro — resi 
vani % modest! miglioramenti ot-
tenuti. 
' Ma non tutto U settore dei tbc 

ha goduto di questi sia pure limi-
\tati miglioramenti, perche ai lavo-
\ratori assistiti dai Consorzi provin-
\ciali antitubercolari (ad eccezione . 
:di quelli di alcune province) non & 
Istata concessa I'istituzione dell'in-
idenniti di ricovero. La situazione 
[di questi degenti e la segttente: a) 
tnessuna indennitd durante il rico-
\vero (agli assistiti dall'INPS viene 
j inuece concessa una indennitd di 
\L. 500 giornaliere piu le maggiora-
[zioni per eventuali familiari a ca-
yrico); b) erogazione di una inden-
\nita alia dimissione dalla casa di 
\cura nella misura di L. 300 gior-
inaliere ai celibi e di L. 500 ai cu-
Iptfamiglia, per il perido massimo 
]di nove mesi. _ . 

Infinite promesse sono state fat-
he ai degenti assistiti dai C.P.A., ma 
Ifinora non se ne d fatto nulla. Tutte 
He proposte fatte alia Camera o al 
\Sena to da parlamentari sensibili ai 
Yproblemi antitubercolari, non sono 
[mai state approvate. Cito le pro-
Iposte del 10 luglio 1957 n. 3030, del 
\24 luglio 1958 n. 154, del 2 dicem-
\bre 1960 n. 2627 e. inline, Vultima 
[presentata il 26 luglio 1963 ehe at-
[tende ancora di venire discussa. Lo 
I Stato, che intenderebbe assumersi 
direttamente Vonere del (inanzia-

\mento del fondo tubercolosi del-
•VINPS, non aiuta adeguatamente i 
\92 Consorzi antitubercolari della 
penisola, i quali — per far quadra-
re in qualche modo i bilanci — n-
cevono contributi finanziari dai Co-
muni e dalle Province dalle quali 
dipendono per territorio. 

lett 
• I . ' 

all'Unlta 
In molti sanatorl sta riprendendo, 

Vagitazione e significative sono. le 
- notizie che - pervengono in propo-

sito dai sanatorio di Bressanone do
ve i degenti non hanno ancora avu-
to adeguata soddisfazwne per una 
petizione inviata — da parecchio 
tempo, ormai — al preaidente e ai 
consiglieri della provlncia di Bol-, 
zano e soltoscritta sia dai malati di 
lingua italiani che da quelli di lin
gua tedesca.' • ' > • 

. L'V.L.T. (Vnione per la lotta alia 
tbc) quale organizzazione dei ma
lati tbc, dedica con energta al pro
blema antitubercolare ogni-sua at-
tenzione, afflnchi: a) i Consorzi an
titubercolari deliberino la conces-
sione di un sussidio di degenza ai 
rispettivi, assistiti; b) lo Stato — 
attraverso il ministero della Suni-
td — proceda a integrare i bilanci 
di tutti quei Comuni che si trovino 
nell'impossibilitd totale o parziale 
di sostenere Vonere del sussidio di 

' degenza, pur avendolo deliberato; 
c) sia dato'inizio alia discussione 
parlamentare del disegno di legge 
presentato il 26 luglio 1963 per la 
concessione di un'indennitd di de
genza agli assistiti dai Consorzi an
titubercolari, Velevazione di quello 
post-sanatoriale, la concessione fis-
sa dell'assegno natalizio, il nmbor-
so delle spese di viaggio per andare 
o ritornare dalla casa di extra da 
parte dell'assistito. 

L'U.L.T., infine, chtede il soste-
gno dei sindacati dei lavoratori, del
le Amministruzioni comunali e pro-
vinciali. degli Enti di patronato 
(INCA, ACLI, UIL), di tutti i me-
dici e studiosi del ramo prevulen-
ziale e assistenzialc, dei parlamen
tari con particolare rtferimento ai 
component! delle Commissions in-
teressate alia Sanitd, al Lauoro, al 
Tesoro, affinche le sopraelencate ri-

• chieste trovino adeguata rispondrn-
za e giusta approvazione. 

GIANCARLO GERMANI 
(Milano ) 

Continuita 
ideale . 
Cara Unita, 

certi funzionari e certi mtnistri, 
mancano persino di pudore, se con 
la massima disinvoltura presentano 
un progetto pensionistico che pre-
vecle la pensione a ^ 70 anni. Ma 
del resto in questo atteggiamento 
vi e una continuitd * ideale * con il 

' fascismo che frego i lavoratori a-suo 
tempo, uttlizzando i contributi ver-

l<s_ati per altri scopl, pluttosto che 
' p e r ' , una organica 'e"reale previ-

denza. > t 
• - lo tono in pensione, per invalidi-

td, dai 1956 • e * prendo 'il. minimo 
. (cioi 12.000 lire), dopo aver lavo-
rato per anni e anni in miniera 

. • ed essere stato anche sbdttuto in 
, guerra. . • ! ' ' •• < ' «• , 

, Bispgnerebbe sapere quanto per-
. cepiscono di stipendio i solerti fun-
. zionari che elaborano simili pro-
( getti, o \conoscere le * entrate * di 

. quei democristiani che sostengono 

.' , un simile progetto e negano un im-
, mediatd aumento - sui -> minimi di 
. pensione. Allbra, .forse, si potrebbe 

individuare la radice di tanta legge-
rezza e di mancanza' di pudore. 
Sono pero convinto che questi si-
gnori non la spunteranno perche 
anche i lavoratori democristiani non 
sono d'accordo su un'infamia simile. 

FRANCESCO BLASl 
(Taranto) 

Le ferite 
dei soldati libici 
sono meno dolorose 
di quelle , 
dei soldati italiani? 
Signor direttore, 

nel settembre 1940 mi trovavo 
militare nell'esercito italiano e ri-
masi ferito nella battaglia di Ca-
puzzo, pcrdendo la gamba destra 
con frattura del femore. Gli ingle-
si, occupando Bengasi mi trovarono 
nell'ospedale di questa cittd: mi 
presero priglomero e mi condus-
sero in Palestina. 

Alia fine della guerra, rilusciato 
Ubero dalla prigionia, venni in Ita
lia per ultimare le cure mediche. 
Fui inviato all'lstituto Putti di 
Bologna ove ml vennero eseguiti 
diversi interventi chirurgict e mi 
venne fornito un arto artificiale. 
Dopo di do tornai in Libia in attesa 
della pensione. ' 

In seguito all'accordo italo-libico, 
con mia sorpresa e dispiacere, con-
statai che mi era statu assegnata 
una pensione di L. 5670 lire ogni 
tre mesi. Per questa ragione pre-
sentai reclami al Consolato italiano 
di Tripoli, e al Ministero degli 
Esteri italiano, facendo prcsente 
die quella somma non poteva es
sere considerata una pensione, ben-
si un'offesa verso gli invalidi di 
guerra. Mi risposero che la somma 
era quella stabilita dagli accordi 

Intercorsi con il governo libico. 
' lo non posso fare a meno di rile- . 

vare che i due governi si sono a o • 
cordati per far perdere i dintti 
agli invalidi di"guerra libici che 
dovrebbero avere, invece, Vappog- .' 

, gio e la protezione dei due governi. 
In Italia si concede, agli invalidi , 

di guerra, una pensione reale, Vas-
sistenza, la • possibilitd di guada-
gnarsi la vita, mentre ai mutilati di 
guerra libici, arruolatisi nell'eser-

11 cito italiano e feriti sullo stesso 
fronte, viene data una miserut. > 

La coscienza e il sentimento 
- umano dovrebbero sping'ere il go.-

verno italiano a rivedere con giu-
stizia • e imparzialitd i dirittl di 
coloro che, per fare il loro doverc, 
sono rimasti invalidi e quasi ab-
bandonati da una nazione progre-
dita e civile come Vltalia. 

Not mutilati di guerra libici vi-
viamo con la speranza che il go. 
verno italiano esamini la nostra 

• situazione e faccia giustizia. 
' NEGMEDDIN SADEK MESSAUOl 

Invalido di guerra con la III cat. 
Libretto n. 3290576 (Tupoli) 

Le vie 
della ragione 
Cara Unitd, 

Oggi nei libri delle scuole si ve-
dono antropomorficamente diavoli, 
forchettoni, angeli, ecc. Si dird che 
do e < necessario per i piccoli, che 
non capiscono le realtd animiche. 

lo penso, invece, die questa sia 
materia per psichiatri sia per i 
piccoli, che indifesi vengono lesi 
nulla dignita, e sia per coloro che 
fanno pubblicare simili scene che 
denundano una. ossessione da cu
rare. Sc si accetta una vita spiri-
tuale ii oprortuno seguire le vie 
della ragione anche nei settori su-
perempirici. Bertrand Russell ha ri-
fiutato di essere vristiano proprio, 
c principulmente, per idee assurde, 
classiste, pico morah, idee che pos-
sono essere accettate solo da popoli 
bambini. La migliore propaganda 
per Vatehmo non la fanno i comu-
nisti, ma i preii che autorizzano 
pubblicazioni cost contrarie alia le-
vatttra intellettuale dei nostri 
tempi. 

Queste rapprcsentazioni di infer-
ni non solo sono contrarie al 2. Co-
mandamento, ma spingono al rifiu-
to sdegnosn, perche la ragione si 
sente umiliata, anche la ragione dei 
piccoli. 

Eppure al C-mcilio si e parlato 

' dell'infetno, ma e'e stato solo di- ] 
' saccordo tra I progressisti e i me-

dioevalisti fermi ancora agli sche-
mi materiali, schemi che possono, 
oggi con la nuova sensibilitd mora
le, provocare disivrbi psichiatrici. 
In .questo vaso du p'iga i danni se 

tun bambino risultn disturbato nella 
\psiche da pedagogic di tipo medio-
evale? Paga la chiesa? E come si 
fa a querelare? Su che base giu-
ridica? ' > 

. - . CLADUO VANNI 
(Roma) 

II S.N.A.S.E. 
si e interessato • 
del problema 
Cara Unitd, 

sui giornale del 2 ottobrc leggo 
la lettera firmata < Tre insegnanti 
sposate » di Capo d'Orlando (Mes
sina) le quali lamentano lo scarso 
interesse dimostrato, a loro parere, 
dai dirigenti del Sindacato SNASE 
per il problema degli insegnanti 
delle scuole sussidiarie in Sicilia. . 

Vorrei invece dire a queste col-
leghe che il Sindacato Nazionale 
Autonomo Scuola Elementare si e 
interessato alle scuole sussidiarie, 
anche in sede dell'ultimo congresso, 
tenutosi a Parma nello scorso apri-
le; infatti nelle conclusioni presen-
tate dalla Commissione di studio 
per i maestri non di ruolo, tra le 
varic soluzioni indicate per avviare 
a soluzione cost spinoso problema, 
figura al n. 8 (riporto testualmen-
te): «soppressione delle Scuole 
sussidiate e sussidiarie e loro sosti-
tuzione con Scuole statali, quahm-
qtie sia jl nuniero degli alunni >. 

Ovviamente, perche ogni propo-
sta posso tradursi in realtd, e ne-
cessaria sempre una decisa uzione 
sindacale; in questo caso partico
lare potrebbero portare il contri-
buto della loro esperienza anche le 
tre colleghe di Capo d'Orlando, ri-
volgendosi alia Sezione SNASE di 
Messina. 

MILENA BONANNI 
(Roma) 

Se non fosse morto 
a causa della guerra... 
Signor direttore, 

io sono nata in Jugoslavia, a Su-
sak Castrena da genitori italiani It 
cmigrati per rag'toni di lavoro. 

Alio scoppio della guerra 1915-18 
mio padre fit fatto prigioniero da
gli austriaci e mia madre fit rim-

patriata. II nostro viaggio con sei • 
fratelli fit lunghissimo; passammo 
per Budapest, per Vienna, per Linz 
poi a Cazzenanch ci misero in un 
campo di concentramento per due 
lunghi mesi, poi finalmente ci rim-
patriarono. Mio padre morl in Jugo
slavia e ci negarono la pensione di 
guerra. Questa non e che la prima 
parte delle ingiustizie da not subite; 
adesso scrivero anche le altre. 

Dopo essermi sposata amlai ad 
abitare a Vicchio di Mugello e col 
trascorrere degli anni si arrivo an
che alia seconda guerra mondiale. 
Venne I'emergenza e noi dovemmo 
abbandonare la nostra casa e rifu-
giarci in una capanna vicino a Mon
te Frascoli senza cibo, senza medi
cine, senza niente. lo avevo cinque 
figli e Vunico maschio mi si ammalo 
causa la cattiva alimentazione ed 
il freddo, di broncopolmonitc alia 
eta di soli due anni. Andai in cerca 
di un dottore, ma quando lo ebbi 
trovato questi mi disse di non poter 
venire perche bombardavano da 
tutte le parti, ed intanto mio figlio 
undava sempre piu aggravandosi. 
Finalmente, dopo undid giorni, il 
medico venne; ma quando lo ebbe 
visitato disse che non e'era pi it 
niente da fare ed infatti, dopo due 
ore, il bimbo spiro 

Mio figlio era morto si di malat-
tia, ma per il semplice motivo die 
gli era mancata ogni assistenza, al-
trimenti in condizioni normali egli 
non sarebbe certo morto. Per que
sto io feci domanda di pensione, ma 
anche questa volta mi risposero 
che non ne avevo diritto perche il 
bimbo era morto di malaltia. 

Ora io sono vedova e perccpisco 
la pensione dall'INPS di 12.000 lire 
al mese e ne pago 14 di affitto. 
Come posso fare a tirare avanti? 
Mi feci di nuovo coraggio e, ancora 
una volta, ho fatto ricorso. Mi 
hanno risposto ancora di no perche 
dicono che il bambino, quando 
mori, era troppo piccolo e non po
teva dare nessun aiuto alia famiglia 
e nessuno (sempre secondo loro) 
mi pud assicurare che egli sarebbe 
vissuto e sarebbe diventato uomo. 
Questo pud essere vero, pero nes
suno pud essernc certo e se egli 
non fosse morto, per causa della 
guerra, avrebbe ora 22 anni ed io 
tin poco di pane Vavrci assicurato 
mentre adesso mi tocca fare i salti 
mortali per andare avanti. 

ITALIA VAIANI Ved. CATENI 
(Firenze) 

« Ecco perche 
si diventa 
comunisti» 
Caro direttore, ' h* . 

sono un cittadlno ' melfitano. 7,1 
Comune da died * anni 6 ammini~ 
strato dalla ZX7 che, sino al 1960, lo 
amministrd insieme alle destre e, 
da quell'anno, insieme alia sinistra, 
cioe insieme al PSI. 

Nei dintornl del paese esiste un 
bosco detto Frasca, di circa 200 et-
tari. Per aver raccolto un po' di 
legna in questo bosco, molti dei 
nostri avi furono condannati. Ho 
avuto anch'io un figlio di 16 anni 
che, insieme ad altri ragazzi, ave-
va fatto un fascio di legna, e la 
guardia comunale sequestrd loro la 
scure e non vi furono poi proce-
dimenti penali perchd erano del 
ragazzi, ma qui c'd gente che, per 
aver raccolto un po' di legna da 
ardere per portare un po' di colo
re ai propri figli nelle squallide 
case, sono stati condannati per 
« furto di legna * e non possono mai 
votare per questo. Oltre al bosco d 
sono altri 200 ettari di privati, col-
tivati a vigneti ed altro. Per i pae-
sani non resta altro che Vemigra-
zione. 

Esiste anche un grande giacimen-
to di silicio che pare il Comune ab-
bia ceduto ad una ditta straniera 
la quale probabilmente porterd via 
il minerale e lo lavorera in altri 
luoghi. A noi resta la nostra mise-
ria e la fuga. II nostro sogno di ave
re lavoro nel nostro Comune & sva-
nito. A noi. la ditta straniera, la-
scera forse le scorie. ' 

Quanti potranno trovar lavoro? 
Quando i cittadini di questo Co
mune potranno ritornare a lavorare 
sui posto ed educare i propri figli? 
Sono domande alle quali Von. Co
lombo, lucano anch'cgli, dovrebbe 
rispondere. Le domande restano tali 
insieme alia miscria, e nessuno ri-
sponde. Ecco perchd si diventa co
munisti. 

BIAGIO RICCI 
Melfi (Potenza) 

Risponde 
ad ogni lettera 
Spettabile redazione, -

vi prego di aiutarmi nella ricerca 
di una corrispondentc che sappia 
il tedesco. Mi interesso di musica 
operistica italiana e raccolgo car-
toline illustrate con vedttte. Ri-
spondo ad ogni lettera. Ho 18 anni. 

HANS RINGEL 
Neuseddinlbei Beilin 

Dr. StanfTstr. 10 
(R.D.T.) 

CONCERT/ 
ACCADEMIA FILARMONICA 

Alle 21,15 nl teatro Olimplco 
concerto inaugurate della ata-
gione di Arturo Benedettl Mi-

' chelangeli. I blglletti sono in 
,'vendita all'Accadcmla, via Fla-

minia 118. 
A U D I T O R I O DI VIA D E L L A 

CONOILIAZIONE 
Oggi,' alle ore 21,15 concerto a 
prezzl popolari deU'Accademia 

i di Santa Cecilia, dlretto dai 
M o Alberto Zedda con la col . 
laborazione della planlsta Lau-

- ra De Fusco In programme 
musiche di Clementi, Saint -
SaenB, Borodin. 

A U L A MAGNA 
Per la staglone dl concertl 1964-
1965 sono aperte le iscrizioiri 
di nuovi socL (Tel. 497235). 

TEATRI 
IBORGO 8. SP IR ITO '' 

Domani alle 17 C i a ' D 
. glia-Paimi: « MaUlde di C 

sa - 3 atti in 10 quadri d 
vatore Morosini. Prezzi 

. , l a r i - A„ 
I D E L L E A R T I «°« ^ 

Alle 21.30 Carmclo Ben/ I.A. 
sentn: « La storia di SawuV 
Bean > di Roberto Lerici in 3 

£arti con Lydia Mancinelli. 
uigi Mezzanotte. Regia C. Be

ne. Vivo successo. 
•ELLA COM E T A 
Luncdl 19 alle 21,15 C i a Lilla 
Brignone con: « La pariglna > 
dl Becque presentata da Maner 
Lualdi. 

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

:LISEO 
Alle 21.15 celebre balletto spa-
gnolo di Pilar Lopez. 

f OLK S T U D I O (Via G. Gar* 
baldl 58) 
Alle 22 musica classlca e fol-
kloristica. Jazz, blues, spirituals 
con Paolo Camiz, Jan Capra 
Harold Bradley. 

•ORO ROMANO 
Suonl e lucl, alle 21 in italiano, 
inglese, francese. tedesco. alls 
2Z30 solo in Inglese. 

>ARlOLI 
AUe 16.30-21: c Souvenir di Ro 
ma ". Festival nazionale di mu
sica leggera. Presenta Lilly 
Ncmbo. 

•ICCOLO T E A T R O 01 V IA 
P IACENZA 
Imminente stagione ' di prosa 
1964-65 con la C i a del « Buonu 
more » di Marina Lando e S i l 
vio Spaccesi con Manlio Guar-
dabassi e Floria Marrone: « La 
glostra • dl Massimo Dursl. No-
vita. Regia di Giorgio Bandini. 

H H R I N O 
Alle 21.30 De Lullo. Falk. Valli. 
Albani. F. De Ceresa con C. 
Cotta. E Tarascio e C. Annicel-
U in: « n confident* • di Diego 
Fabbri. Novita assoluta. Regia 
Giorgio Dc Lullo. Scena Pier 
Luigi Pitzi. 

1IDOTTO E L I S E O 
Spettacoll gialli alle 21,15 « Ver-
detto > dl Agata Christie con 
Giullo Platone. Franco Sabani, 
Corrado Sonni. Delizla, Peppin-
f*. Rita Di Lernla. Delia DVAI-
bertl. 

ROSSINI 
Imminente Inlzlo della Stagio
ne 1964-65 della Stabile di Pro
sa Romana dl Checco Durante, 
Anita Durante. Leila Duccl con 
Enzo Liberti. 

8ATIRI (Tel . 565.325) 
Imminente inizlo Stagione di 
Prosa: comp. diretta da Renzo 
Giovampletro con « Agamenno-
ne • di V. Alflerl. con Renzo 
Giovampletro. Andrea Bosic. 
Marisa Belli, Mariella Frugiue-
le: regia R. Giovampletro: sce
ne e costuml dl Polidori 

ATTRAZIONI 
I N T E R N A T I O N A L L. PARH 

(Piazza Vittorio) 
Attrazlonl • Ristorante - Bar • 
Parcheggio. 

M U 8 E O D E L L E C E R E 
Emulo di Madame Toussand dl 
Londra e Grenvin di Parigi 

'*• Ingresso continuato dalle 10 
> 22 
%Q - N A Z I O N A L E DARI> 
i - N I (Via Cristoforo C o 
**"«•'«* F i e r a dl R o m a ) 

XI .-* spettacoll alle 16,30 e 
W l S t tel. 5134356-683394-
c t a h ! r . i o Parcheggio II 
MdUlllfr-aaferira in altre 

. .'tivnp 

VARIETA 
AMBRA JOVINELLI (713.306> 

Zorro contro Maciste e rivista 
Breccia A + 

E S P E R O (Tel 893.906) 
II terrore del mantelll rossl, 
con S Gabel e rivista Cecche-
rinl A • 

LA F E N I C E (Via Salar ia S5 
L'uomo di Rio, con J P Bel-
mondo e rivista Armando Ca-
rini A + 

VOLTURNO (Via VolUirnoi 
Sflda all'O.K. Corral, con Burt 
Lancaster e rivista Salvemini 

A • • • 

CINEMA 
, Prime vision. 

ADRIANO (Tel. 352.153) 
II gaucno, con V Gassman (alia 
15.15-18.15-20.3522.50) 8A « 

A L H A M B R A d e l 783 792) 
Zulu, con S. Baker (ap. 15. ult 
22.50) A + + 

AMBASCIATORI (Tel 481 57Ui 
La vendetta delta slgnora. con 

' I. Bergman DR • 
AMERICA (Tel 586 168> 

Squadriglia 633. con C- Ro
bertson A • • 

A N T A R E S (Tel 890y47) 
La dolce vita, con A. Ekberg 
(alle 15.50-19-22.15) 

(VM 16) DR + + + 
A P P I O (Tel 779 b.<Hi 

Gli schiavl piu fort I del mondo 
(prima) 

A R C H I M E D E (Tel 875 567) 
Woman of Straw (alle 16-18-
20-22) 

ARISTON (Tel 353.23d) 
It Vangelo secondo Matteo. di 
PIP Pasolini (alle 15-17.30-20-
22.50) DR + • • 

ARLECCHiNO (Tel toK654i 
Troppo ealdo per glugno, eon 
D. Bo garde (alle 16.20 - 18.05 -
20.20-23) (VM 14) SA + 

COMUNICATO TETI SET 
Si comunica che,' in prosecuzione del programma di 

estensione della teleselezione, a decorrcre dalle ore « 0 » 
del gioroo 10 ottobre 1964 gli utenti dei settori di Frosi-
nonc (zona TETI), Cassino e Sora (zona SET) potranno 
svolgere comunicazionj dirette interurbane (teleselezio
ne d'abbonato) con tutte le localita automatiche com-
prese nei settori stessi e precisamente: 
— dai Comuni di Frosinone, Supino, Ripi, Torrice, Bo-

ville Ernica, Monte S. Giovanni Campano. Morolo, 
Ferentino e Veroli (zona TETI) verso i Comuni di 
Cassino. Sora, Isola Liri, Castelliri. Broccostella (zo-

, na SET), premettendo al numero del corrispondente 
desiderato il prefisso 0822; 

— dai Comuni di Cassino. Sora, Isola Liri. Castelliri, 
•~ Broccostella (zona SET), verso i Comuni sopra elen-

cati del settore di Frosinone (zona TETI) premet-
. . tendo al numero del corrispondente desiderato il pre-
'ct fisso 0775. 
* - II relativo trafflco sara tassato in base alle frequenze 
dl impulsi stabilite dalle vigenti tarifTe. 

ASTORIA (Tel. 870 245) 
La vendetta della slgnora, con 
I. Bergman DR 4 

AVENIIIMO (Tel 572 1 S 7 I 
100.000 dollar! al sole, con J. P. 
Belmondo (ap. 15.15, ult. 22.40) 

A • 
B A L D U I N A (Tel . 347.5U2) 

La donna dl paglia, con Gina 
Lollobrigida DR + 

B A R B E R i N l (Tel 471 107) 
La slgnora e I suol marltl, con 
S. Mc Laine (alle 15.40-18-20.15-
23) SA + • 

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

8A • • • 
BRANCACCIO (Tel 135.255) 

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

C A P R A N I C A (Tel 672 465) 
Jerry 8.3/4, con J. Lewis (alle 
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) 

Intrigo a Parigi, con J. Gabin 
(alle 15.30-16.15-18,25-20,35-22.45) 

S • 
COLA Ol R I E N Z O (35(1584) 

Gil schiavi piu fortl del mondo 
(prima* (alle 16 - 18.10 - 20,15 
22 50) 

CORSO (Tel 671 691) 
' Italian! brava gente. ~ dl De 
Santis (alle 16.30-19.20-22.30) 
L 1200 DR • • + 

E D E N (Tel 380.188) 
La conqulsta del West, con G. 
Peck DR + 

E M P I R E - C I N E R A M A (Viale 
R e g i n a Margher i ta • Telef. 
847.719) 
Questo pazzo pazzo pazzo mon
do, con S Tracy (alle 16-19.30-
22.45) 8A • • • 

EURCINE (Palazzo Italia al 
l'EUR • Tel 5 910 9(16) 
I due evasl dl Sing Sing, con 
Franchl-Ingrassia (alle 16-18.40-
20.35-22.45) C • 

E U R O P A (Tel 865 736) 
Le vocl blanche, con S Milo 
(alle 16-18.15-20.25-22.50) 

(VM 18) SA • • 
P I A M M A (Tel 471.100) 

Scusa. me lo presti tuo marlto? 
con J. Lcmmon (alle 15.15-17.45-
20,15-22.50) SA • • 

F l A M M E T T A ( T t . 470 lt)4i 
The 7th Daun (alle 16.15-19.15-
22) 

G A L L E R I A (Tel 673 267) 
Dalla Terra alia Luna, con J. 
Cotten . A • 

G A R D E N (Tel 562 JK4) 
Gli schiavi piu fortl del mondo 
(prima) 

G I A R D I N O (Tel 894 946) 
lerl oggi domani. con S. Loren 

SA • • • 
MAESTOSO (Tel 786 Ub6) 

Jerry 8 J / 4 , con J Lewis (alte 
16.15-18.15-2025-22.50) C • • 

MAJESTIC I T P I 674 "08) 
Amort facile (prima) (ap 15.30. 
ult. 22.50) 

MAZZ1N1 iTel 351 942) 
lerl oggi domani. con S Loren 

SA • • • 
M E T R O D R I V E - l N ibUoOln l ' 

La conqulsta del West, con G 
Peck (alle 19.15-22.45) DR • 

M E T R O P O L I T A N <t>K>) 4tin 
Mamie, con T Hedren (alle 
15.15-18-20.25-23) G 4 

MIGNON (Tel 669 493) 
Splonaggio a Casablanca, con 
S. Montiel (alle 15.30-17.50-2a 10-
22.50) - A + 

MODERNISSIMO (Gallena S 
MarceUo - Tel 640.445) 
Sala A: n diario di una came-
rlera, con J. Moreau 

(VM 18) DR + + + 
M O D E R N O (Te l 460.282) 

II placere e II tnistero 
(VM 18) DO » « 

M O D E R N O SALETTA 
I due evasl da Sing Sing, con 
Franchi-Ingrassia C 4 

M O N U I A L i l e i *34 876) 
1M.MC dollari al sole, con J.P. 
Belmondo A • 

N E W YORK «Tel 78(127.) 
Squadrlglia 633. con C Ro
bertson (ap 15. ult. 22.50) 

A • • 
NUOVO G O L D E N :.-»•> UU2) . 

Amore facile (prima) 
OLIMPICO 

Strano Incontro, con N. Wood 
* • • 

P A R I S (Te l 754.366) 
CaplUn Newman, con G Peck 
(alle 15-17.55-2O20-22.S0) DR • « 

PLAZA (Tel OBI 193) 
II doner Stranainore, con Peter 
Sellers (alle 15^0-17.10-19-2440-
22.50) SA • • • • 

QUATTRO F O N T A N E «Tele 
fono 470 285) 
La pazza eredlta. con P. Sellers 
(alle 15^0-17.40-19.20-21.05-22,50) 

SA ^4> 
Q U I R I N A L E (Tel 462.653) 

Jerry *£/*. con J Lewis (alle 
16,15-18^0-20,30-22,45) C ^ « 

schermi 
e 

Q U I R I N E T T A (Tel 670.012) 
II balcone, con S. Winters (alle 
16,45-18.40-20,30-22,50) 

(VM 18) DR ++4> 
RADIO CITY » l e l 461.103) 

Squadrlglia 633, con C. Ro
bertson A • • 

R E A L E (Tel 58023) 
Capltan Newman, con G. Peck 
(alle 15-17.55-20.20-22.50) DR • 

R E A (Tel 864 165) 
Prossima riapcrtura 

RITZ (Tel 837.481) 
Capltan Newman, con G. Peck 
(ap. 15, ult. 22.50) DR + 

RlVOLl (Tel 460 883) 
II balcone, con S Winters (alle 
16.45-18.40-20.30-22.50) 

(VM 18) DR • • • 
ROXY (Tel . 870.504) 

Jerry 8%, con J. Lewis (alle 
16-18,40-20.40-22,50) G • • 

R O Y A L - C I N E R A M A (Tele f o 
no 770.549) 
A w e n t u r a nella fantasia, con 
L. Harvey (alle 15.30-ia45-22.25) 
L. 1300 8M 4 

S A L O N E M A R G H E R I T A (Te 
lefono 671439) 
Cinema d'essai: Spalle al muro. 
con J. Moreau G • • 

S M E R A L D O (Tel . 351 5Kl' 
Srhiavo d'amore. con K. Novak 

DR • • 

CIRCO 
DARIX TOON I 
TUTTI I CiaRHl : ORE IE 30121.15 
V.̂ C COLOMBO F*nU 

Prefer) TEIEF 5 1 3 4 3 5 6 
tt. r / n c o MOM Si rnasrrifimm-

in Mt.ro* LOCALJTM OI BOMA 

8 U P E R C I N E M A (Tel 485 4931 
La settima alba, con W. Holden 
(alle 15.30-18.10-20.25-23) DR • 

TREVI d e l 689 619) 
Una nave tutta matta (alle 
16.15-18.25-20.40-23) 

VIGNA CLARA <Tel i 2 0 3S9) 
Viva Las Vegas, con E. Presley 
(alle 16.30-18.50-20.40-22.45) 

M • 

Seconde visioni 
AFRICA (Tel . 8.3M) /18) 

Colpo grosso al casln*, con J. 
Gabin G • • 

A I R O N E (Te l 727 193) 
Le piogge di Ranchlpur, con L 
Turner DR + 

ALASKA 
La battaglia di Alamo, con J. 
Wayne . A • + 

ALBA <Tel 570.855) 
Sansone e Dalita, con V. Mature 

SM • 
ALCE (Tel 632.648) 

A >77 dalla Francla senza amo
re. con S. Connery A • 

ALCYONE ( l e i . tf.360.930) 
L'uomo dl Rio. con J. P. Bel
mondo A • 

ALFIERI 
La conquista del West, con G 
Peck DR • 

ARALDO 
Agguato sal grande flume A + 

%RGO (Tel 434 OoO) 
II laccio rosso, di E. Wallace 

(VM 14) G • 
A R I E L (Te l 530 521) 

L'assedlo delle sette frecce, con 
W. Holden A • • 

ASTOR d e l 7 220 409) 
. La donna dl paglia. con Gina 

Lollobrigida DR + 
ASTRA d e l 848 326) ' 

I tre da Asklya, con Richard 
Widmark DR • • 

ATLANTIC (Te l 7.610 656) 
La donna dl paglia, con Gina 
Lollobrigida DR + 

A U G U S T U S (Tel 655 455) 
Setle giorni a maggio. con K. 
Douglas DR • • 

A U R E O (Tel. 880 606) 
Scotland Yard sezione omicidi, 
cOn H. Lorn G + 

AUSONIA (Tel 426.160) 
Due maflosi nel Far West, con 
Franchi-Ingrassia C + 

AVANA (Tel DI5.597) 
Un dollaro di lira, con J. Lewis 

C • • 
BELSITO (Tel. 340.887) -

Sette giorni a maggio, con K. 
Douglas DR + • 

BOITO (Tel 8.310.198) 
Un alibi troppo perfetto, con 
P. Sellers G • • 

BRASIL (Tel 552.350) 
Billy Kid furl a selvaggia, con 
P. Newman A • 

BRISTOL (Tel . 7 615 424) 
La verglne In eollegio, con N. 
Kwan (VM 14) S + 

BROADWAY (Tel . 215.740) 
Gli invlnclblll, con G. Cooper 

A • 
CALIFORNIA ( T e l 215 266) 

I tre da Ashlya. con R Wid
mark DR + + 

CINESTAR (Tel 789.242) 
La donna di paglia, con Gina 
Lollobrigida DR • 

CLODIO iTel 355.657) 
Sflda sotto il sole, con U. An-
dress DR • 

COLORADO (Tel 6 274 .287) 
I /oro del sette santl, con R 
Moore A • 

CORALLO (Tel 2 577 207) 
Alle frontlere del Texas A + 

CRISTALLO (Tel 481.336) 
Giorni caldl a Palm Springs. 
con T. Donahue C + 
E L L E T E R R A Z Z E 
Okinawa, con R. Widmark 

DR 4> 
D E L VASCELLO (Tel 588 454 

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

D I A M A N T E (Tel 295 250) 
Tom Jones, con A Finney 

(VM 14) SA • • • 
DIANA Tel 780 146) 

Sandokan alia riscossa, con G 
Madison A • 

D U E ALLORI (Te l 278 847) 
La valle deU'Eden, con James 
Dean DR • • 

E S P E R I A (Tel 582.884) 
Al di la del flame, con Audie 
Murphy , A 

FOGLIANO 
I tre moschettieri, con J. Ally-
son A 

• • • • • • • 
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GIULIO C E S A R E (353.360) 
Se permettete parliamo dl don-
ne, con V. Gassman 

(VM 18) SA • • 
HARLEM 

Cielo giallo, con G. Peck A • 
HOLLYWOOD (Tel. 290.851) 

I due gladiatori SM 4> 
IM P E R O (Tel 295.720) 

L'amante Indiana, con James 
Stewart DR • • • 

I N D U N O (Tel 582.4Uo> 
Freud passioni segrete, con M 
Clift (VM 18) DR • • • 

ITALIA (Tel 846.030) 
La donna di paglia, con G. Lol. 
lobrigida DR • 

JOLLY 
Cilta proibite (VM 18) DO 4.4^ 

JONIO (Tel 880.203) 
I due della legione SM 4 

L E B L O N (Tel 552.344) 
II glorno piu corto, con V Lisi 

C • 
MASSIMO (Tel 751 277) 

II castello in Svezla, con J. L. 
Trintignant (VM 18) SA • • 

N E V A D A 
I^nrrncr d'Arabia, con Peter 
O'Toole . DR • » • • 

NIAGARA (Tel 6.27:W47> 
Billy Kid furia selvaggia, con 
P. Newman A • 

NUOVO 
Sflda all'O.K. Corral, con Burt 
Lancaster A 4 4 - 4 

NUOVO OLIMPIA (Tel . 670695 
Cinema selezionc: Orfeo negro, 
con M. Dawn DR 4 4 

PALAZZO (Tel . 491.431) 
Terra lontana A 4 

PALLADIUM (Tel . 515 131) 
Pianeta prolbito. con Walter 
Pidgeon A 4 4 

P R E N E S T E 
Sandokan SM 4 

P R i N C I P E (Tel 352 337) 
L'uomo dl Rio, con J. P. Bel
mondo A 4 

RIALTO (Tel 670 763) 
Fammi posto tesoro, con Doris 
Day S 4 

3AVOIA (Tel 865 023) 
teri oggi domani. con S. Loren 

SA 4 4 * 
S P L E N D I D (Tel 620 205) 

Angeli con la pistota, con G 
Ford S 4 ^ 

STADIUM (Tel . 393 280) 
Sette giorni a maggio, con K. 
Douglas DR 4 4 

5 U L T A N O (Via dl Forte Bra 
vet ta • T e l 6 270 352) 
Due maflosi nel Far West, con 
Franchi-Ingrassia C 4 

r i R R E N O (Tel 573 091) 
Lawrence d'Arabia, con Peter 
OToole DR 4 4 4 

r u S C O L O (Tel 777 834) 
L'implacabile Lcmmy Jackson. 
con E Co?tamine G 4 

ULlSSE (Tel 433.744) 
I quattro tasslstl, con A. Fa-
brizi (VM 18) C 4 

V E N T U N O A P R I L E 
Sflda all'O.K. Corral, con Burt 
Lancaster A 4 4 4 

V E R B A N O (Tel 841 li*5) 
La crlpta e I'lneubo. con C Lee 

(VM 14) DR 4 
VITTORIA (Tel 3#8 736) 

Zulu, con S Baker A ^^ 

Terze visioni 
ACILIA «di Aci l ia ) 

Tra moglie e marito. con V. 
Leight (VM 14) S 4 

A D R I A C I N E (Tel 330.212) 
Gil Inesorabill. con B. Lanca
ster • A 4 4 

A N S E N E 
II laccio rosso, di E Wallace 

(VM 14) G 4 
APOLLO 

La verglne dl cera, con Boris 
Karloff NVM 14) DR 4 

AQUILA 
Dove val tone goal, con Jerry 
Lewis C 4 4 

ARIZONA 
Ursus e la ragazza tartara, con 
Joko Tani SM 4 

AURORA (Tel 393 269) 
L'amante Indiana, con James 
Stewart DR 4 + + 

AVORIO (Tel . 755.416) 
Rapina a mano armata, con S. 
Hayden G 4 4 

CASSIO 
Riposo ' 

CASTELLO (Tel . 531.767) 
Amore primitivo (VM 18) DO 4 

C E N T R A L E (Via Ce l sa , 6) 
Quelle, con K. Fisher 

(VM 16) DR 4 
COLOSSEO (Tel . 736 255) 

11 diavolo, con A. Sordi SA 4 4 
DEI PICCOLI 

Carton! anlmati 
D E L L E MIMOSE (Via Cass ia l 

Fra' Manisco cerca gual, con 
C. Croccolo C 4 

D E L L E RONDINI 
II grande safari, con R. Mit-
clium A 4 

OORIA (Tel 317.400) 
Lawrence d'Arabia, con Peter 
O'Toole • DR 4 4 + 

E D E L W E I S S (Tel. 334.!>lto) 
La grande fuga, con S Mc 
Queen DR 444> 

E L D O R A D O 
Gli implacabili, con J. Russell 

DR 4 
F A R N E S E (Tel 564 3«»5) 

Ad Ovest del Montana, con K. 
Dullca A 4 + 

FARO (Tel 520.790) 
Squall d'acciaio, con William 
Holden DR 4 

IRIS (Tel 865.536) 
Cielo giallo, con G Peck A 4 

MARCONI (Tel 740./9b) 
La donna che vlsse due volte, 
con K. Novak G 4 4 

N A S C E ' 
II cenerentolo. con J. Lewis 

C 4 
NOVOCINE (Tel 586.235) 

L'invinciblle cavallere masche-
rato A 4 

ODEON ( P i a z z a Esedra 6) 
Notti dl deslderio 

O R I E N T E 
Sflda nrlla citta dell'oro. con 
B Corev A 4 

OTTAVIANO (Tel . 358'!59) 
I tre da Ashita , con Richard 
Widmark DR 4 

P E R L A 
I conquistatori d'Oriente A 4 

P L A N E T A R I O (Tel 489 758) 
Mondo cane n. Z (VM 18) DO 4 

PLATINO (Tel 215.314) 
II leone di Tebe SM 4 

PRIMA PORTA ( T 7.6111 1361 
I due maflosi, con Franchi-In
grassia C 4 

REGILLA 
Attarco in Normandia, con F 
Sinatra DR 4 

R E N O 
Lawrence d'Arabia, con Peter 
O'Toole DR 4 4 4 

ROMA (Tel . 733.868) 
I due maflosi, con Franchi-In
grassia C 4 

RUBINO 
La lancla che ucclde, con S. 
Tracy DR 4 4 

SALA U M B E R T O (T. 674.7531 
Donne inqulete, con R. Stack 

(VM 14) DR 4 4 
TRIANON (Tel . 780.302) 

Hilly Kid furia selvaggia, con 
P. Newman A 4 

Arene 

Par chi ascolta 
Radi* Varsavia 

Oraxio -e lungbene d'onda 
dene tnomissionJ in lingua 
l u l l — 

DL1S - 12.45 
sa metri 25.2*. 25.42, 31.01. 
3L50 (11865 - 11800 - 9675 -
9525 Ke/t) 
11M . 113* 
Mi awtri 31,45. 42.11 
(»540 . 7125 Kc/S) 
trasmisskme per gli erai«n*l 
19 Of - \9M 
wa mctrl 25.19. 25.42. S1J0. 
200 m. (11910 - 11800 - 9525 
1501 Ke/s) . 
2LM - 21.3* 
sa metri 25.42. 31.50 
(11800 - 9525 Ke/t) 
tZM - StM 
•a metri 25J9. 25.42. 31.40. 
31^0. 42. II. 200 
(11910 - 11800 - 9540 • 900 
8125 - 1502 Ke/s) 
tra*mi*t>nn* per di •migratt 
OgaJ ci. 

£2 
al ia » a 

N E V A D A 
Lawrence d'Arabia, con Peter 
O'Toole DR 4 4 • 

Sale parrocchiali 
A L E S S A N D R I N O ' 

Zorro e i tre moschettieri A 4 
AVILA 

II liuio oltre la siepe, con G. 
Peck DR 4 * > 

S E L L A R M I N O 
Mc Lintock, con J. Wayne 

A 4 + 
B E L L E ARTI 

Smog, con R. Salvatori DR 4 4 
COLOMBO 

Artigllo insanguinato, con M 
Home A 4 

C O L U M B U S 
Brenno nemico dl Roma SM 4 

CRISOGONO 
La flglia del corsaro rosso, con 
L. Barker A 4 

D E L L E P R O V I N C E 
L'uomo che uccise Liberty Va
lance, con John Wayne 

(VM 14) A 4 
DEGLI S C I P I O N l 

I vichinghl, con T. Curtis A 4 
DON BOSCO 

I re del sole, con Y. Brynner 
SM 44> 

D U E MACELLI 
Shcrlocko investigatore sclocco 
con J. Lewis C 4 4 

F A R N E S I N A 
I.r tre spade dl Zorro, con G. 
Millancl A 4 

GIOVANE T R A S T E V E R E 
Una sposa per due, con S Dee 

SA 4 
LlVORNO 

Le tre spade dl Zorro. con G. 
Milland A 4 

MONTE O P P I O 
II gigante, con J. Dean DR 4 

NATIVITA' 
Riposo 

^ O M E N T A N O 
Una spada nell'ombra, con T 
Lees A 4 

NUOVO D O N N A OLIMPIA 
Glorno maledetto. con S Tracy 

DR 4 4 
ORIONE 

II figlio dello scelcco A 4 
OTTAVILLA 

Riposo 
PAX 

La storia di Da%id DR 4 4 4 
P IO X 

Riposo 

HOI |( LEGGETE 

Howie 

Ratfia Pra^a 
Dalle ore 13 alle ix«S to 

onda corse dl metri 4»: 
dalle ore 19 a|kt lft̂ O an 

onde cona dl metri 49 
dalle ova 19J9 alia 90 as 

oMdla dl metri 9394. 

Nei prowl mo numero dl 

II 
Calendario 
del 
Popolo 

In ogni numero 

• aggiomamento e 
revisione della 
«• Enciclopedia 
Nuovissima >• 

4 atlante 
geografico - storico -
politico - economico 
. culturale 

ABBONAMENTO lira 1599 

Q U I R I T I 
Le folll notti del dott. Jerryll. 
con J. Lewis C 4 4 

R E O E N T O R E 
Riposo 

RIPOSO 
La guerra del bottonl SA 4 4 4 

SACRO C U O R E 
Riposo 

SALA C L E M S O N 
Pinocchlo DA 4 4 

SALA E R I T R E A < 
I pontl di Toko-RI, con William 
Holden DR 4 

SALA P I E M O N T E 
Costantlno 11 grande, con C. 
Wilde SM 4 

SALA SAN S A T U R N I N O 
Cimarron, con G. Ford A 4 4 

SALA S E S S O R I A N A 
II ritorno dl Texas John, con 
T. Tryon A 4 

SALA T R A S P O N T I N A 
L'ultlma carovana, con Richard 
Widmark A 4 

SALA U R B E 
Riposo 

SALA VIGNOLI 
RiDOSO 

SAN F E L I C E 
Robin Hood e 1 pi rati A 4 

SAVIO 
Riposo 

t l Z I A N O 
L'arclere di S h e m o o d , con R 
Greene A 4 

T R I O N F A L E 
II glorno piu corto, con V. Llsi 

C 4 
V I R T U S 
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. Adesione plebiscitaria alio sciopero 

Decine di navi fame 
daierinegli 

stall marittimi 
Rabbiosa reazione delta Confindustria • Spagnolli convoca i dirigenti 
della CISL alia ricerca di un diversivo - 157 portuali napoletani aderi-

scono alia FILP-CGIL 

Genova: 

i portuali 

hanno ignorato 

le minacce 
Dalla nostra redazione 

GENOVA, 9. 
Tutte le banchine deserte 

e quarantacinquc navi bloc-
cate: qttesta e da stamanc 
la situazione nel porto di 
Genova, in scguito alio scio
pero nazionalc di 48 ore pro-
clamato dalla FILP-CGIL. 
L'iniziativa di lotta e rivol-
to, come c noto, contro le 
cosidcttc < autonomic funzlo-
nali >, e cioe contro la con-
ccssione, a gruppi industria-
li, di uno fctta di porto «pri-
vata > che ha, come conse-
gitenza, la disarticolazione 
dell'unitd. tecnico-economica 
degli scali marittimi. E si 
tratta di una battaglia i cui 
motivi di fondo sono stati 
profondamente avvertiti dai 
lavoratori. 

La dimostrazione e nell'e-
sito dello sciopero comincia-
to stamane, il primo indetto 
dalla sola CGIL in questa 
ultima fase della vertenza. 
Prima di questa mattina non 
era stato tralasciato alcnn 
mezzo per impedire lo scio
pero. U minlstro Spagnolli, 
mutnando posizioni ed atteg-
giamenti dalla Confindustria, 
aveva respinto ogni possibi-
UtA di dialogo. La manovra 
era stata asSecondata ' dalla 
CISL e dalla UIL. Infine la 
stampa confindustriale- (e 
perfino un documentario del
la «Settimana Incom») ha 
fatto il possibile per creare 
una frattura tra lavoratori 
e opinione pubblica. In al-
ciini cast — ad esempio per 
cid che riguarda una nota 
industrial diffusa oggi — 
sono state pronunciate mi
nacce espltcite, e si e parla-
to di « divieto di sciopero >. 

I risultati sono registrabili 
nell'esito della prima gior-
nata di lotta. A Genova, co
me s'e detto, le astensioni 
dal lavoro sono del cento per 
cento, e analoga costatazio-
ne pud essere fatta per Sa-
vona, Livorno, Ancona, Ve-
nezia, Siracusa. • 

Quanta e accaduto a La 
Spezia e, a questo riguardo, 
particolarmcnte significati-
vo: i trc sindacati locali. 
sconfessando le direttive dei 
rispcttivi organi centrali 
hanno convocato i lavoratori 
in assemblea e indetto lo 
sciopero unitariamentc. A 
Napoli c a Palermo le fedc-
razioni nazionali della CISL 
e della UIL avevano inviato 
sul posto i propri dirigenti, 
per impedire lo sciopero; ma 
le banchine non sono oggi 
meno deserte di quanta lo 
siano a Genova o a Savona. 

Si tratta di fatti $ui quoit 
anche Von. Spagnolli do-
vrebbc riflcttcre: i lavorato
ri non scioperano se non so
no profondamente convinti 
delle necessitd di farlo. In 
questo caso, nonostante i ten
tativi padronali di rivestire 
di panni « patriottici > le pro-
prie posizioni particolaristi-
che, le ragioni profonde del
la lotta sono ormai in plena 
luce. Non si tratta solo di 
garantire un diritto sindaca-
le — per legittimo che sia 
— ma di salvaguardare I'in-
teresse pubblica contro i 
tentativi di « privatizzarc > 
i porti e deformarne la na-
tura, ad esclusivo vantaggio 
di alcunl gruppi. 

• Queste cose sono state ri-
petute oggi net corso di as-
scmblcc e manifestazioni 
pubbliche svoltesi in quasi 
tutti i porti della penisola. 
Nello stcsso tempo, pur cri-
ticando giustamente Vatteg-
giamento della CISL c della 
UIL, il discorso si c svolto 
attorno all'esigenza di rico-
struire VunitA sindacalc an
che al vertice, dopo averla 
garantita (come dimostrano 
le adesioni alio sciopero) tra 
i lavoratori. 

In mattinata folti gruppi 
di lavoratori hanno percorso 
le strode del centro cittadino 
parlando attravcrso altopar-
lanti e distribuendo ventimi-
la volantini e opuscolt. Suc-
ressivamentc i segretari del
la FILP e della CCdL si so
no incontrati con il dottor 
Manzitti. presidente del Con-
sorzio del pnrto. al quale 
hanno ricordato gll impegni 
mssuntl. anche pubblicamen-
fe, di operarc ai fini di una 
toluxione concordata della 

to. ' . , , 

< f. m. 

A Genova, Napoli, Venezia, Trieste e tutti i principali 
porti italiani lo sciopero indetto dalla FILP-CGIL ha ri-
scosso la piena adesione dei lavoratori. L'assenza dei sin
dacati aderenti alia CISL e alia UIL non ha inciso sulla 
compattezza della lotta che ha bloccato ognl attivita negli 
scali (ventitre navi ferme nelle rade del golfo di Napoli; 
dodici a Venezia, e c c . ) e suscitato manifestazioni viva-
ciss'.me. A Napoli. nel corso di un'assemblea, le posizioni 
dei dirigenti della CISL e UIL sono state respinte nel cor
so di un acceso dibattito. A Trieste vi e stato un corteo 
e il comi/.io A Venezia anche venti portuali aderenti al 
sindacato « autonomo > di Marino Di Stefano hanno adp-
ntti alio sciopero nonostante il telegramma contrario ri-
cevuto dal dirigente. 

A Napoli. dopo l'assemblea convocata dalla FILP, 167 
lavoratori gia iscritti ad altri sindacati hanno chiesto di 
iscriversi al sindacato aderente alia CGIL. Cosi essi hanno 
inteso esprimere la loro condanna per la dissidenza della 
CISL e UIL dalFattuale sciopero. 

K' risultato chiaro, cioe, che i lavoratori approvano 
l'operato della FILP-CGIL che unisce alle proposte con
crete, alia buona volonta di trattare, la capacita di opporsi 
con decisione aH'atteggiamento negativo del ministro del
la Marina. Le reazioni di parte padronale e governativa, 
fino dalla vigilia dello sciopero, sono rabbiose. La Con
findustria in una sua nota contesta ai sindacati il diritto 
di sedere al tavolo della trattativa sulle questioni di rior-
dinamento e sviluppo delle attivita portuali Ed e certo 
molto scomodo, per il padronato, vedersi contestare le 
scelte dannose per tutta I'economia delle citta portuali ol-
tre che dei lavoratori. Ma crediamo che nemmeno 
l'attuale governo se la senta di condividere questa posi-
zione di ostracismo ai sindacati. 

Questo ad onta deU'atteggiamento tenuto di fatto dal 
ministro Spagnolli che, ieri, ha convocato la segreteria 
del FILP-CISL (non si dice la data) c per approfondire 
le questioni esaminate nell'incontro del 9 e 10 settembre 
scorso », ma in realta solo per cercare un diversivo che — 
e'e da sperarlo — gli stessi dirigenti della CISL si rifiu-
teranno di offrirgli. specialmente dopo il risultato dello 
sciopero. II sen. Spagnolli, infatti, pare non voglia ren-
dersi conto che trattare con i sindacati signifies prendere 
in considerazione le richieste e le critiche dei sindacati, 
andare incontro alle esigenze dei lavoratori che la lotta 
dei portuali contro le « autonomie » padronali ha ormai 
chiaramente manifestato Cid che finora ha ostinatamente 
rifiutato di fare. 

Lo sciopero dei portuali prosegue oggi, ad esclusione 
di Trieste dove e stato limitato a 24 ore. 

LA PAZ — Una dimostrazione di studentl per le vie della capitate 

SITUAZIONE 
CAOTICA 

*! IN BOLIVIA 
II nuovo pupillo degli Stati 
Uniti sarebbe l'attuale vice 
presidente Barrientos - Ap-
pello del PC alFunita delle 

forze popolari 

Paz Estenssoro fa arrestare 
e deportare 

gli oppositori 

Gran Bretagna: 5 giorni al voto . 

Prospettive incerte 

Risposta evasiva 
delle Partecipazioni 

per I'Alfa Romeo 
Si discute la riconversione produttiva dello 
stabilimento di Pomigliano d'Arco (Napoli) 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI, 9 

L' incontro in prefettura 
questa mattina tra Intersind, 
sindacati e direzione della 
Alfa-Romeo si e risolto in 
un nulla di fatto. La Inter
sind ha dichiarato di essersi 
presentata alia trattativa so
lo per motivi di < corre;-
tezza * verso la prefettura 
in quanto da parte 'della 
azienda non era venuta al-
cuna comunicazione o indi-
cazione. 

Cosi la richiesta sindacale 
che, in attesa di misure ri-
volte a risolvere la grave 
crisi produttiva dello stabi
limento di Pomigliano, ai 460 

iprendono 
gli scioperi 

dei braccianti 
a Ferrara 
e Ravenna 

A Ferrara e Ravenna og# 
sciopero dei lavoratori della 
terra per i contratti. dopo le 
recenti rotturc di trattative. A 
Ferrara iniiia lo sciopero unita-
rio di 72 ore in tutte le az ende 
e per tutti i lavori I tentativi 
esperiti nei giorni scorsi — an
che dopo la proclamazione de
gli sciopen — per dare uno 
sbocco posit A o alii vertenza 
non sono flnori approd^t- i 
nulla di concreto. soprvtutto 
per l'atteggiamento o'.tranz:sta 
del rappresentante della - bo-
nomiana >. 

A Ravenna lo se'.opeero d« 
oggi. dalle 12 alle 24. si esten-
dera aalle aziende in econorma 
a rutto il settore bracciantile. 
Inoltre i tre sindacati. al termi-
ne di un incontro svoltosi :eri 
pomeriggio. hanno annunciato 
uri nuovo sciopero unitario di 
48 ore da tenem luned) e mar-
tedl A Ravenna. Faenza e Lugo 
si svolgeranno manifestazioni. 

Per oggi sono prcviste circa 
trenta manifestazioni con cor-
tei. comizi e assemblee in tutta 
la provineia di Ravenna. Il pic-
chettaggio continua nelle azien
de per impedire azioni di cm-
miraggio da parte degli agrari. 
Telegrammi e ordini del giorno 
venegono invlati dai lavoratori 
in lotta alle autorita locali e 
centrali. 

lavoratori a cassa integra-
zione fosse garantito l'intero 
salario, ha trovato un rigido 
rhluto da parte della dire 
zione aziendale. Questo ri-
fiuto, sul piano piu stretta-
mente sindacale, ha fatto se-
guito di appena due giorni 
alia risposta evasiva che il 
sottosegretario al ministero 
delle partecipazioni statali 
aveva dato alia delegazione 
di sindacalisti e di operai re-
catisi a Roma per sollecitarc 
alia Finmeccanica n u o v e 
scelte produttive per lo sta 
bilimento In quella occa-
sione il sottosegretario ha 
solo rassicurato che, almeno 
fino a dicembre, nell'azienda 
non si sarebbe proceduto ad 
altre riduztoni di orario di 
lavoro e a licenziamenti. A 
parte la riomanria circa la 
sorte che locchera ai 4fi9 Ic.-
voratori gia a orario ridotto, 
e da sottolineare che la de
legazione operaia e sindacale 
dell\4i/a-Romeo non si era 
recata a 5 Coma per avare 
assicuraziuni circa il ma:i'>.-
nimento delfattuale stato a; 
fatto nella azienda. ma pri-
pno per avviare un discciao 
sulle prObpett:ve nuove che 
la Finmeccanica — nell'ani-
bito di nuove scelte delle 
aziende di Stato per il Me~-
zogiorno — deve dare alio 
stabilimento di Pomigliano 

Questo non vi e ftato: si e 
solo parlato vagamente di 
commesse cne potranno arri-
vare entro la fine delTanno 
o ai primi del "65 e che do-
vrebbero ^or\*ire H dare una 
rerta garanzia at lavoratori 
dell*/l//a-RoTn<»o 

Ma anche (jucsto unpegn > 
— nclla at'.Udle situazione «ii 
grave criss. nazionale ed eu 
ronea. del sottore automobi-
listico — ri^chia di apparir.» 
solo un misero tentativo d;-
retto a frenare 1'azione dei 
ducmila lavoratori di Pomi
gliano. I quali, guistamentt-
hanno sottohnealo la nece^ 
siti che si arrivi ev*>n»uf: 
mente ad una riconversione 
produttiva nell'azienda. I • 
eando i proMemi di «vilupp.> 
deWAlfa-Rnmeo a quelli Jciio 
altre aziende meccaniche di 
Stato a Napoli,' impeg!iutc 
nella produzione di beni 
strumrntali 

Su quest* obiettivi — cosi 
come sugh obiettivi piu strs:-
tamente sindacali — la lotta 
nello stabilimento di Pomi
gliano continua. 

Dal nostro corrispondente 
I/AVANA, ottobrc 

II presidente boliviano Paz 
Estenssoro ha dato prova 
un'altra volta della sua abile 
disinvoltura nella manovra 
per consolidare il proprio po-
tere. Mentre il stio regime 
sembrava dovcr precipitare 
in una crisi di imprevedibili 
conseguenze, e stato scoper-
to un provvidenziale com-
plotto e decine di dirigenti 
deU'opposizione, di destra e 
di sinistra, sono stati arre-
stati ed espulsi dal paese. In-
tanto, la cosiddetta guerr't-
glia accesa dalla Falange so-
cialista — un movimento di 
estrema destra filo-imperiali-
sta — sembra avviata a spe-
gnersi rapidamente. Era sor-
ta casualmente sulla base di 
un conflitto locale e con Vap-
poggio di proprietari terrieri 
della regione orientale del 
paese. 

La FSB, a corto di inizia-
tiva politico, aveva tentato di 
approfittarne per fare un po' 
di rumore intorno alia pro
pria organizzazione. Compia-
centi giornali ed . agenzie 
nordamericane avevano fatto 
della pubblicitd interessata al 
piccolo movimento, privo di 
sostegno popolare, stimolato 
da una « camarilla > locale. 
Dopo essere stata per molti 
anni fedele copia della falan
ge spagnola, la FBS sembra 
stia tentando ora di coprire 
la propria vocazione fascista 
con un manto clericale, de-
mocratico-cristiano di destra. 
I suoi leaders si appellano 
alia alleanza per il progresso 
e promettono di servire me-
glio gli intcressi nordameri-
cani, di quanto non lo fac-
cia Paz Estenssoro. 

Questi vede crescere intor
no a se giorno per giorno la 
forza di una opposizione che 
tuttavia troya il proprio li-
mite, apparentemente invali-
cabile, nella dispersione dei 
gruppi politici che vorrebbe-
ro progredire nel senso della 
indipendenza. Paz Estenssoro 
governa oramai sulla base di 
compromessi. II suo parttto, 
il Movimento Nazionalista 
Rivoluzionario (MNR) ha 
perduto un'ala destra e un'ala 
sinistra, importanti per man-
tenere Vequilibrio. 

Juan Lechin, capo dell'ala 
sinistra, 6ra slato vice pre
sidente e Paz Estenssoro gli 
aveva promesso di cedergli 
la presidenza nel '64. Ma poi 
quest'ultimo ha prefertto ri-
presentarsi alle elezioni e 
Lechin si e staccato dal MNR 
c ha fondato il Partito rivo
luzionario della sinistra na
zionalista (PRIN). Hernan 
Sites Suazo. leader dell'ala 
destra del MNR. e stato arre-
stato il 20 settembre da Paz 
Estenssoro sotto I'accusa di 
avere orgamzzato un com-
plotto ai suoi danni. Ora e 
stato espulso dal paese. 

Come sapp'tamo. il MNR 
era andato al potere nel 1952 
dopo una insurrezione popo
lare che prometteva un av-
venire di progresso e di vera 
indipendenza nazionale. La 
riforma agraria e la nazio-
nalizzazwne delle miniere di 
stagno erano state salutate 
solennemente come la secon-
da rivoluzione della Bolivia: 
quella che avrebbe dovuto 
rendere indtpendente anche 
economicamente il paese. Le 
cose sono andate, poi. molto 
dicersamente. La debole bor-
ghesia nazionale boliviano 
non ha osato affrontare di 
petto i problemi dell'indtpen-
denza e ha lasciato in mono 
agh Stati Uniti la commercia-
lizzazione dello stagno, la 
vrincipale ricchezza naziond-
le. Le miniere nazionalizzate 
sono state di nuovo assogge:-
tate alia volonta dei trusts 
nordamericani. che hanno 
continuato a fissare i prezzi 
e a controllare tutta Vespor-
tazione boliviano. L'impegno 
ad aprire nuovi canali com-
merciali verso il mondo so 
cialista non e stato mantenu-
to. Caduti i pr«SM dtito «to-, 

gno. molte miniere sono dt-
ventate tmproduttive. A po-
co a poco, all'opposizione del
ta destra controrwoluziona-
ria, si sono aggiunte le con-
traddizioni interne al Movi
mento nazionalista rivoluzio
nario, tra I'apparato di pote
re e Z'alo sinistra sinducalista 
e operaia. 

II Partito comunista boli
viano lotta in una situazione 
difficile. Costituitosi molto 
tardi rispetto ad altri purtiti 
comunisti latino - americani 
(nel 1950) deve ancora bat-
tersi per affermare una pro
pria capacita di guida all'tn-
terno del movimento operaio. 
I sindacati sono divisi in va-
rie correnti, trotzkista, anar-
co-sindacalista, comunista. La 
confusione e grande e non 

Aerei italiani 

trasporteranno 

i u caschi blu » 

a Cipro 
Fonti informate riferiscono 

che l'ltalia ha accettato di col-
laborare al trasporto di trup-
pe destinate alia forza di pace 
dell'ONU a Cipro. II segretario 
generate dell'ONU U Thant ave
va chiesto al governo di Ro
ma che aerei militari italiani 
provvedessero ai trasporti per 
l'avvicendamento del battaglio-
ne svedese dell'ONU da oggi 
al 20 ottobre. La richiesta. tra-
smessa dal delegato italiano al-
l'ONU. ha ricevuto una rispo
sta favorevole ieri sera da par
te del governo italiano. 

L'ltalia, secondo le fonti. ha 
anche acconsentito a dare un 
contributo finanziario volonta-
rio per il mantenimento della 
forza di pace, in aggiunta ai 
250.000 dollari promessi prece-
dentemente. 

qiova alia lotta contro t rc-
sidm di colonialismo, per la 
riprcMi del cammino rivolu-
zionarto del '52. Ora, dtnnun-
zi alia ostinazione di Paz 
Estenssoro, si munifesta una 
ccrta convergenza fra grup
pi della destra nazionalista e 
alcuni gruppi di sinistra, per 
abbattere il Presidente. 

Come al sohto, gli Stati 
Uniti manovruno, in queste 
contingenze, per scoprire un 
uomo nuovo su cm appog-
giarsi e non perdcre posizio
ni con una caduta possibile 
della presidenza Estenssoro. 
Sembra che I'uomo sceUo 
dal Pentagono sia il vicepre-
sidente attuale Rene Barrien
tos Ortuno. Secondo atcune 
voci, Barrientos storeobe pre-
parandosi davvero ad effet-
tuare quel colpo di stato che 
il governo teme di vedere 
esplodere da un giorno all'al-
tro. Gli arresti dei giorni 
scorsi e Vespulsione dal pae
se di Hernan Sites Suazo, che 
fu alia testa della rivoluzio
ne del '52, non sarebbe dun-
que altro che una messinsce-
na per eliminare pericolosi 
concorrenti, i quali non ave
vano preso parte a nessun 
complotto. Erano solo oppo
sitori, come molti altri. 

Nella caotica situazione in 
cui versa la Bolivia, il Partito 
comunista ha emesso giorni 
fa un comunicato in cui si 
condanna la instaurazione 
dello stato d'assedio e si af-
ferma precisamente che il 
governo di Paz Estenssoro 
aveva compiuto una manovra 
per cercare di intimidire il 
popolo e impedire la lotta 
dei lavoratori per le loro ri-
vendicazioni economiche piu 
urgenti. Al tempo stesso. il 
PC fa appello al popolo bo
liviano, perche rafforzi Vuni-
td. nella lotta per i suoi di-
ritti e per gli interessi delle 
masse lavoratrici. 

Saverio Tutino 

Monaco di Baviera 

La poliiia tedesca 
iKcide un emigrante 
Due versioni, contraddittorie, del grave episodio 

MONACO DI BAVIERA, 9. 
I n Riotane operaio italiano, emlgrato nella Germanla occi

dentals nel 1961. r stato ucrlso con un colpo di plstola da an 
aicente di polizia in circostanze quanto mai mlsteriose. 

I comunicati ufflclali della polizia bavarese, Infatti, sono 
contraddiltori e lasciano pensare che gli agent! si siano com-
portati in maniera assolutamente irresponsablle. 

Una prima, stranisslma, rersione affertnava che I'itallano, 
Ercole Ajello. era improvvisamente irapazzito e aveva rubato 
un lungo coltello in una latteria. Con quest'araa avrebbe ag-
gredito senza tnntlvo un agente II quale, per difendenl. 
avrebbe sparato uccidendolo. 

Flu tardi, invecc. la stoiia ba caniblato volto. SI e saputo 
cosi che Ercole Ajello si era reeato. prima della sparatoiia. 
al 24.mo dlstretto della polizia di Monaco dl Baviera. Perche? 
La polizia dice dl non saperlo. 1/Ajello, Inrattl. era arnitto 
da una notevole forma dl balbuzie. per cui 1 suoi tentativi di 
farsl cap!re sarebbero risultati vani. Fatto sta che le autorita 
dl polizia invece dl sforzarsl a romprendere 1'emlgrante Ita
liano, lo hanno - allontanato -. 

I/Ajrllo. usclto dal DUtretto Initato, si e reeato in una 
vlcina latteria, do\e ha tentato di farsl caplre dalla padrona. 
La donna, intece. alia vista dell'ltaliano ha pensato bene di 
teleronare alia polizia chiedendo aluto. 

Questa volta gli agenti bavaresl sono stall sollecitl nellln-
tervenlre. Cosa sia successo poi non e ancora chiaro. E' certo 
soltanto che gli agenti erano due e non uno. come sostenuto 
In an primo momenta. Pare, comunque. che I'Ajello abbla 
tentato dl fugglre e che I doe agenti lo abbiano Invece tratte-
nuto. A questo punto il giovane emigrante ha colplto con una 
coltellata all'addome uno del pollzloltl (II 21enne Elmar Leber) 
e I'altro - per difendenl • gll ha sparato a bruclapelo. 

Gravemente ferlto. I'Ajello e stato trasportato In ospedate. 
dove e splrato d«p« breve tempo. 

Non rlsulta che le rappresentanze dlplomatiche Italiane ab
biano complato dei pass! per ottenere piena lace sul mlsterioso 
episodio. 

Ercole Ajello era nato a Cutro (Catanzaro) II 20 dicembre 
del 1923. Orfano di entrambi I genltorl era cellbe e Incen-
surato. Dopo avere fatto II manovale era entrato. alcunl anni 
fa. nel corpo delle guardle dl P.S ragglungendo II grado dl 
gnardla aggiunta. Nel 1959 fu congedato avendo manifestato 
qualrhe Mntomo di Infermlta mentale. CI6 non gll Impedi 
di essere assanlo come domesiico dal gruppo delle guardle 
dl P.S. dl Bolzano. Nel marzo del 19«1 torno a Cutro ed 
alterno period! dl lavoro nel campi ad altri dl disoccupatlone. 
AU'lnlzIo del 1963 lascl* deflnltlvamente la Calabria trasteren-
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Debiti dei 
conservatori con le 

Dal nostro corrispondente 
LONDRA. it 

.James Callaghan. I'uomo che sara Can-
celliere dello Scacchiere (ministro delle 
Finalize), se i laburisti vincono le ele
zioni, ha dato assicurazione che il prossi-
mo governo laburista prendera tutte le 
misure necessarie per sbarazzare la scena 
economica nazionale dagli errori e dalle 
contraddizioni lasciate in eredita dai con
servatori. ma non ha voluto precisare in 
che cosa consisteranno tali misure. In par-
ticolare, non ha voluto dire se si avvarra 
del rialzo del tasso di interesse. che e lo 
strumento tradizionale dei cancellieri con
servatori in tempo di crisi. Wilson aveva 
gia detto qualche giorno fa. di considerare 
irrilevanti le normali misure deflazioni- " 
stiche, come il cotitrollo del tasso di scon-
to bancario per fa*r fronte a ogni difflcolta 
economica nel future 
* I giornalisti hanno oggi insistito con Cal-

laghan per costringerlo ad ammettere di 
essere disposto ad adoperare i consueti 
mctodi finanziari che sono sempre serviti 
-id accelerare e a frenare I'economia na
zionale e che le hanno dato. sotto i con
servatori, quel caratteristico ntnio a •» sin-
ghiozzo» che Wilson — con la sua pro-
messa di una reale espansione - ftsica - del
la produzione nazionale — e ansioso di ab-
bandonare. Le insLstenze dei giornalisti e 
le successive illazioni. al termine della con-
ferenza stampa di Callaghan. miravano a 
stabilire una presupposta divergenza di 
vedute fra il cancelliere «ombra ~ e il 
leader laburista. La stampa inglese ha da 
sempre giocato sulla asserita rivaliti fra 
Callaghan e Wilson, manifestatasi in oc-
casione della elezione del Iroder del parti
to laburista e che esisterebbe poi anche 
sul piano delle rispettive opinioni in ma
teria economica. 

Al di la della speculazione elettorale su 
un possibile dissidio fra Callaghan e Wil
son. e tuttavia interessante segnalare che 
!a promessa costituzione di un ministero 
per gli affari economic:, con l'incarico di 
dirigere la piamficazione sotto il regime 
laburista (che sarebbe afndato al nume-
ro due del partito. George Brown), avreb
be provocato un conflitto di competenze 
fra il Cancelliere dello scacchiere in pec-
tore e il nuovo organismo ministeriale. La 
ouestione non e ancora chiara. ma e uno 
dei punti vitali del programma espansio-
nistico laburista. C'e infatti da domandar-
si se in caso di vittoria laburista il can
celliere dello scacchiere — insleme con la 
critica situazione economica del regime 
conservatore — ereditera e sapra mante-
nere anche il ruolo di difesa della sterl.na 
a cui i conservatori hanno dedicato le mi-
gliori energie e sacriflcato le ambizioni di 
espansione economica del paese. In quel-
caso. non si tratterebbe piu solo di tin 
conflitto di competenze fra due minister!. 
ma d: un contrasto sugli orientamenti eco-
nomici di fondo 

Spogliarsi del ruolo di banchiere inter-
nazlonale per l'area della sterhna non 
sara facile per la Gran Bretagna di Wil
son. eppure tutto indica che questa e 
Tunica strada da seguire in accordo con 
un coerente ridimensionamento degli im-
pegn: e della statura del paese. In maniera 
analog!, sul piano delle relazioni con i 
paesi del Commonwealth. Wilson, se 
vorra essere conseguente. dovra giunge-
re ad un ripensamento radicale togliendo 
v:a le obbhgazioni militari di tipo neo-
colonialis'a (ad esemp.o verso la Male-
s.a>. che costituiscono un'altra palla al 
p ede del bilancio inglese. 

Ma. fino ad oggi. il leader laburista ha 
msntenuto :1 silenzio su questo punto as-
sa. delicato. lasc.andosi sfugg.re — per le 
orma; note preoccupaz-.oni d. non perdere 
voti — una occasione d'oro di demisti-
ficare la propaganda de. conservaton che 
.'• solita contrapporre rimmag-.ne di una 
Gran Bretagna prospera e potente sotto ; 
tor.es. a una Piccola Bretagm burocrat.z-
zati e dimessa sotto i laburisti. Sono que
st: alcuni fra i term di fondo del reale di
battito pol.tico apertosi in Inghilterra da 
qualche anno, ma dei quali la campagna 
elettorale non fa menzione esplicita. Al-
trettanto awiene per il problema della 
pol.tica dei redditi; tutti ne auspicano la 
adozione. nessuno dice come verra ap-
pLcata. 

n Times — che in questa campagna elet
torale ha svolto. dal suo punto di vista. 
una utile opera di chiariflcazione — e tor-
nato sull'argomento. invitando i partiti ad 
esprimere il loro pensiero in proposito 
I conser\'atori, non solo da ogg.. si sono 
postt il problema che per loro si nsolve 
semphcemente nella imposizione del bloc-
co dei salari. Per un certo tempo coltiva-
rono l'illusione di poter riuscire nel ten
tativo di flaccare la combattivita e la re-
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Harold Wilson 

sistenza non solo dei sindacati, ma del-
l'intera classe operaia britannica all'indo-
mani dell'ingresso auspicato nel MEC. L© 
afllusso sul mercato inglese di prodotti • 
prezzi concorrenziali dal continente avreb
be costretto — secondo i conservatori — 
gli imprenditori a una conversione dei loro 
metodi operati\'i, ma avrebbe soprattutto 
servito a sottrarre ai sindacati ogni po
tere, in sede di trattativa con i datori di 
lavoro e li avrebbe obbligati — con U 
blocco dei salari — a pagare il prezzo del 
nnnovamento strutturale del capitalismo 
inglese. Fallita 1'opcrazione europea del 
governo conser\-atore — dopo anni dl • 
pseudo benessere mediante l'artificioso »1- I 
largamento dei consumi interni e la pro- I 
gressiva scarsita di capitali nei settori da- I 
gli investimenti —. l'lnghilterra attende 
oggi di essere salvata dal « disciplinamen-
to - dei sindacati. 

I laburisti hanno messo in dubbio Tesi-
stenza di una proposta anglo-americana 
per un trattato contro la diffuslone delle 
armi nucleari. Sir Alec Douglas Home — 
per ovvi motivi propagandised — aveva 
dato al progetto il massimo di pubblicita 
solo pochi giorni or sono. N"e aveva parla
to come se fosse gia ad uno stato avanza-
to di elaborazione fra Londra e Washing
ton. Ma il ministro degli esteri. Butler, 
•nterrogato in propos:to. ha detto di non 
essere a conoscenza di alcuna trattativa 
del genere: - Non credo che una cosr di 
questo tipo esista. Dopo tutto. dovrei sa
perlo — ha fatto osservare Butler — per
che sono il ministro degli esten -. 

II mistero della fantomatica bozza di 
trattato di cui Butler ignora l'es.stenza • 
stato rivelato oggi da Wilson la cui per-
plessita e stata poi espressa in termini 
analoghi anche da un alto esponente libe
rate. Wilson ha sfldato il primo ministro 
inglese a presentare :1 documento in que-
st:one. Sir Alec si era limitato in realta, 
nel suo discorso a Manchester, otto giorni 
fa. a r.prendere una vecchia idea (assai 
simile alia proposta laburista per la co-
it.tuz.one di un -club non nucleare-) 
basata su una TiSoIuzone presentata qual
che anno fa dall'Irlanda alle Xazioni Uni
te-. MacM-.lIan. a suo tempo, aveva definlto 
la proposta come inattuab.le 

Un'altra sgraditi r.%*elazione ha sorpre-
so oggi i conservaton II Journal de Suisse 
d- Ginevra ha nfer.to :en che le banche 
svizzere si sono schierate a sostegno del 
partito cotiservatore nella competizior.e 
elettorale attualmente in corso. Oggi il la
burista James Callaghan ha detto di esse
re in possesso di dettagliate informazicnl 
c:rca i prestiti che i conservatori hanno 
iollecitato e ottenuto dalle banche europe« 
per mascherare la gravita del duavanzo 
della b.lancia dei pagamenti britannica. 

I prestiti contratti dalle banche euro-
pee devono venire ripagati entro tre mesi > 
cosicchfe al prossimo governo inglese non 
rimarri che ricorrere al Fondo moneta-
rio internazionale per tenere fede ai deWrl 
fatti dai conservatori in questo icorcio di 
cimpagna elettorale. 
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De Coubertin 
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'Non v''s sclenza astronomica o geograflca che riesca a 
toglierci di dosso la suggestione de) fuso orario. Quando 
le cose si imparano lcggendo Giullo Verne a dodici anni. 
e difficile poi rettiflcarne il ,sapore di avventura e di 
fa vol a flssatosi in mente. E' cosl bello e flabesco pensare 
che a Milano e a Roma escono da letto sbadigliando i 
panottierl, mentre a Tokio le massaie stendono in tavola 
le tovaglie del me?.zogiorno. Ed e piacevole poter scri-

• vere: «Ierl nel cuor della notte, mentre noi dormivamo 
, non si mettano a urlare -Italia! Italia« al primo centru 
'/ di Ollmpia...-. ... - • ,^; ;

 j . . .; ,. 
'' ' Prbvvedera la televisione a pareggiare il piu possibile 

i tempi e a sbaragliare 11 vecchio Verne. Alle 22,25 di 
' stasera vedremo le prime scene del supremo scontro al 

quale sono chiamatl gli atleti di tutto il mondo. E spe-
riamo fermamente che i nostrl telecronisti non si affret-

; tino ad assalirci col flume della loro usuale verbosita e 
non si mettano a urlare «Italia! Italia- al primo entro 
d'un gareggiante azzurro. 

Pia6erebbe anche a noi che gli Italian! conquistassero 
cinquanta o sessanta medaglie d'oro e d'argento. Ma se 
non ne portano a casa tante, bravl lo stesso. I «dicitori -

. della radio e della TV facciano in modo d'essere all'altez-
za del loro compito, che e di non frastornare la gente 
con tirate patriottarde, ma di dire cl6 che accacje con la 
serena '• imparziallta che si addice agli sportivi. Se un 

; lungagnone etiopico sconflggera a piedl scalzi il nostro 
• Ambu nella maratona. bisognera forse dichiarare di 

nuovo la guerra al Negus? 
''• ' Vedremo e udremo stasera. Naturalmente avremo da 
' • ss i s tere per primo alia parte coreograflca della XVIII 
' Olimpiade, che consiste nella favolosa sfllata degli atleti. 

bandiere in • testa. C'e sempre, nello spettacolo imposto 
dal cerimoniale olimpionico, qualcosa che fe ad un tempo 
banale ed ' esaltante. L'inquadramento militaresco e il 
passo ginnico fanno un po' ridere, specie se teniamo a 

^ mente che si tratta di giocatori, di corridori, di cammi-
.natori, di sollcvatori di pesanti manubri piombati. L'idea 
invece di tutti quel giovani che incedono insieme e Ian-

ciano i loro hurra e svsntolano pacific! e fraterni vessilli, 
riemple 11 cuore di gloia. , . » 

•-' . De Coubertin, . l'ottocentesco ••' marchese padre delle 
, moderne Olimpiadi. forse non sara del tutto sotidisfatto. • 

Tentennera il capo e Assera con occhio sospettoso la • 
gagliarda. radunata. Quel giovani pronti a scatenare la ,* 
loro forza e la loro bravura, forse non sono plvi «purl» 
come lui li sognava. Dilettanti? Gente che lavora e si 

. guadagna la vita e poi scende negli stadi a competere 
col cronometro e con vertiginose assicelle a 2,30 di altezza? 

. Lo '• sport moderno '• risponderebbe male a simlli do-
. mande. Dal canto suo, 11 vecchio marchese pare fermo 
all'idea del gentleman marciatore che s'accontentava delle 
risa di chi lo vedeva passare ancheggiante e bianco di 
polvere; o tutt'al piu alio studente che intercala gli alle-
namenti agli studi. Non poteva certo immaglnare che 
tielle palestre e nei campi di gioco s'insediasse un giorno 
una tale scienza sportiva. da trasformare gli atleti in 
delicati orologi, e che la parola dilettante flnisse col far 
ridere e far pensare tutt'al piu all'aquilone. 

Per esempio, poteva supporre 1'ottimo De Coubertin, 
che nel bel gioco del calcio si facessero avanti addlrittu-
ra i maghi? Come poteva afferrare il concetto per dirla, 
d'un Helenio Herrera? Non importa. Lo spirito olimpioni
co ha ancora il sopravvento e noi ci prepariamo a vivere 

• j quindici giorni di Tokio gia fregandoci le manl di con-
tentezza per le trascinanti prodezze cui assisteremo davanti 
ai televisor!. I non sportivi dichiaratl snobberanno le 
prime fasi, ma poi saranno presi anch'essi dalla voglia di 
vedere come se la cava Berruti e se flnalmente Ambu 
portera in Italia la medaglia che Dorando Petri falll a 
pochi metri dal traguardo. Credete che dimentichiamo il 
pomeriggio di Roma in cui Schavlaeadze e Brumel liqui-
darono 11 grande Thomas nel salto in alto? Davanti al 
video si tratteneva il flato. L'epica battaglia dei millimetri 
emozion6 anche le nostre nonne, cosl sportive che di solito 
impediscono ai nipotini persino d'avvicinarsi alia ringhiera 
del piano rialzato. 

Sante Della Putta 
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GIORNO PER GIORNO LE GARE OLIMPICHE 
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Settemila atleti a Tokio per la XVIII Olimpiade 
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IL «VIA!» AI GIOCHI 
Al villaggio italiano 

Per gli azzurri 
sara difficile 

ripetere Roma 
Nostro servizio 

:•> TOKIO. 9. ' 
Alia vigilia dell'apertura uf-

flciale dei Giochi, e giunto oggi 
agli atleti italiani un telegram-
ma del presidente supplente 
della Repubblica. sen. Cesare 
Merzagora. Esso dice: »Agli 
.atleti italiani che si accingono 
|a rappresentare i nostri colori 
alle Olimpiadi di Tokio giunga 
il mio piu cordiale saluto cd 
augurlo, al quale si accompagna 
i l costante, fcrvido pensiero e 
Tincitamento della nazione. che 

ede nei suoi giovani campioni 
continuatori di una tradizio-

le le cui radici attingono alle 
)iu lontane origini della nostra 
toria. Sappiano essi misurarsi 
lello agone sportivo con vigo-
e e salda volonta e testimo-
liare, con ia lealti e la gene-
osita nel gareggiare. la fede 
i quegli ideali di perfezione 
•he lllumlnano le vie dell'uma-

[no progresso e della civile con-
Ivenza tra ' i popoli». 

Intanto, nonostante le condl-
. on l atmosferiche continuino a 
nantenersl instabili — ancora 
iggi ha piovuto per tutta la 
lornata. sicche tutte le atti-
ita all'aperto sono state ridotte 
il minimo — il morale nel clan 
.xzurro e sempre elevatissimo. 
5ccmparse le prcoccupazioni 
*r Ottolina — si era temuto 
ino strappo; invece i medici 
.anno appurato che si tratta 
iOltanto d: una noiosa seppure 
:on grave infiammazione mu-
colare dovuta. piii che ad al-
ro. all'umidita — resta. per 
""rinolli. Morale. Ottoz e gli al-

I atleti la contrariety per non 
jter portare a compimento gli 
Itiml allenameriti. preziosissi-
il per «rifinire» la forma. Gli 

.nicl del clan atletico che ab-
liano potato lavorare nono-
tante 11 maltempo sono Ambu. 
agher e Pamich. Qnesfultimo 
rerainente instancabile nelle 
te sgroppate lungo le strade 
lagate dei dintomi di Tokio. 
Alia vigilia deH'apertura del 
iochi ccco. dunquc. un som-

.lario quadro delle possibility 
iperte ai nostri rappresentant: 
lelle varie discipline. 

ATLETICA LEGGERA - Gli 
urri possono inserirsi soltan-

„ in alcuni settori del campo. 
in cui giganteggiano USA e 
IRSS: nella velocita con Otto-
ina e Berruti. negli ostacoli con 
ittor. Morale e Frinolli nella 
arcia con Pamich. 
ATLETICA TESANTE - Com-

.^rende tre sport olimpici: lo 
'judo, il sollevamento pesi e la 
lotta, rlpartita a sua volta nei 
settori - l i b e r a - e «greeo ro-
mana- . Unica nostra possibility 
e la medaglia di bronzo che po-
trebbc darci il sollevatore Se-
basttano Mannironi. 

CANOTTAGGIO - Tramonta-
te le possibility di poter ripe
tere. nel -quattro c o n - i suc-
cessi di Amsterdam e Melbour
ne, si spera in una medaglia 
che potrebbe cssere conquistata 
dairarmo della Falck di Dongo. 
- < CANOA - Impossibili mira-
mtk l a una disciplina che conta, 

Come si svolgerd la cerimonia inaugurale - L'affannosa gior-
nata della vigil ia: ma per fortuna non piove piu. . . - Un 
biglietto 6 2 0 mila l i r e ! - Microtelevisori per i giornalisti 

nel nostro paese, soltanto 300 
tesseratL Agnisetta. Beltrami. 
Speroni e. soprattutto. Zilioli 
potrebbero causare qualche lie-
ta sorpresa. 
/.'CICLISMO - «Non andra co
me in Francia». Cosl il trainer 
azzurro Costa ha sintetizzato le 
speranze esistenti tra i nostri 
pedalatori. Due medaglie alme-
no non dovrebbero sfuggirci: 
quella dei 100 chilometri e 
quella dell'inseguimento a squa-
dre. Altre medaglie possibili 
nelle speciality su pista e nella 
gara su strada. 

SPORT EQUESTBE - Ora che 
6 stata risolta - con un «tutto 
bene- la questione del «pro-
fessionismo- di Mancinelli. Ia 
nostra squadra, composta da 
qucst'ultimo e dai fratelli Rai-
mondo e Piero D'Inzeo. pu6 ri
petere il • successo registrato 
quattro anni or sono a Roma. 

NUOTO E TUFFI - Nel nuoto 
pronostico bloccato per la no
stra squadra. Anche in questo 
campo i successi non s'improv-
visano da un giorno ali'altro. 
Qualche probability, invece. nei 
tuffi, dove Uibiasi potrebbe ot-
tencre un buon piazzamento. 

PALLANUOTO . II -Set te -
bello * parte favorito. benche 
al suo primato attentino. e con 
grandi speranze. Ie squadre 
jugoslava. ungherese e sovie-
tica. 

PALLACANESTRO - Jugosla 
via e Polonia. due della squa 
dre che ci siamo lasciati alle 
spalle a Roma, sono migliorate 
in questi anni. II quarto no-
sto conquistato nella preccden-
te Olimpiade e ora per noi 
un miraggio pressoche irrag-
giungibile. 

GINNASTICA - Le speranze 
sono tutte puntate su Franco 
Menichelli. atleta di valore 
mondiale. Franco ha impres-
Sionato tutti. anche i giappo-
nesi che lTianno visto agli al-
lenamenti. i quali. come tutti 
sanno. per questo sport sono 
di palato piuttosto difficile. 

SCHERMA - Nessuna spcran-
za nel fioretto. Le poche pro-
babilita di affermazione ita-
liana sono concentrate sugli 
spadisti (Dolfino). suJlo scia-
bolatore Calarese e nel fio
retto femminile. 

PENTATHLON MODERNO • 
Un solo italiano con qualche 
speranza: il ternano Ottaviani. 

PUGILATO - Difficile tener 
fede alle tradizioni che gli ita
liani vantano nel campo della 
boxe. Anche se la squadra pre-
parata da Natalino Rca e for
te. sara arduo affrontare con 
possibilita di successo compa-
gini come quella statunitensc 
e quella sovietica . 

VELA - I nostri velisti fanno 
parte del gruppo dei favoriti. 
Capio. Croce e Sorrentino pos
sono ottimamente figurare. 

TIRO - Rossini, i] nostro fa
vorito. ha fatto ieri cento su 
cento. Se la forma lo sorreg-
gera. non manchera certo una 
medaglia. 

Nostro servizio 
TOKIO. 9. 

Tutto e pronto per il soienne 
e coreografico * via » ai Giochi 
Olimpici. Domam' alle ore 13,50 
(ora locale, corrispondenti al
le 5.50 italiane). sard fastosa-
mente inaugurata la XVIII 
Olimpiade moderna. Nell'im-
menso Stadio Nazionalc di To
kio. accoglieranno folia e atleti 
le melodiose note della tradi-
zionale - musica dei templi ffiap-
ponesi'. irradiate con un mo-
dernissimo sistema elettronico 
che costituisce la princlpale 
innovazione tecnica della ma-
nifestazione. Quindi, al suo no 
dell'tnno narionale, rimperato-
re Htro Hito prendera posto 
nella tribuna d'onore e assiste-
ra alia sfilata delle rappresen-
tative olimpiche, precedute dal 
portabandiera e accompagnate 
dalla musica delle fanfare. Si 
procedera poi secondo le re
gale di un rigoroso cerimoniale. 
Gli atleti, i quasi settemila atle
ti rappresentanti di 95 nazioni 
(sono di ieri I ritiri della Corea 
del Nord e dell'Indonesia). «t 
schiereranno al centra del cam
po, rivolti verso la tribuna di 
onore; il presidente del Comita-
to organizzatore. Diagoro Yasu-
kawa, pronuncera un breve di-
scorso di benrenuto: per qualche 
secondo si udra la voce di Pierre 
De Coubertin. registrata ai Gio
chi Olimpici di Berlino (1936); il 
presidente del Comitato Olimpx-
co internazionale. Avery Brun-
dage. invitera infine Hiro Hito 
a proclamare aperta VOUmpiade. 

Ma non sari questa la fine del
la cerimonia. Al suono di una 
composizione di fttitsuya Imai 
eseguita dalla fanfara, fara il 
suo ingresso nello Stadio. dalla 
porta nord. il sindaco di Roma 
Amerigo Petrucci, e consegnera 
al governatore di Tokio la ban-
diera olimpica offerta dal Comi
tato Olimpico belga at Giochi 
di Anversa del 1920: la stessa 
bandiera sara portata fra quat
tro anni dal governatore di To
kio a Citta del Messico per la 
XIX Olimpiade. II vessillo dai 
cinque cerchi sara issato su un 
pennone alto 15 metri dai ma-
rinai giapponesi. mentre 350 co-
ristl intoneranno Vinno olimpico, 
scritto dal poeta greco Palama 
su musica di Samara, una salve 
d'artiglieria spezzera il silenzio 
raccolto della folia, diecimila co-
lombi saranno liberati in volo. 

Ed ecco che, sempre dalla por
ta nord, irromperd a passo di 
corsa nello stadio Yoschinori 
Sakai, studente diciannovenne 
dell'Universita di Waseda, nato 
nel tragico giorno del bombar-
damento atomico di Hiroshima. 
ultimo tcdoforo della lunga staf-
fetta olimpico: tenendo ben al-
ta la ' sacra fiamma -, salira la 
lunga scalinata che porta alia 
parte piii alta dello Stadio e 
accendera il tripode. che ardcra 
per tutta la durata dei giochi. 

Qitesta la cerimonia che doma-
ni si svolpera sotlo i nostri occhi, 
che verra irradiata dalla televi
sione di tutto il Giappone, che 
• Syncom III - portera in tutti 
i continenti. Ma intanto e gior-
nata di vigilia. La pioggia, quel. 
la pioggia che tanto disturbo 
dava agli atleti italiani, e flnal
mente cessata e il sole si tforza 
di farsi largo fra le nurole che 
ancora galleggiano nel cielo di 
Tokio: e ci saranno le nurole an
che domam, secondo i meteoro-
logi, pur se non piovera. .Yd ril-
laggio. nei campi di gara. nella 
grande metropoli si stanr.o dan-
do febbrilmente gli ultimi ri-
tocchi a un'organizzazione che 
si preanuuncia grandiota. Centl-
naia di netturbine vestite di 
bianco rastrellano le tirade alia 
ricerca dell'ultimo pezzo di carta 
lasciato cadere da qualche turi-
sta distratto. Si vuol far di tutio, 

in Giappone, per lasciare negli 
ospiti una buona impressione, 
sotto tutti i punti di vista. Gli 
alberghi sono stati tirati a luci-
do: ma non basteranno. Cosl og
gi, dal porto sovietico di Nohod-
ka. nel Pacifico.'.e^giuntarla pri
ma delle died navi passeggeri 
che saranno trasformate in hotel 
galleggianti. L'nnita, di 4870 ton-
nellate. aveva a bordo 207 pas
seggeri, per la maggior parte 
italiani e fran'cesi, che avevano 
raggiunto Mosca in treno, in ae-
reo Kabarovski e ancora in tre-
no, il porto- d'imbarco: AJtre 
quattrb navi giungeranno.entro 
oggi a Tokio: le altre getter an
no le ancore a Yokohama. 

Intanto. il prezzo dei biglietti 
a borsa nera per la cerimonia 
d'apertura sono saliti . a tm'IIe 

doliari (oltre 620 mila lire): 
questo mentre per le partite di 
calcio vi sono 50 mila biglietti 
invenduti (i posti a sedere nello 
stadio nazionale sono circa 80 
mila). Di qui si piid compilare 
una slngolare grnduatoria sulla 
po polar M dei vari sports in 
Giappone: dopo il calcio, contano 
meno seguaci il pugilato, 
I'hockey, la corsa e il ciclismo. 

1 giornalisti stranieri accredi. 
tati dal Comitato organizzatore 
sono 927 e, come e noto, fiere 
sono ie proteste per la scarsezza 
dei posti messi a disposizione 
della stampa per ogrii manifesta-
zione. Stamane, un po' d'acqua 
sul fuoco della polemica I'hanno 
perd gettata gli opera! che han-
no installato sui tavoli dei col-
leghi 350 microtelevisori, veri 

Ult ima prova generate dell'accensione della f iamma ol impica. 

capolauori della tecnica giappo-
nese: saranno collegati con un 
circuito chiuso, che mettera in 
onda soltanto i nomi dei parte-
cipanti e i risultati delle gare. 

Chiudiamo con una cifra. Si 
calcola che I'organizzazione del
la XVIII Olimpiade sia costata 

al Giappone qualcosa come due-
mila miliardi di lire, compren-
dendo in questa spesa tutto 
quanta per essa si i costruito nel 
paese, dalle case alle ferrovie, 
dalle strade agli edifici sportivi 
e al villaggio olimpico. L'augu-
rio di tutti e che siano stati 

spesi bene c che il risultato 
sportivo e sociale dei giochi sia 
almeno pari all'attesa che lo 
circonda. Disavventure ce ne 
sono state: prima la minaccia di 
un'epidemia di colera, sventata 
per fortuna sul nascere, poi le 
scosse di terremoto di alcuni 

(Tclefoto a «rUnita») 

giorni or sono, tanto per ricor-
dare le piii clamorose. A Tokio 
si vivono le ultime, lunghissime 
ore d'attesa: si pud sperare per
sino che il sole, una volta tanto, 
dia torto anche ai meteorologi. 

Hiro Nagasai 

/ Giochi in TV e alia radio Le prevision! nell'atletica 

Solo la Balas e 
sicura di vincere 

Incerfezze in quasi futte le altre speciality - Danek tenter* 
d i batfere i l gigante americano Al Oerter 

Domanl. r«dio e televtstoae lafxieraaao a mettere la onda I SCI-TIZI tulle Olimpiadi; II programma 
drxll orarl sia per Ia radlc che per la televlsfaae « lianwnto nella seconda e terra colonnlna 
della tabHIa. Nella qnarta, per facllltarc Taseolt* c la Tbloae delle trasinlsslonl, sono Indieatl 
I programml gtornaJierl pin. InterenanU o qaelll la eat gli atleti «axzarrl * aono favoriti dal pro
nostico. Per I protrramnl radfofonlcl aoao prevtite •.•attro emisslonl qootldiane; per qaelll tele-
vlslvl oirnl nlorno andraano la onda tre ore di trasaUastoae. Al poaterifftio, In Enroviilone. sara 
trasmesso an serrlslo suite fare del flora* precedente; ogal fera, prtau • dopo II teleglornale 
della aotte, andra la ••da aa serdclo mile tare del flora* . . ^ 

I 

Nostro servizio 
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Una caratteristica tlpica di questi Giochi 
Olimpici & I'assoluta incertezza che regna in 
moltissime delle gare «H atletica Icggera nu-
schili c femminili in programma. A differenza 
di qur.nto av-venne prima dei Giochi di Roma. 
in molte speciality sono mancati qtiest'anno i 
dnminatori assoluti. per cui 6 probabile che 
molti titoli saranno asscgnati a sorpresa. In-
fatti se si guardano le graduatoric dell'anno. 
n-iiendo sempre prs-sente nel giudizio. I fatiori 
estcrni ed interni che caratterizzano ogni sln-
golo risultato. si pud constatare che la sola 
Julanda Balas (alto femminile) pud considc-
rarsi nettamente favorita per 1'asscgnazionc 
del suo titolo. La differenza di 11 centimctri 
che la separa dalla seconda migliore dell'anno, 
la sua csperienza ormai decennalc c la conti
nuity della lunga romena. sono garanzie suf
ficient! per poter ipotecare una cosl ambita 
vittoria. 

O'altra parte, non st possono ipotecare ti
toli che. a prima vista, potrebbero sembrare 
gia assegnati. Nei 200 metri Henry Carr. che 
era stato netto dominatore della prima parte 
dt'lla siagionc. e giunto solamente quarto nelle 
ultime selezioni americane Hayes Jones, forse 
il piu grande ostacolista di tutti i tempi, ha 
suhito di recente duo cocenti sconfittc ad 
opera dei connazionali Blaine Lintlgren e Wil
lie Davenport. Rex Cawley. reccnte primatista 
dei 400 ostacoli. 6 stato vittima di un infor-
tunio muscolare e Ie sue rcali condizioni sono 
tuttora sconosciute. Fred Hansen, primo uomo 
a supcrare i 17 piedl nel salto con I'asta (ha 
un record di m. 5.23). e stato inferiorc a John 
Pennel nolle ultime Rare e dovri guardarsl i 
anche dai due tedeschi Manfred Preussger c 
Wolfang Relnhardt. 

Prosegucndo. trovlamo che Ralph Boston. 
reccnte primatista del t lungo», avra ancora 
come acceso antagonista I'amico-rivaJe Igor 
Tor Ovanesian. che. pur garoggiando questo 
anno una sola volta. ha ottenuto 8.18. Dallas 
Long dovra guardarsi dajjli « exploit » del gio-
vanissimo connazionale Randy Matson. di re
ccnte portatosi a 13.95. nonche daU'esperienza 
di Patty O'Brien. Ludvik Danek, nuovo pri
matista mondiale del disco con 61.55. si tro-
vera a confermare il suo valore fuori dalle 
pedane amiche. Danek e un atleta che. pro-
spcttatosl come II futuro dominatore assoluto 
della speeialita. manca di esperienza In campo 
internazionale; potrebbe. quindi. trovaral In 
svantaggio pslcologlco davanti al due volte 
rampione olimpico AI Oerter. Nel giavellotto 
Terje Perdersen appare meno costante di Si-
dlo e soprattutto dei sovieticL 

Discorso a parte merita II salto in alto. Sono 

3uattro anni che nessuno salta piu in alto 
i Valery Brumei. Tuttavia nolle due ultime 

gare « King Brumel » e stato superato per 
maggior numero di falli dal simpatico geor-
ginno. campionc olimpico a Roma, Robert 
Schavlakadze. II ricordo della gara di Roma 
e ancora viv<» nella mente di tutti gli sportivi. 
Chi so la scnte di ipotecare un'altra volta II 
titolo del salto in alto? 

Passando alio gare femminili. Tamara Press 
avra un compito piu difficile che a Roma, ata 
nel peso che nel disco, contro Ie forti tedescho. 
Nel lungo. Tatiana Schelkanova sara insidiata 
da vicino dalla graziosa Mary Rand, che re-
centemente. pur aiutata da] vento, ha egua-
gliato il primato mondiale con 6.70. Nel gia
vellotto Elvira Ozolina. nonostante 11 suo pri
mato di m. 61.33, e stata sconfitta piu volte 
dalle sue connazionali e potrebbe trovaral In 
difficolta a] confronto con le aggucrrite te-
deschc. Massima Incertezza, dunque. anche 
nelle gare che possono vantarc favoriti di 
una cert a qualita. 

Nelle altre speeialita la situazione si presents 
molto fluida. Il mezzofondo vive di ora in 
ora delle decision! di Peter Snell. La recente 
notizla che il purosangue neozelandcse ha 
corso gli 800 metri in l'47"l potrebbe essere 
sufficiente per assegnargli ambeduc le vittorie 
del mezzofondo velocc Rimane il dubblo sulla 
sua tcnuta alio gare: non dimentichiamo che 
per i neozeiandesi Ia stagione comincia solo 
adesso. La notizia dell'infortunio di Bolotnikov 
da maggiore incertezza alle gare di fondo. cne 
vedono la rivclazione amcricana Bob Schul e 
l*;.usiraliano Ron Clarke come i piu probabili 
vincitnri. Non hisogna tuttavia perdcrc di vista 
le possibility del francese Jazy. recentemente 
apparso in grande forma. 

PiU che mat confusa la situazione del triplo. 
I| primatista mondiale in carica. Josef Schmidt. 
considerato dai tecnici come il favorito nu
mero uno della speeialita. ha gareggiato per 
la prima volta. dopo un scrio infortunio al 
ginocchio. a Roma in occasione del « Memorial 
Zaull ». ottenendo un discreto 15.81. Schmidt. 
tuttavia. non e nuovo a queste situation!; a 
Belgrado. infatti. si presontb zopplcante prima 
della gara e riusc; a vincere solo all'ultimo 
salto Qualora Schmidt non dovesse cssere 
aU'altezza. la lotta. pur su limiti inferiori, 
tocchera. sicuramente. accent! agonistici e alto 
interesse visto I'assoluto equilibrio in campo 
mondiale. ' 

Le stesse incenezze sono rawisabili nello 
gare di corsa femminili. ostacoli compresi. 
Qut-sta situazione generate di estrcmo equili
brio dovrebbe dare a tutte le fare d'atletira 
dei giochi una Incertezza che Ii rendcra ancor 
piU affascinanti. 

y. t. 
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$<; MANCA <EUR0PE0> DEI 
I primati 

dell'atletica 
MASCHILI 

SPECIALITA' 

100 m. 

200 m. 

400 m. 

800 m. 

1.500 m. 

5.000 m. 

10.000 m. 

maratona 

marcia 20 km. 

Marcla 50 km. 

staffetta 4 x 100 

staffetta 4 x 400 

•' giavellotto 

martello 

disco 

Primato 
mondlale 

Hary (Germ.) 
Jerome (Can.) 
Esteves (Venez.) • 

10" 

Carr (USA) 
20"2 

O. Davis (USA) 
Kauimann (Germ.) 
Plummer (USA) 
M. Larrabee (USA) 

44"9 

Snell (N. Z.) 
1*44-3 

Elliott (Australia) 
3'35"6 

Kuta (URSS) 
13-35" 

Clarke (Australia) 
28'15"6 

Klimov (URSS) 
4.9*54"4 

USA 
39"1 

Primato 
ollmplco 

Hary (Germ.) 
10"2 

Berruti 
20"5 

O. Davis (USA 
Kauimann (Germ.) 

44"9 

Snell (N. Z.) 
1'4B"3 

Elliott (Australia) 
3'35"6 

Kuts (URSS) 
13'39"6 

Boiotnikov (URSS) 
28'32"2 

Abebe (Etiopia) 
2,15*16"2 

Spirine (URSS) 
1,31'27" 

Thompson (G.B.) 
4.25*30" 

Primato 
ltallano 

Berruti 
10": 

Ottolina 
20"4 

Lanzi 
46"7 

Bianchi 
r48"6 

Baraldi 
3'42"3 

Conti 
14'01"6 

Caniplune 
ollmplco 

Hary (Germ.) 
10"2 

Berruti (It.) 
20"5 

O. Davis (USA) 
44"9 

Snell (N. Z.) 
1*46"3 

Elliott (Australia) 
3'35"6 

Ambu 
29'34"6 

USA 
3*02"2 

Pedersen (Norv.) 
ra. 91,72 . 

Connolly (USA) 
m. 70,67 

Danek (Cecosl.) 
m. 64.55 

peso 

salto in alto 

salto in Iungo 

salto triplo 

Long (USA) 
m. 20,68 

Brumci (URSS) 
. m. 2,28 

Boston (USA) 
m. 8,34 

salto con l'asta 

m. 100 hs. 

m. 400 hs. 

m. 3.000 siepl 

Schmidt (Pol.) 
m. 17.03 

USA 
Germania 

39"5 

' USA ' 
3'02"2 '• 

Danielsen (Norv.) 
- . m. 85.71 

Rudenkov (URSS) 
m. 67,10 

Oerter (USA) 
m. 59.18 

Nieder (USA) 
m. 19.68 

Shavlakadze 
(URSS) 

m. 2,16 

Boston (USA) 
m. 8,12 

Schmidt (Pol.) 
m. 16,81 

Hansen (USA) 
m. 5,28 

Laner (Germ.) 
Calhoun (USA) 

13"2 

Cawley (USA) 
49*1 

Roelants (Belgio) 
8*29"6 . 

Y.C. Kuang (For.) 
decathlon punti 9121 

* primati ancora da omologare 

Bragg (USA) 
m. 4.70 

Calhoun (USA) 
J. Davis (USA) 

13*5 

39"8 

3'07"7 

Lievore 
: m. 86.74 

Cristin 
m. 61.96 

Consolinl 
rri. 56,98 

Meconi 
m. 18,82 

Bogliatto 
. m. 2.09 

Halberg (N. Z.) 
13*43'4 

Boiotnikov (URSS) 
28'32"2 

Abebe (Etiopia) 
2.15'16"2 

Golubnl (URSS) 
1.34"07"2 

Thompson (G. B.) 
4.25*30" 

Germania 
39"5 

U S A 
3*02"2 ; . 

Cibulenko (URSS) 
m. 84.64 

Zudenkov (URSS) 
m. 67.10 . 

Oerter (USA) 
m. 59,18 

Nieder (USA) 
m. 19,68 

Shavlakadze 
(URSS) 

m. 2,16 

MafTei 
m. 7,73 

Cavalli 
m. 16,10 

Dionisi 
m. 4.70 

Ottoz 
13"8 

G. Davis (USA) 
, 49"3 

Krzysckowiak (pol) 
8-34"2 .. 

Johnson (USA) 
punti 8392 

Morale 
49"2 

Rizzo 
8'53"4 

Sar 
punti 7343 

Boston (USA) 
m. 8.12 

Schmidt (Polonia) 
m. 16.81 

Bragg (USA) 
m. 4.70 

Calhoun (USA) 
13-8 

J. Davis (USA) 
49-3 

Krzyszkowiak (Pol.) 
8*34**2 

Johnson (USA) 
punti 8392 

FEMMINILI 
SPECIALITA* 

100 m. 

Primato 
mondlale 

200 m. 

400 m. 

800 m. 

m. 80 hs. 

Rudolph (USA) 
11"2 

Rudolph (USA) 
Burvill (Australia) 

22*9 

Sin Kim Dan 
(Corea del Nord) 

51"4 

Sin Kim Dan 
(Corea del Xord) 

1'59"1 

Moore (Austr.).Bir-
kemeyer e Baizer L Press (URSS) 

Primato 
ollmplco 

Rudolph (USA) 
11"3 

Rudolph (USA) 
23'2 

Primato 
ltallano 

Leone 
11**4 

Leone 
23*7 

Si corre per la pri
ma volta 

Shevkova (URSS) 
204*3 

salto in alto 

salto in lungo 

peso 

disco 

iGer.). Press (U.S.) 
10"5 

Balas (Romania) 
m. U>1 

Scelkanova (URSS) 
Rand (G.B.) 

m. 6.70 

L Press (URSS) 
m. 18,55 

10*6 

Govoni 
54"9 

Jannacone 
209"1 

Detentore 
titolo 

Rudolph (USA) 
11"3 

Rudolph (USA) 
24" 

cercano il rilancio 

Serata felice per la boxe ita-1 le cose avrebbe certamente 
liana led sera al Palazzo del-1 vinto. ma gli arbitri romani 
lo sport: Fortunato Manca si e 
laureato campione d'Europa dei 
« welter •> battendo Pavilla per 
getto della spugna al sesto tem
po e Nino Benvenuti si e «libe-
rato » di De Souza nella corsa 
al titolo mondiule dei «medi 

jr~ delenuto da Muzzinghl 
battendolo per squalifica alia 
settima ripresa quando gi i ave-
va collezionato un buon margi-
ne di punti di vantaggio. For
tunato Manca hu trovato ieri 
sera la sua grande serata, una 
di quelle serate in cui il pupillo 
di Branchini riesce a trosfor-
marsi da modesto pugilatore in 
irresistibile deniolitore. Pavilla, 
piuii tecnico e piu esperto, o 
stato preso in contropiede » Tin 
dalla prima ripresa durante la 
quale 1'italiano si e scutenato in 

non hanno voluto perdere la 
occasione per confermare il lo-
ro spirlto casalingo ed hanno 
finito con il togliere all'ex cam
pione d'Olimpia una afferma-
zione piu netta. 

Nel terzo incontro della se
rata Piero Tomassoni ha otte-
nuto il verdetto contro l'argen-
tino Menno al termine di otto 
riprese tecnlcamente scialbe e 
noiose. Tomassoni ho messo a 
segno i colpi piii potenti, ma 
l'argentino, assai piu mobile 
sulle gambe e piu lucido nelle 
idee, aveva colpito di piii: cosl 
un - pari - surebbe stato piu 
giusto. Ma Menno e straniero 
e Tomassoni a Roma serve per 
far cassetta... 

Nel quarto match il «<welter 
lunghe serif d'attacco piazzan- Parmeggiani ha battuto per fe-
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do numerosi colpi al corpo che 
al transalpine hanno riacutlz-
zato un vecchio dolore alia ir.il-
za e - tugliato •• le gambe. 

Nel secondo, terzo. quarto e 
quinto round. 1'italiano ha con-
tinuato a forzare il ritmo e Pa
villa. pur marcando un legge-
rissimo vantaggio sul piano tec
nico ha continuato a «• calare >• 
di tono e a « perdere - ultenor-
mente velocita nelle gambe. La 
conclusione del match venuta 
a met a del sesto tempo ha avuto 
un <- prologo - alia fine della 
quinta ripresa allorche Manca 
ha colpito Pavilla con un de-
stro alia mascella seguito da un 
altro destro dopo il suono del 
gong. I due colpi sono stati net-
tamente accusati dal transalpine 
e il minuto di riposo non gli e 
stato sufficiente per riprender-
si in pieno. Manca se ne e accor-
lo e appena il gong ha dato ini-
zio alia sesta ripresa si e let-
teralmente scagliato suH'avver-
sario e dopo averlo colpito con 
una efficace scarica al corpo lo 
ha atterrato con un preciso 
crochet sinistro alia mascella. 
AH'«otto» Pavilla si e rialza-
to ed ha ripreso la lotta. ma, 
traballante com'era sulle gam
be. e stato facile preda dell'i-
taliano che lo ha rispedito a 
terra con un destro. 

II transalpine dopo il conto. 
ha coraggiosamente ripreso la 
lotta. ma i suoi riflessi'Tion 
erano piu pronti e Manca ha 
ricominciato a martellarlo alia 
testa e ai fianehi. A questo 
punto il « secondo - di Pavilla. 
saggiamente. ha gettato la spu
gna. Negll spogliatoi il pugile 
transalpino ha avuto un legge-
rissimo collasso e il medico che 
lo ha visitato ne ha ordinato 
il ricovero in ospedale per 
- contusioni all'ipocondrio si
nistro con difesa addominale ~. 

II manager Bretonnel per6 si 
e rifiutato di eseguire l'ordine 
del medico ed ha firmato una 
- dichiarazione di assunzione di 
responsabilita». Stamane Pa
villa e Bretonnel ripartiranuo 
per Parigi. 

Quella di Manca e stata una 
vittoria-sorpresa. ma anche una 
vittoria che. cosl come sono 
andate le cose, non ammette 
discussioni. Fortunato e stato 
un perfetto regista nella distri-
buzione delle sue energie e nel
la scelta del momento giu-to 
per sferrare l'attacco decisivo 
ed ha ben meritato il titolo 
europeo dei - welter -, il titolo 
che gia fu di Duilio Loi. Ed ha 
anche fatto un grosso affare. 
perche gia ieri sera si parlava 
di un match a Madrid con Ga-
liana che potrebbe fruttargli 
nove milioni. 

Nino Benvenuti ha pratica-
mente vinto l'incontro nel pri-
mo tempo allorche ha centrato 
De Souza con un sinistro al
ia fronte doppiato da un gan-
cio alia mascella. II brasiliano 
ha accusato il secondo' colpo 
ed ha subito rinunciato alia 
sua tattica di attacco per rin-
chiudersi a riccio e tentare il 
colpo a sorpresa. Poiche l'at
tacco e l'arma migliore del 
brasiliano — l'arma che avreb
be dovuto permettergli. secon
do i suoi piani. di sbarazzarsi 
dell'italiano con colpi al fegato. 
colpi che notoriamente Nino 
non gradisce — si capisce che 
la sua rinuncia a combattere 
sul filo dell'alto ritmo ha favo-
vorito Benvenuti che ha potuto 
- lavorare • tranquillamente di 
sinistro e mettere a segno di 
tanto in tanto alcuni bei ganci. 
Per quel che si 6 visto. co-
munque. gran parte della fama 
che precedeva il brasiliano deve 
ritenersi usurpata: egli infatti 
si e mosso lentamente sulle 
gam*be ed ha mostrato un ba-
gaglio tecnico spoglio di estro 
e varieta di temi. deficienze 
queste che solo in parte pos-
sono essere giustificate dalla 
fatica che il pugile avrebbe 
fatto per scendere dl peso e da 
alcune licenze che si sarebbe 
preso a tavola - sollccitato -
dal buon vino dei Castelii. 

L'arbitro. il signor Carabel-
lese. ha cominciato a richia-
mare De Souza sin dalle prime 
battute per combattimento a 
testa bassa e nella quarta e 
sesta ripresa lo ha uf fieialmente 
penalizzato di un punto. La 
prima volta il richiamo e stato 
assoiutamente gratuito e tutti 
hanno avuto limpressione che 
al signor Carabellese premesse 
mettere le mani avanti stante 
la fama del brasiliano. La se-
conda volta. invece. il richiamo 
era giustificatisslmo perche De 
Souza ha risposto ad un colpo 
a martello di Benvenuti con 
una testata aprendogli una fe-
rita al sopracciglio sinistro. II 
- taglio > non era tale da giusti-
ficare un arrcsto del match ma 
ha preoccupato assai il signor 
Carabellese che all'inizio della 
settima ripresa appena De Souza 
ha riaccennato a combatter 
a testa bassa ha ordinato lo 
- stop - e mandato il brasiliano 
al suo - angolo dichiarandoio 
battuto per squalifica. Benve
nuti cosl eomt si erano messe 

lita il coraggioso Petronelli. II 
combattimento e stato interrot-
to alia settima ripresa quando 
il tunisino sanguinava copiosa-
mente da un •• taglio •• all'arca-
ta sopraccigliare sinistra. Fino 
ad allora Parmeggiani aveva 
marcato una netta superiorith 
tecnica. 

In «apertura - di riunione 
Caruso e stato dato battuto da-

vanti al piii giovane Bianchi. 
II match aveva visto fasi al-
terne e il >« pari» sarebbe sta
to piu equo. 

Nei due incontri di « attesa •> 
Riccetti ha superato ai punti 
Chessa e Mauro Cavazza ha 
vinto su Murzilli per ferita. 

Enrico Venturi 

II dettaglio tecnico 
HESI PIUMA: Cavazza (Mezzu-

lara — kg. 60,300) batte Murzilli 
(Avezzano kg. 59,600) per forita 
alia '£. rlprcsii. 

1»ESI I.KOC.KItl: ItlCfL-ttl (K»-
ma kg. CJ.8U0) liatte al punti in 
scl riprese Chessa (Algliero chi-
lut;raninii 60,900). 

PESI WELTERS JUNIOR : 
Hlanchl (Roma kR. 61) batte al 
punti In 8 riprese Curu.su (Cata
nia kg. 61,800). 

Camp. d'Europa WELTERS : 
Manca (Munferralo kg. 67) tiatte 
Pavilla Martinlca kg. 67) per get-
to delta spugna alia 6. ripresa. 

ARBITRO: Risoto (Spagna). 
I'ESI MASSIMI: Tomasuni (Ma-

nerbio kg. 85) batte al punti in 
8 riprese Menno (Argentina) chi-
logramml 82,400). 

l'F.SI MEDI JUNIOR: Nino Ben
venuti (Trieste), kg. 71,800, batte 
per squalifica alia settima ripresa 
Abrao Desokza (Brasile) chilo-
grammi 72,600. 

Per il titolo europeo dei « medi » 

nwlmena 
Mick Leahy 

IJSZIO Papp ha difeso vitto-
rlosaraente II sno titolo di cam
pione di Enropa baUendo al 
pnnti i'lnslese Mick Leahy. 
L'incontro, che si e svolto ieri 
sera a Vienna, ha ancora ana 
rolta sancito la netta snperio-
rita di Fapp. II sno sfidante e 
rlusclto a terminare l'incontro 
ma la pnnlxlone InflltUeli dal 
campione e stata molto severa. 
Leahy e andato al tappeto per 
la prima volta alia quarta ri
presa ed e stato contato fino a 
cinque. HI messo?! dal k.d. nella 
stessa ripresa e tomato al tap
peto In segnito ad un preciso 
iranelo. Anche al 15.mo ronnd 
Hnflese si e trovato In gravi 
diffirolta. letteralmente froKKT 
e rioscito tnttavia a reffersl in 
piedi fino al gong finale. 

Lehar aveva tiportato ana 
ferita alia gnancia alia sesta ri
presa e Inatllntente I secondl 
hanno cercato di medicarla, 
inoltre Toeehlo slnUtro dell'ln-
glese era rlmasto compleUmea-
te chinso dalla qalnta ripresa 
mentre qnello destro presentava 
nn gonftore Impressionante. La 
prova deil'inglese e rlsnlUU ge-
neroshnlma e all' ••diceslarc 
ronnd era rlnsclto con nn aor-
prvndente reenpero a mettere 
In difflcolti per la prima e nnl-
ea volta Fapp. . 

• • • 
n campione del mondo del 

medi Junior, Sandro ManinghL 
eombattera II 14 novembre a 
Genova. Non e stato comnnqae 
ancora prescelto II sno i m r 
sarfo; in nn prlmo tempo al era 
fatto il nome di Teddy Wright 
ma semnra che Maoinghl non 
sla d'accordo dl Incroelare 
gnantl con 1'amerlcano. Sono 
InUnto l tanuta lo pomlhlllt* 

di un incontro valevole per il 
titolo mondlale tra Mazzinghl 
e Visintin in qaanto lo spex-
lino si trova attaalmente rl-
cOTerato in ana cllnira per sin-
drnme dlsmetabolica. . 

Qnesta Indisposizione, che 
procara a Visintin nn costante 
anmento di peso (e gia arrl-
vato a kg. 78) impedira a Bra-
no di difendere 11 titolo di cam
pione d'Europa dei saperwelter 
in programma per II 1. dicem-
bre a Parlgt contro Diailo. Sfn-
mate le tratUtive con Visintin 
sl fanno sempre pin Inslstentl 
le voci di an match tra Maz
zinghl e Benvenuti. A tale pro-
posito II manager di Benvenu
ti. Amadnzzl, ha dlchlarato al
ia stampa che se Mazzinghl fos
se disposto ad incontrare il sno 
protetto abbandonerebbe tntte 
le trattative finora Intessnte per 
opporre Nino al campione del 
mondo Giardiello. 

Mazzinghl tuttavia non sem 
bra d'accordo di Incontrare 
Benvenntl a breve scadenaa an 
che perche dovra difendere II 
sno titolo entro la fine dell'an-
no contro II brasiliano De Souza 

• Anche per Tore Bnrmni la 
pros&Ima attlrlta sembra oltre-
modo complicata. Menlre ai 
stanno nltlmando le tratUtive 
per llneontro con Klngpetch, a 
Bnrmni e stato offerto an com
battimento, titolo In pallo, eon 
II campione n»o««;;»le del « gal-
lo - Jofre. Braavh'"! -""n ha ac-
cettato qnesta ofTerta > propo-
sta da Fragelta e dal manager 
dl Jofrw. Katsenelton; tattavla 
non ha esclnao che II match 
Barmnl-Jofre sl possa efTettaa-
re nel 1M5. 

Nella foto; FAPF , 

La Lazio a Milano ' 
Si rompera I'equi-
librio in testa alia 

classified? 

Riuscirb la quinta yjomata di 
campianato a interrompere lo 
equilibria reynantc in testa al
ia classifica? 

E' un interroyativo al quale 
e difficile rhpondere. perche 
prexso a poco equivalenti sono 
i co in pi ti delle cinque capoli-
ste. Mfalanta, Sampdoria, Ca
tania, Miltin e Inter). 

L".4talanta per cominviare fa-
rd Q.U onori di casa alia Juve: 
e sebbene Valcureppi abbia dft-
to di temere la visita della squa-
dra biuni'onera il proiiOA'tico t"1 

per i padroni di casa. 'J'roppo 
i/ruve infatti e la crisi della 
Juvenilis (per di piu priva di 
Sivori) per sperare che possa 
avere una inipennata a Berua-
mo. Pare che contro il St. Gil-
loise la s(jnadra abbia foccaio 
il fondo del non aioco: di con 
seauenza sl <*• uiffriormente ap 
profondita lu fraitura tra i yio 
catori ed Heriberto Uerrera per 
cui si dice sia ttiiniiiiente una 
cluiiiorosa esplosione po'emicu 
in senu al clan bianconero. 

Dal canto suo il Catania e 
ospite del Messina nel -derby-
stciiiaito: apparcntemeiite il pro-
nostico e per i rayazzi di Di 
Bella, perd pud darsi che sul 
campo le cose radano diuersa-
meiife. Non sl pud dimenticare 
infatti che le caratterlstiche par-
ticolari del •» derby - possono 
tiiocare a Javore dei iiiessinesi 
che tra I'altro saranno spronaii 
da un impeguo particolare omle 
tentare di cuncellare Vamarezza 
per le due sconfitte consecutive 
incassate a Boldana e a S. Siro. 

Proseyuendo trouiamo che il 
.Milan gioca tra le mura atnlche 
contro la Lazio: ed anche in 
questo caso bisoyna ripetere che 
per i rossoneri il compito po
trebbe risultare piu di//icile di 
quanto non appat'a a prima vista, 
innanzitutto perche la Lazio e 
reduce dalla bella (anche se 
sfortunata) prova con I'Inter, e 
poi perche i rossoneri accusano 
un netto disagio neyli incontri 
casalinghi tanto da non aver 
ancora vinto una partita dinan-
zi al pubblico amico. 

Riuscira stavolta a far meglio 
il Milan? A Milano sperano di 
sl, ba.sandosi suila possibilitd del 
rientro di Rivera: ma si tratta 
di una speranza che deve esse-
re verificata sul campo. 

Rimangono Sampdoria ed 
Inter. La Sampdoria sara di 
scena a Bologna: una trasferta 
difficile ma non impossibile per 
gli uomini di Ocwirk visto che 
Bernardlni lascerd a riposo ben 
cinque titolari in vista delta 
- bella ' di mercoledl a Barce
lona per la coppa dei campioni 
(gli assenti saranno Tumburus, 
Perani, Nielsen, Haller e Pa-
scutti). 

Stesso discorso per I'Inter che 
a sua volta gioca in trasferta 
sul campo del Genoa: i rosso-
blu di Amaral sono abbastanza 
temibili tra le mura amiche ma 
se I'Inter giochera al livello 
standard dovrebbe riuscire a 
superare Vostacolo. 

Nel resto del programma una 
partita spicca per particolare in-
teresse: si tratta di Roma-Fio-
rentina. autentico • derby » del 
centra sud tra due squadre vxor-
tificate da un avvio deludenie 
ed ora alia ricerca del rilancio. 
La tradizione e per la Fioren-
tina che ha spesso raccolto ri-
sultati positivi all'Olimpico: ma 
il pronostico e per la Roma, sia 
pure non nettamente in quan
to e noto che i giallorossi ac
cusano una certa sterilita al-
I'attacco (per supplire a questa 
dejicienza pare che Lorenzo 
stavolta provera Angelillo a 
centra avanti in attesa che sl 
ristabilisca Manfredini). 

II fatto e che i viola hanno 
deluso profondamente nell'in-
contro di mercoledl con il Bar-
cellona:' ed inoltre dovrebbero 
accusare la stanchezza per il 
supplemento di lavoro. 

Rimangono Mantova-Cagliari, 
Lanerossi-Varese e Torino-Fog-
gia. Sono tre incontri nei quali 
i padroni di casa si presentano 
nelle vesti di favoriti: il Afan-
tova in quanto ha assoluto bi-
sogno di vincere per allontanare 
lo spettro della crisi, il Lane-
rotsi perche finora e stato trop~ 
po tartassato dalla sfortuna, il 
Torino perche i pugliesi lonta-
ni dalle mura amiche rendono 
normalmente assai poco. 

r. f. 

KIVEKA, dopo una lunga assenza dal terreno di gioco 
dovuta ad impegni militari forse rientrera domani nel 
Milan per il match con la Lazio. 

Mercoledl alle 16 
Bologna-Anderlecht 

BRUXELLES. 9. 
La terza partita per la Coppa 

d'Europa del campioni di calciu 
tra II Bologna e l'Anderlecht si 
dlsputera mercoledl prosslmo a 
Barcellona con Inlzlo alle ore 16. 
Come sl vede I'ha spuntata II Bo
logna che voleva giocare dl gior-
no mentre i belgi preferivano 
glocare dl uotte. 

Il tedesco Schutz 
operato ieri 

Ieri, presso 11 Centro traumato-
logico INAIL e Stato operato al 
ginocchlo destro, • da parte del 
prof. Rampoldi, II giocatore Yur-
gen Schuetz. Dato lo stato dl sof-
ferenza dell' articolazione. Bar A 
neccssarlo un lungo periodo dl 
riposo. . - . . , . . 

NEL N. 40 DI 

RINASCITA 
da oggi in vendita nelle edicole 

totocalcio 

Atalanta-JuTentas 
Bologna-Sampdoria 
Genoa-Inter 
Lanerossi-Varese 
Mantova-Cagliari 
Messina-Catania 
Roma-Fiorentina 
Torino-Foggia 
Falermo-Spal 
Verona-Napoli 
Ternana-Torres 
SalerniUna-Chieti 

Discutiamo col compagno De Marlino (etlito* 
riale tli Lura Pavolini) 
Verso le amministrative (Giancarlo Pajelta) • 
Come il PCI partecipa al tlibattito inlernazio-
nale (Mario Alicata) 
L'oiTenaiva dei capitali USA in Italia e in Eu
rope (Mario Mazzarino) 
L'imputato Colombo (Luciano Ascoli) 
L'amhiguita dei laburisti da una mano ai con-
servatori (Eric J. Hobsbawm) 
La Conferenza al Cairo dei paesi non allineati 
(Bozidar Franges) 
Erhard rerca prestigio nella forza multilalerale 
(Sergio Segre) 
Marines in Spagna (letlera da Madrid) 
L'autohiografia di Chaplin (Mino Argentieri) 
La stampa e la Sea la (Luigi Pestalozza) 
Nebbia sull'Europa (Enzo Collotti) 

. . N E I DOCUMENT. 

Pentagono e Wall Street 

dietro Gold water 

totip 

FRIMA COBSA 

SECONDA CORSA 

TERZA CORSA 

QUARTA CORSA 

QUINTA CORSA 

SESTA CORSA 

1ATBIZA 
WILLIAM APPLEMAN WILLIAMS 

STORIA DEGLI STATI UNITI 
D'AMERICA 

La « frontiera » come evasione o !a frontlera co
ma fermo programma dl rinnovamento soclale: 
gli American! sono oggi alia svolta che decider* 
del loro futuro, e in parte anche del nostro. 

«BMiotecs di adtvr* moJtrns*, pspne 625, lire 60Q0 

lit vita' 

http://ir.il
http://Curu.su


Mr 

PAG. 14 / fatti n e l m o n d o 1' U n i t e / *abato 10 ottobr* 1964 

y -

USA: pressioni 
per I'attacco al 
Nord-Vietnam 

Una decina di glorni fa il 
Dipartimento dl Stato si tro-
vd a dover Jronteggiare un 
compito difficile ed ingrato: 
sottenere che due discorsi, 
i quail contenevano premes-
se e dichiarazioni diame-
tralmente oppoate, non era-
no affatto in contraddizw-
ne, e costitulvano tutt'al piu 
le due /acce di una stessa 
medaglia. L'argomento dei 
discorsi era il plu scottante 

- che si potesse affrontare in 
quel momento: il problema 
della guerra di repressione 
net Vietnam del sud, e della 
estensione del conjlitto • al 
Vietnam del nord. I loro au_ 
tori erano William P. Bun-
dy. sottosegretarlo di Stato 
per gli affari estremo-orien-
tali, il quale parlava a To-
kio, e il Presidente Johnson, 
il quale parlava a Manche
ster, nello stato del New 
England. 

Era il 29 settembre. A To-
kio, Bundy disse: * L'espan-

' sione della guerra fuori del 
Vietnam del sud, menlre 
non e una cosa che not de-
sideriamo o cerchiamo, po-
trebbe esserci impesta dalla 
accresciuta pressione ester
na dei comunisti, incluso un 
aumento della inflltrazione*. 

A Manchester, Johnson 
disse: * Noi non vogliamo 
andare al nord a sg'anciare 
bom be in questa lose della 
partita -. 

II giorno stesso il porta-
voce • del Dipartimento di 
Stato doveva far fronte al-
Vassalto dei giornaltsti, i 
quail chledevano spiegazio-
ni su una tanto stndente 
contraddizione fra la dichta-
razione del sottosegretarto, 
e quella del presidente. 
* Nessuna contraddizione — 
splegb, probabllmente senza 
molta convinztone, il por-
tavoce. — Le due dichiara
zioni esprimono i due " te-
mi" permanenti della poli
tico statunitense nel Viet
nam. Primo, gli Stati Uniti 
non vogliono una guerra piu 
ampia. Secondo. I'aggres-
sione comunista nel Viet
nam del sud e un pericolo 
per la pace *. -- • • 

Cost siamo al punto di 
prima. £ doe al punto in 
cui la politico del governo 
americano consiste nel la-
sciare tospesa sul mondo la 
spada • di Damocle • dell'ag-
gressione al nord, se, come 
e quando gli Stati Uniti 
stessi decideranno che la 
«pressione comunista* — 
di cui deve essere aneora 
dimostrato che provenga dal 
nord Vietnam o dalla Cina, 
come tuttavia a Washington 
si sostiene — e giunta al 
punto in cui Vestensione 
della guerra e *giustiflcata*. 

• • • 
v Dietro le quinte, a Wa
shington, su questo proble
ma e in corso una battaglia 
senza esclusione di colpi. Lo 
si pud desumere da una cor-
rispondenza inviata da Ja
mes Reston al New York 
Times, in cui il giornaltsta, 
uno dei meglio informati 
osservatori americani, face-
va alcune drammatiche af-
fermazioni, che devcno es
sere registrate e ricordate. 
Scriveva Reston: * £' diffi
cile capire perche alcuni 
fumionari importanti, po-
che settimane prima di una 
elezione jiazionale, debbano 
par/are tanto apertamente 
di una espansione della 
guerra, e non solo sostengo-
no" questa necessita ma si 
diano quasi all'intrigo (lob-
byng) perche questa politi" 
ca venga adottata. E' addi-
rittura possibile sentire fun-
zionari di questo governo 
discutere di quanto sarebbe 
facile "propocare un inci
dent*" nel golfo del Ton
chino che giustrficherebbe un 
attacco al Vietnam del nord 
e eosl, secondo questa tesi, 
mettere in grado gli Stati 
Uniti di esercitare una for
te pressione militare sui co- . 
munisti di lassii perche al-
lentino la loro pressione sul 
Vietnam del sud *. . 

11 giornalista americano 
mfferma che Vimpegno de-
gli Stati Uniti nel Vietnam 
e aumentato man mono che 
la situazione locale andava 
deteriorandosi: *.„ Cid che 
era cominciato con un im-
vegno limitato a ' svolgere 
un ruolo sussidiario e gra-
dualmente diventato un im-
pegno diretto degli Stati 
Uniti, non solo a mantenere 
la pace e la sicurezza nel 
Vietnam del sud, ma in tut-
ta I'Asim del sud-est. Questo 
piu ampio irepeono e stato 
appoggiato da una risotuzio-
ne del Congresso, ed ha in-
coraggieto non solo coioro 
che vogliono ' espandere la 
guerra al nord, ma anche* 
colore i quali qui (a Wa
shington) ritengono dl poi-
sedere una astuta ricetta 
per farlo "provocando un 
inddente 1 nel golfo del 
Tonchino, dl poter fomi re 
co«i cid che essi. considera-
no una base legale per un 
attacco militare al Vietnam 
del nord: 

La corrispondenza si chiu-
de cosl: * La scorsa seittma-
na siamo stati informati da 

i fumionari' non identiflcati 
che i piloti statimitensi era- • 

t no. autorizzati a iiueouire 
qualsiasi attaccante fin nel 

'Vietnam del nord, e persi-
no nella Cina. Ieri, per la 
prima volta. i cacciatorpe-
diniere americani coincolti 
nelVultimo inddente nel 

'• golfo del Tonchino sono sta-
\ ti identificati. non dal go-
i verno, ma attraverso una 
> lettera scntta da un man-

dello Iowa, che era a 

bordo di una delle navi, ai 
suoi genitori, a Dubuque. 
Nessuno pud essere peren-
torlo circa quello ' che oc-
corre fare per I'agonia del 
Vietnam, ma il paese ha di-
ritto ad una piu chiara de-
finizione dei nostri scopi di 
guerra, e piu particolarmen-
te ad una assicurazione che 
le nostre navi nel golfo del 
Tonchino sono Id per finire 
la guerra e non per "pro-
vocare un inddente" che 
possa espandere la guerra*. 

* * * 
£' questa forse la piu 

franca e impressionante te-
stimontanza circa il perico
lo che il mondo sta corren-
do per colpo del • partita 
della guerra* americano, 
che non e fatto solo di Gold-
water. Ma, nonostante que
sta testimonianza, che non 
e del resto I'unica del suo 
genere, tutta la mucchtna 
propr gandistica ainericana 
e m moto per far digerire 
ull'opintone pubblica uno 
dei miti sui quali I'estensione 
del conflitto sarebbe basata: 
e doe il mito secondo cui 
la guerra di (iberaztone che 
il FNL sud-vietnamila con
duce ha la sua origine ad 
Hanoi e a Pechino. 

Ma quanto vi e di vera 
In questa tesi, che viene ri-
petuta da anni per renderla 
piu credibile? Ecco cosa 
sostiene uno studio effettua. 
to dall'Ente statunitense per 
lo sviluppo internazwnale 
nel 1963 e pubblicato al 
principio di quest'anno: per 
quanto riguarda i viveri, in 
30 su 40 province del Viet
nam del. sud • i comunisti 
vivono largamente delle ri-
sorse locali. Elimlnare i 
guerriglieri affamandoli, co
me gli inolest fecero in Ma-
lesia, e molto piu difficile*. 
Armi: 'in 29 su 40 provin
ce, i comunisti non hanno 
alcun problema pressante 
per Varmamento. Le armi 
catturate dmgli arsenali pie-
ni di armi statunitensi co-
stituiscono il grosso del ri-
fornimento *. Una cartina 
allegata alio studio dimo-
stra che l'* autosufficienza * 
dei partigiani per quanto ri
guarda ' Varmamento copre 
quasi tutto il territorio sud-
vietnamita. Denaro: * in 37 
province su 40, i comunisti 
non hanno alcun serio pro
blema finanziario *. 
• E almeno quest'ultima vo

ce porta ad un'altra con-
clusione, del resto gia nota: 
la guerra di resistenza e di 
liberazione condotta dal 
FLN gode dell'appopgio del
la stragrande maggioranza 
del popolo sud-vietnamita, 
soprattutto - degli abitanti 
delle campagne, in cui la 
guerriglia si svolge (14 mi-
lioni di sud-vietnamiti, su 
15.300.000 abitanti, sono con-
tadini), ed alia quale essi 
partecipano. Le ragioni so
no molte, e complesse. Ma 
e difficile trovare testimo
nianza piu incisit7a e appro-
priata di questa, resa dal 
prof. Bernard Fall, un fran-
c.ese che insegna negli Stati 
Uniti. esperto di cose viet-
namite: «Dopo la fine del
la guerra contro i francesi 
nel 1954 — ha detto Fall in 
una intervista alio •• U. S. 
News and World Report — 
i grandi agrari vietnamiti 
uscirono dai ritirl suUa ri-
viera francese o a Parigi o 
a Saigon, e con I'aiuto di 
soldati addestrati dagli Stati 
Uniti ed equipaggiati dagli 
Stati Uniti tornarono nelle 
campagne e dissero ai con-
tadini: "Va bene, ridateci la 
nostra terra, piu otto anni 
di affitti arretrati, dal 1946 
al 1954". Prima della rifor-
ma agraria, * I'affitto nel 
Vietnam era il 59 per cento 
del raccolto. cosi essi pre-
tesero il 400 per cento del 
raccolto. In altre parole, 
molti contadini vietnamiti si 
trovarono nell'atternafiDa 
di morire di fame o di unir-
si ai comunisti • (doe al 
Fronte nazionale di libera
zione. n. d. r.). Questo fu 
quanto in realta accadde, ed 
i contadini si rivoltarono 
contro il regime di Saigon*. 

Emilio Sarti AmadA 

Saigon 

Processo 
o 20 persofie 
per il colpo 
cootro Kbon 

„ ' SAIGON. 9 
II dittatore Khan ha an-

nunciato oggi che tredici 
ufficiali superiori e, sette 
civih verranno process&ti 

• tra qualche giorno per la 
, parteciparione al tentatlvo 

di colpo di stato del mese 
scorso. II giudizio sara dato 
da una corte marziale e gli 
imputati potranno essere 
condaonati alia pena capi-

- tale. Fra gli taccuMti figura 
•il presidente della cpnfede-

razione del,. lavoro • Phan 
Quoc Buu. 

Nel corso della stessa con-
ferenza stampa. Khan si e 
vantato di essere in grado 
di effctluare attacchi aerei 

'contro la Cina popolare e 
contro la Repubblica demo-
cratica del Viet Nam del 
Nord. sebbene abbia affer-
mato di non poter dire 
-quando- tali attacchi do-
vrebbero aver luogo., . 

La conferonza al vertice verso la conclusione 
• - - - • • . , , • . , • i 

Si elabora al Cairo 
la piattaforma 

dei non allineati 
Oggi comincia la discussione a porte chiuse dei documenti 
final! — Anticipazioni sulle risoluzioni — Intervento di 

Makarios alia sedufa di ieri 

Un'azione del FALN 

Colonnello USA 
rapito a Caracas 

CARACAS, 9 
Un portavoce dell * amba-

sciata americana nella capi-
tale del Venezuela ha reso 
noto oggi che il colonnello 
dell ' aeronautica degli Stati 
Uniti, Michael Smolen, e 
stato rapito dai < terroristi > 
del FALN (i partigiani che 
conducono la lotta contro la 
dittatura di Betancourt). II 
colonnello, - vice capo della 
missione americana presso le 
forze aree venezolane, sta-
mane e stato < prelevato > 
da due uomini mentre la-
sciava. la propria abitazione 
per recarsi in ufflcio. 

L'ambasciata americana ha 
piu tardi comunicato .uffl-

cialmente che due «terrori
sti > si sono impadroniti di 
Smolen mentre stava per sa
tire sull'automobile del co
lonnello Henry Choat, capo 
della missione. Uno dei due 
rapitori ha puntato una pi-
stola alia schiena di Smolen 
mentre un altro impugnava 
un mitra .Choat ha detto che 
egli era disar'mato e di non 
aver potuto far nulla per im-
pedire il rapimento. 

Recentemente il F A L N 
aveva aperto il fuoco contro 
la sede della missione ame
ricana. Tre giorni fa una 
bomba era stata fatta esplo-
dere nel cortile dell'ufflcio 
telegrafico americano. 

New York 

Krusciov e 

Johnson 
forse oll'ONU 

Goldwater parla agli industrial! e ban-
disce la crociata anticomunista 

NEW YORK, 9. 
Secondo fonti dell'ONU de 

finite autorevoli, e possibile che 
Krusciov-e Johnson si rechino 
a New York in occasione della 
apertura della prossima sessio-
ne generate annuale dell'As-
semblea dell'ONU. Secondo 
queste fonti il segretario gene-
rale U Thant invitb il capo del 
governo sovietico a venire a 
New York durante la sua visita 
a Mosca nel luglio scorso. L'in-
vito costituisce un normale at-
to di cortesia; ma Krusciov — 
a quanto si aggiunge — reagl 
assai favorevolmante, prospet-
tando la possibility d'interveni-
re alia sessione. 

L'assemblea generale, come e 
noto, si aprira il dieci novembre 
e, dopo un'interruzione per le 
vacanze natalizie. riprendera ai 
primi di gennaio. r -

Un analogo invito sarebbe 
stato esteso da U Tbant al pre
sidente Johnson durante la sua 
visita a Washington nel mese 
scorso. Johnson avrebbe espres
so anche Iui il desiderio di re
carsi alle Nazioni Unite nel 
caso della sua rielezione alia 
prestdenza. 

La campagna elettorale ame
ricana va intanto scaldandosi 
ogni giorni di piu.' Oggi a Los 
Angeles, con un linguaggio an
eora piu truculento di quello 
usato nelle passate settimane. 
il canditfato 'repubblicano alia 
Presidenza, Goldwater. ha di-
chiarato di voler bandire «la 
crociata anticomunista nel mon
do- . Egli ha dichiarato che - i l 
principale obbiettivo degli Stati 
Uniti dovrebbe essere di ridur-
re con tutti i mezzi a loro di-
sposizione la potenza dei comu
nisti >. finche questi - non ab
bia no piu la capacita di mi-
nacciare la nostra sicurezza e 
di mettere in pericolo la pace 
nel mondo*. II senatore dell'A-
rizona, che sta compiendo an 
giro elettorale negli Stati del-
l'Ovest, ha preso Ja parola al 
• Consiglio degli affari mondia-
Ii». un organismo privato di 
grossi capitalistt. alia vigilia del-
l'arrivo a Los Angeles del pre
sidente Johnson. Gli Stati Uni
ti. ha agjgiunto, essendo la na-
zione - piu potente del mondo -. 
debbono meltersi alia testa di 
una immensa crociata destinata 
a controbattere - le ambizioni 
senza limite del comunismo ». In 
questa crociata. ha detto il fa
scists Goldwater. si tratta di see-
gliere tra - una guerra provoca-! 
ta dalla debolezza e una pace 
risultante dalla forza*. | 

Il candidato repubblicano ha 
portato come - esempio della de
bolezza » deU'amministrazione 
Johnson, il problema cubano 
( -e giunto il momento di ri-
solvarlp -;. 

II presidente Johnson, giunto 
al tcrzo giorno del «suo giro 
elettorale di sei giorni in undi-
ci stati, ha detto in un discorso 
pronunciato a Nashville (Ten
nessee) che la questione prin
cipale dell'attuale campagna e-
lettorale e se il popolo ame-
ricaso vuole continuare a pro-
gTedtre. I repubblicani. ha det
to, intendono -respingere il 
breseate e porre U veto al fu
ture». - - • 

A North Plainfield (New Jex 
sey), • l'ex candidato repubbli
cano alia vice-presidenza. Ri
chard Nixon, ha chiesto al pre
sidente Johnson, in un discorso 
pronunciato ieri sera, se sia ve 
ro che egli abbia rlservato e 
sclusivamente a se stesso il di 
ritto di decidere circa 1'even 
tuale impiego delle armi ato-
miche. 

Norvegia 

Ribodito il «no» 
alia multilaterale 

OSLO. 9 
A domanda di un giornalista. 

il' primo ministro norvegese 
Gerhardsen ha dichiarato oggi 
che il suo governo e contrario 
alia forza multilaterale atomic* 
della NATO perche ritiene che 
questa possa contribuire alia 
disseminazione delle anni nu-
cleari. e che esporra questo 
punto di vista ai paesi alleati 
attraverso le vie ordinarie. 
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Dal noitro inviato 
IL CAIRO. 9. 

In un'atmosfera piu distesa 
grazie alia conclusione del-
V< affare Ciombe > la confe-
renza del Cairo ha oggi pro-
seguito i suoi lavori nell'ul-
tima seduta pubblica, dedi-
cata alia serie finale di inter
vene. Da domani i lavori si 
svolgeranno a • porte chiuse 
per la discussione dei docu
menti conclusivi elaborati 
dai ministri degli Esteri. Non 
sj esclude che la conferenza 
possa concludersi domani 

AH' imzio della seduta 
odierna ha preso la parola il 
Presidente cipriota Maka 
rios, il quale ha dichiarato 
che Cipro « cerca disperata-
mente di seguire una politica 
di non allineamento, ma e 
sottoposta a tcrribili pressio
ni per forzarla ad entrare in 
uno dei due blocchi mondia-
h >. Makarios ha inoltre sot-
tolineato la' necessita di ri-
solvere i conflitti con mezzi 
pacihei ed ha deplorato che 
< le lotte. politiche e manovre 
diverse impediscano alle Na
zioni Unite - di assolvere al 
loro ruolo pacificatore >. De-
nunciando la persistente « vi-
rulenza > dell imperialismo e 
del neo-colonialismo, Maka
rios ha sottolineato che essi 
nuocciono ai popoli di nume-
rosi paesi, in particolare a 
Cipro, nel Congo, nel Viet
nam e nelle colonie porto-
ghesi. 

Il rappresentante del Mes-
sico ha salutato la dichiara-
zione di amicizia di Dorticos 
confermando il rigetto della 
azione contro Cuba decisa 
dalla OSA, che il Messico si 
propone anzi di impugnare 
sul piano internazionale. Ha 
presentato alia conferenza 
un progetto di dichiarazione 
dell'ONU per il non inter
vento. . 

11 Venezuela ha risposto 
polemicamente alle accuse 
cubane. 

L'ultimo oratore, Holden 
Roberto ha affermato che in 
Angola la coesistenza passa 
per la lotta alTimperialismo. 

L'interesse degli osserva
tori e rivolto ormai alia fase 
conclusiva della conferenza. 
La pubbllcazione dei docu
menti finali e considerate im-
minente. - Indiscrezioni - di 
stampa indicano che questi 
saranno i punti - principali 
delle risoluzioni: 1) Libera
zione dei popoli aneora sog-
getti al giogo coloniale; fine 
deU'imperialismo in tutte le 
sue forme; atfermazione del 
1'inconciliabilita della pace 
con le situazioni inique; in-
timaziene al Portogallo di 
adeguarsi alle decisioni del
l'ONU; • riconoscimento del 
governo libero angolano; aiu-
to ai movimenti di liberazio
ne. 2) Diritto dei popoli al-
1'autodecisione - e • condanna 
delle violazioni di questo di
ritto. 3) Isolamento dei paesi 
razzisti, con interruzione an
che delle comunicazioni con 
essi. 4) La coesistenza richic-
de il diritto all'indipendenza 
totale e all'autodecisione, la 
condanna dell'impiego della 
forza e delle ingerenze negli 
affari intemt degli altri pae
si. 5) Impegno di tutti i paesi 
partecipanti alia conferenza 
al rispetto delle frontiere e 
deirindipendenza di ogni 
Stato; appoggio alle aspira-
zioni alia riunificazione dei 
popoli divisi, fine del blocco 
a Cuba e restituzione della 
base di Guantanamo attra
verso negoziati; condanna 
delle ingerenze a Cipro con 
tro 1'autodecisione; appeggio 
dell'Organizzazione per la 
unita africana al Congo. 6) 
Regolamento pacifico dei 
conflitti in Indocina, fine del 
Tingerenza siraniera, convo 
cazione dr una nuova confe
renza di Ginevra. 7) Insoddi 
sfazione sull'andamento dei 
negoziati per il disarmo, in 
vito a tutti i governi a ri-
spettare la tregua atomica e 

fad estenderla. 8) Opposizio-
ne alle basi- stranie're e a 
blocchi. 9> Ammissione di 
tutti i popoli alle Nazioni 
Unite; i capi di Stato parte-
cipino alia prossima sessione 
dell'ONU; sia restituito alia 
Cina il suo seggio nell'orga 
nizzazione internazionale. 

* L'insoddisfazione per lo 
stato delle relazioni econo-
miche e espressa nel pream-
bolo della risoluzione, e a 
questo. propositi il giornale 
Progres Egyptien • sollecita 
iniziative nazionali alio sco-
po di rivedere i contratti ini 
qui e recuperare le ricchezze 
sottratte daU'imperialismo 
(per esempio il petrolio del-
I'Algeria). II giornale affer-
ma che esistono mezzi legit-
timi ed efficaci per \ incere la 
apatia e la cattiva volonta 
dei paesi ricchi. 

P«r ntgoziati 

con I'lndia 

La Cina 
accetterebbe 

la mediazione 
dei paesi 

di Colombo 
Colloquj del premier ro-
meno Maurer con Liu 

Sciao-ci e Ciu En-lai 

PECHINO. 9. 
' II governo cinese ha diramato 

una dichiarazione a proposito 
della controversia con I'lndia. 
La dichiarazione — diffusa dal-
l'agenzia Nuova Cina — affer-
ma che «il governo cinese fara 
sempre la migliore accoglienza 
ad una mediazione imparziale 
da parte delle nazioni della 
conferenza di Colombo in vi
sta di negoziati diretti fra Cina 
e India. La responsabilita de] 
fatto che tali negoziati non ab-
biano aneora avuto luogo — 
dice il documento cinese — ri-
cade sull'India-. La dichiara
zione afferma poi che la Cina 
non cedera - a pressioni Inter-
nazionali» e che le eventuali 
proposte della conferenza di 
Colombo non potranno essere 
presentate come - un verdetto 
che debba essere accettato in 
blocco dalla Cina». La dichia
razione conclude affermando 
che il governo di Pechino «e 
sempre pronto a negoziare in 
ogni momento e dovunque sul
fa base delle proposte di Co 
lombo ». 

Alia conferenza di Colombo 
appartengono i seguenti Stati 
Ceylon, Birmania. Ghana. RAU, 
Indonesia e Cambogia. Nei gior
ni scorsi la questione della con
troversia cino-indiana era sta
ta evocata alia conferenza del 
Cairo nel discorso del Primo 
ministro indiano Shastri. 

E* partito oggi da Pechino il 
Primo ministro romeno Ion 
Gheorghe Maurer, il quale, du
rante il suo soggiorno di un-
dici giorni. in occasione delle 
celebrazioni per il quindtce?i-
mo anniversario della Repub
blica popolare. ha avuto col-
loqui con Liu Sciao ci e Ciu En 
lai e altri dirigenti cinesi Tali 
colloqui si sono per6 conclusi 
senza che fino ad oggi sia stato 
diramato alcun comunicato uf 
flciale. 

DALLA PRIMA PAGINA 
Quirinale 

dere se questo piano riuscira 
a f unzionare. Sembra - che • la 
volonta della DC sia di evitare 
cotnunque una dichiarazione 
di impedimento e di riuscire 
a aspettare quanto basti per
che Segni, eventualraente, dia 
le dimissioni. 

Delia questione presidenzia-
le, espnmendo soddisfazione 
per come e avviata la faccen* 
da, si e parlato ieri nella Di-
rezione del PR1. inline, si ap-
prende che l'interrogazione dc, 
I'unica aneora mancante, sara 
presentata lunedl o martedi a 
Montecitorio. 

Bonn insiste: 
entro I'anno 
il trattato 

per la forza H 
Dal nottro corritpondente 

BERLINO, 9. 
II governo di Bonn insiste 

per la conclusione entro I'anno 
del trattato per la forza ato
mica multilaterale della NATO 
(MLF): lo ha confermato oggi 
il segretario di stato von Hase 
nel corso di una conferenza 
stampa. In precedenza. il rap
presentante permanente tede-
sco occidentale presso la NA
TO, Wilelm Grewe aveva fatto 
un rapporto al governo sulle 
sue trattative a Washington e-
sprimendo la speranza che il 
progetto divenga presto realta. 

Von Hase e stato molto elu-
sivo sulla questione se Bonn 
e Washington firmeranno an
che da soli il trattato. Egli ha 
detto che a parere del governo 
federale, la progettata forza 
atomica deve essere "quanto 
piu multilaterale possibile -, ma 
ha ammesso che i pareri all'in-
terno sono diversi. ed ha ag-
giunto che appunto si e anche 
accennato alia possibilita che 
USA e RFT diano vita inizial-
mente da soli al trattato. 

Sul problema della MLF si 
e soffermato anche il ministro 
della Difesa von Hassel in un 
discorso di smaccata esaltazio-
ne della Bundeswehr tenuto 
davanti ad una assemblea del
ta CDU a KasseL Dopo aver 
messo in guardia contro -una 
sopravalutazione della disten-
sione-. il ministro ha lodato 
la progettata forza H come un 
- efficiente fattore di coesione -
tra Europa e Stati Uniti. La 
MLF — egli ha aggiunto — 
sara un modello per eliminare 
gli - egoismi nazionali -. Von 
Hassel ha infine affermato che 
si pud contare sulle prime fir-
me in calce al trattato entro 
la fine dell'anno in quanto - i l 
governo USA e fermamente de-
ciso ad iniziare la realizzazione 
del progetto-. 

r. c. i 

SOCIALDEMOCRATICI uccso-
cialdemocratico si e concluso 
con l'approvazione di un do
cumento politico nel quale si 
approva il governo Moro e si 
evita qualunque cenno all'azio-
ne « frenante » che la DC svol
ge in seno alia coalizione. Nel 
documento si giudica < positi-
va la concordanza di intenu 
tra i partiti della sinistra de-
mocratica • nell'azione parla-
men tare e di governo*; per 
quanto riguarda l'unificazionc 
socialista il documento dice 
che «i socialdemocratici rin-
novano l'appello lanciato fin 
da Palazzo Barberini a tutti i 
lavoratori italiani perche pren-
dano coscienza dei valori di 
liberta i quali, contro -»gni ne-
gazione del partito comunista, 
si presentano piii che mai co
me la vera sostanza della con-
vivenza civile e umana ». Piu 
avanti infine si afferma che il 
CC < esprime la sua plena so-
lidarieta al compagno Saragai 
oggetto in questi giorni deila 
polemica dei comunisti e dei 
conservatori ». 

Tutti hanno votato il docu
mento tranne la < nuova de-
stra» di Averardi, Pellicani, 
Righetti che per6 ha dichiara
to di giudicare il documento 
finale «positivo e frutto dei 
nostri interventi correttivi al 
CC» e che si e astenuta solo 
perche in esso si citavano le 
relazioni di Saragat e di Ta. 
nassi. La nuova Direzione e 
stata eletta, come si e detto, 
con il < rovesciamento > deila 
vecchia alleanza Saragat-de-
stra: sono entratj Ariosto, Fab-
bri e Margherita Bernabei del
la sinistra al posto dei tre del
la nuova destra. Preti ha fat
to una dichiarazione soddisfat-
ta. mentre negli ambienti so
cialdemocratici si insisteva nel 
« significativo > spostamento a 
sinistra del partito che sareb
be riscontrabile anche nel fat
to che per la prima volta il 
PSDI torna a mettere ufficial-
mente l'accento sul suo carat-
tere di partito < socialista >. 

Questo carattere infatti e 
stato sottolineato da Tanassi 
nella sua replica: < Soltanto 
ora i moderati si sono accorti 
che i] nostro e un partito so
cialista interessato a spiare 
tutto ci6 che ° awiene a sini
stra per rafforzare le posizio-
ni socialiste democratiche; gli 
ambienti moderati infatti ave 
vano interpretato il senso di 
responsabilita mostrato in tut 
ti questi anni dal PSDI con il 
nostro recondito proposito di 
essere noi stessi dei modera
ti ». Per quanto riguarda i co
munisti e la prospettiva di un 
unico partito dei lavoratori, 
Tanassi ha insistito sulla tesi 
gia sostenuta al CC da Sara
gat: «Cid awerra quando i 
dubbi che serpeggiano nel-
l'animo dei lavoratori comu
nisti e la crisi delle loro co-
scienze verranno a matura-
zione e esploderanno. E non 
saremo noi allora ad avere 
mutato la nostra posizione». 

Sempre in relazione alia si
tuazione politica generale e'e 
da segnalare una riunione del
ta Direzione del PRI e un ar. 
ticolo del < basista > Granelli. 
La Direzione repubblicana, do
po una relazione di Ten-ana, 
una di La Mai fa e una di Rea-
le, ha confermato l'appoggio 
al governo (con un documen
to) e l'impegno per l'attuazio-
ne del programma. Negli am
bienti del PRI (come in quelli 
nenniani) si da gran valore al
ia riunione di ministri per de-
finire la legge urbanistica pre-
sieduta ieri da Nenni e che 
preluderebbe a una sollecita 
approvazione del suo testo da 
parte del governo. • 

L'articolo di Granelli tenta 
di dare una spiegazione otti-
mistica del recente consiglio 
nazionale dc per quanto ri
guarda gli aspetti « politici >: 
egli invece (insistendo in una 
s«»rie di critiche ri volte sia ii 
fanfanianj che ai dorotei) giu-

Industria dell'auto 
(Dalla prima pag.) 

europei sono, fino adesso, ottimamente riusciti, in questo 
modo, a mantenere intatto il livello dei loro profitti, mal-
grado le difficolta di mercato, IQ concorrenza americana la 
rivalita fra le diverse Industrie della CEE. 

I problemi che abbiamo delineato si intrecciano, in moao 
strettamente coordinato e addirittura interdipendente, m 
tutti i paesi del MEC,e colpiscono alio stesso modo la classe 
operaia e i lavoratori europei. Diremo di piu: la situazione 
nel settore delVautomobile riassume e sintetizza tutta un 
grosso nodo di problemi che vanno dalla fase di ecoluzione 
subentrata nei rapporti fra capitalismo europeo e americano, 
contraddistinta da profonde contraddizioni e lacerazioni, 
alia crisi che si manifesto fra i partners europei alia ricerca 
di nuovi equilibri. in una difficile prospettiva di program-
mazione e di pianificazione europea, alia inconciliabilita 
totale fra la ricerca del massimo profitto da parte dei mono-
poli e una direzione equilibrata e razionale della economia 
di una societa, della gestione delta sua ricchezza sociale 
Una conferenza europea delle centrali sindacali metallurci-
che, assumerebbe, dunque, un valore determinante perche 
Tiproporrebbe ai sindacati, alia classe operaia, non soltanto 
il compito della denuncia del processo in corso e di una 
aggiornata analisi dei comptessi e nuovi fenomeni economici 
europet, ma quello della propria strategia, e di una lotta 
per profonde trasformazioni economiche e sociali capace di 
assettare un duro colpo al dominio dei monopoli sull'Europa 

dica che la soluzione scaturita 
dal consiglio per quanto ri
guarda la Direzione e precaria 
e transitoria. Granelli ribadi-
see poi l'appoggio a Moro da 
un lato e a Rumor daH'altro. 

E' noto cotnunque che at-
tualmente in seno alia corren-
te di < Forze nuove > le posi-
zioni sono molteplici e diverse. 

Spano 
go via delle Botteghe Oscure 
verso largo Argentina. II car-
ro • funebre — scortato dai 
valletti del Senato — " era 
preceduto da un gruppo di 
bandiere rosse, fra le quali 
spiccava il labaro dell'Asso-
ciazione romana dei perse-
guitati politici e la bandiera 
dei Comitati della pace. Se-
guiva il gruppo dei familiari 
del compagno Spano, la com-
pagna Nadia Gallico, in gra-
maglie, le giovani figlic pian 
genti, Paola, Chiara e Fran 
cesca, il fratello, i cognatt 
Ruggsro e Loris Gallico con 
le loro famiglie. Alcuni com-
pagni portavano poi la gran-
de corona di fiori del Movt 
mento della pace (mentre le 
altre numerosissime corone 
formavano una siepe rossa in 
fondo alia via, alia fine del 
corteo che si andava oramai 
snodando). 
• I compagni della segrete-

ria e della direzione del Par
tito, decine di compagni del 
comitato centrale e della 
commissione centrale di con-
trollo aprivano poi il corteo 
nel • quale camminavano as-
sieme dirigenti e militanti 
del movimento operaio, gio
vani e vecchi, donne, amid 
del movimento della pace, 
conterranei del compagno 
Spano. Fra gli altri abbinmo 
notato il vice-presidente del 
Senato Spataro, il sen. Per-
ruccio Parri e il sen. Lussu, 
I'on. Riccardo Lombardi, 
Von. Valori, il sen. Schiavet-
ti, Von Luzzatto e il sen. 
Bartesaghi, la compagna Ma-
risa Rodano, vice presiden
te della Camera, i rappre-
sentanti delle ambasciate, 
Vaddetto stampa della am-
basciata tunisina signor Mus-
sauli, gli scrittori Carlo Za-
vattini e Leonida Repaci, nu-
merosi dirigenti e parlamen-
tari sardi, il sindaco di Car-
bonia — dove malgrado le 
sue condizioni fisiche il com
pagno Spano aveva accetta
to di capeggiare la lista elet
torale —, il vice sindaco di 
Iglesias ed altri. 

Lentamente — c mentre 
due ali di folia s'aprivano 
sempre piu folte ai suoi la-
ti — fl corteo attraversava 
via Arenula e poi il lungote-
vere alberato, fino alia piaz
za di monte Savello, dove 
veniva ricordata la ftgura 
dello scomparso. 

Nel piii profondo silenzio 
saliva per primo sul podio e 
prendeva la parola il compa
gno Cardia segretario regio-
nale del PCI per la Sarde-
gna. «Avremmo voluto che 
le sue spoglie tornassero al-, 
la sua terra, alia terra dalta 
quale 42 anni fa egli parti 
per iniziare la sua lotta con
tro il fascismo... > egli ha 
iniziato a bassa voce. Nelle 
sue parole e* rivissuta la fi-
gura dello scomparso, il suo 
profondo legame con la ter
ra sarda. 

E' stata poi la volta del 
sen. Bartesaghi che di Ve
lio Spano e stato per lungo 
tempo stretto collaboratore 
in seno al movimento dei 
partigiani della pace. Con 
voce appena intelligibile, rot-
ta dal pianto che a tratti gli 
impediva di parlare, egli ha 
prima letto un messaggio di 
J. D. Bernal. * II nostro sa-
luto — ha continuato poi\ 
Bartesaghi — e pieno del 
rimpianto per tutto cid che 
avresti potuto dare e avresti 
dato per la causa della pace 
del tuo Paese e del mondo ». 

Ricordata la azione del 
compagno Spano in seno al 
comitato per la pace e gli 
insegnamenti che da essa si 
possono trarre aneora per il 
futuro della attivitd € ades
so — ha concluso Bartesa
ghi — vogliamo dirti so
prattutto che ci duole tan
to, tanto davvero, che tu non 
sia piu qui ad aiutarci. 
Adesso vogliamo dire-piano 
e semplicemente a tua mo-
glie, • alle tue - figliuole, ai 
tuoi fratelli, di lasciarci met
tere un poco vicino a loro a 
condividere il loro dolore >. 

Hanno poi preso la parola 
il senatore Vittorelli, che ha 
messo l'accento sul valore e 
la permanenza degli obiettivi 
unitari del movimento ope
raio italiano, a nome del 
oruppo senatoriale del PSI, e 
il senatore Schiavetti, a no
me del gruppo del PSIUP, 
che ha ricordato anche la 
figura di giornalista e di di-
rigente della Federazione 
della stampa dello scompar
so. E" stata poi la volta del 
rappresentante del consigVo 
mondiale della pace Matkov-
ski. Ricordato come Veil* 
Spano fosse. conosciuto rd 
amato per la sua attivita do
vunque agisce il movimento 
della pace e in particolare 
fra il popolo sovietico. Mm-
kovski ha affermato che « i l 
miplior ricordo che noi po*-
siamo . conservare di Velio 
Spano i di continuare la lot
to come lui Vha condotta >. • 
• Infine a nome della Dire

zione - del Partito ha preso 
la parola il compagno Gior
gio Amendola. - • -

« Siamo tutti qui — ha in-
cominciato il compagno 
Amendola — familiari. com
pagni e amici di tante batta-
glie e giovani che avanzano 
per quella via che con tanto 
fatica tu hai contribuito ad 
aprire ». Amendola ha ricor
dato la vita di militante ri-
voluzionario dello scomparso 

fin da quando, giovanissimo, 
egli parti dalla Sardegna. 
« Facesti allora la tua scelta, 
prendesti il tuo posto di lotta 
e a questa scelta e a questo 
posto per 42 anni sei rimasto 
fedele ».' -

Era una scelta fatta non 
alia vigilia di una vittoria 
ma all'indomani di una scon-
fitta che non permetteva di 
prevedere quando le cose sa-
rebbero cambiate: era la 
grande avventura umana del 
rivoluzionario professionale 
vissuta , con slancio roman-
tico. us • • • . -»• ' 

Amendola ha ricordato tut
te le tappe della vita politica 
di Spano in anni duri di lot
ta, sottolineando anche le 
inevitabili amarezze di quel
la vita, le difflcoltd non solo 
materiali, Vasprezza di certi 
momenti, la difficile ricerca, 
gli errori, i dubbi: tutto il 
peso inevitabile di una lot
ta che e fatta da uomini, da 
uomini che possono sbagliare 
e che attraverso gli errori ri-
cercano la veritd. «Anche 
questo andava ricordato •— 
ha detto Amendola — per da
re a questo saluto la sincc-
rita necessaria, quella since-
ritd che Velio amava >. 

« Noi ti diciamo addio con 
animo commosso — ha con
cluso Amendola — ma con 
la certezza che la tua vita, 
la tua bella vita di combat-
tente rivoluzionario non e 
stata spesa invano. Tu hai sa-
puto fare la tua parte, gli 
altri, soprattutto i giovani, 
sapranno fare la loro perche 
Vltalia sia socialista *. 

Nuovi messaggi 
di cordoglio 

Alia compagna Nadia Spano 
ed alia Direzione del Partito 
sono pervenuti anche ieri nu-
merosissimi messaggi di condo-
glianze. Hanno telegrafato: 

Nilde Jotti. Marisa Togliatti, 
Redazione -nuova generazione-*, 
Alberto Carocci direttore rivi-
sta « Nuovi argomenti». Com. 
missione unica Alb; giornalisti, 
Luca Pavolini redazione * Ri-
nascita», Kanuccio Bianchi 
Bandinelli e Franco Ferri del-
l'lstituto «Gramsci -, Societa 
editrice Franco L.bonati, Presi
denza Associazione ex garibal-
dini Spagna. Giovanni Pierac-
cinl ministro del Bilancio. Giu
seppe Dessi. Prof. Corrado Cor-
ghi, Francesco De Martino, 
Leonardo Azzarita. Piero Calef. 
fl, Cesare Zavattini. Giulio Trc-
visani, Emanuele e Carmen 
Condorelli, Carol Pietro Carac-
ciolo. Marco Cesarini Sforza, 
Olga e Luciano Romagnoli, Pao
lo Vittorelli. on. Lizzaro. Luigl 
Gullo. Tolloy, Antonio Azzara, 
Carlo Salinari. Franco Restivo, 
Roberto Bonchio, Gerardo Chia-
romonte, Maria e Mauro Scoc-
cimarro. Danilo Murgia preside 
del Liceo classico e scientiflco 
di Carbonia, Lola Coen a w o -
cato Dabbiero. Lisa e Vittorio 
Foa, Giulio Spallone, Ugo La 
Malta, Tullio Vecchietti, Dario 
Valori, Vincenzo Gatto, Fran
cesco Lami. senatore Emilio 
Lussu, sen. Schiavetti, Federa
zione Romana del PSIUP, Di. 
rezione nazionale giovanile del 
PSIUP, Presidenza nazionale 
UDI. Presidenza e • Segreteria 
Unione contadini e pastori Sas-
sari. Consiglio amministrazione 
cooperativa Montecitorio, Per-
sonale Italturist. Presidenza 
Federazione cooperative di Fi-
renze, Lega nazionale comuni 
democratic^ Comitato provin-
ciale della pace di Ravenna 
(presidenza: A w . Bruno Giacci, 
prof. Claudio Gaudenzi. profes
sor Angelo ' Pescarini). Radio 
Praga, sezione italiana. Martini
que a Foukner da Praga, Sanda 
Ranchet del Comitato nimeno 
della pace, Pudlak da Praga, 
Ernest Burnelle segretario del 
Partito comunista del Belgio, 
Mario Pannunzio a nome dei 
redattori de «II Mondo -. Piero 
Montagnani Marelli, Sergio e 
Inge Segre. Associazione per-
seguitati politici antifascisti 
(Tommaso Flore), Mancosu sin
daco di Guspini. Antonio Grep-
pi. Carla e Mario Benassi. Ar
mando Monasterio. Federazione 
del PSIUP di Sassari. France
sco Bonazzi sindaco di RaMio 
Emilia. Claude Attal. Direzione 
generale RAI. ANPIA Torino, 
Giuseppe Podda e Regolo Rossi, 
Carmen Zanti. Associazione Ita-
lia-URSS. Redazione -Noi don
ne », Silvio Paolicchi, Carlo 
Sanna del Comitato Regionale 
sardo del PSIUP. Pio Marconi, 
Circolo universitario romano. 

Giovanni Favilli, Livia e Vit
torio Guidetti, Quattrucci Ro-
sati. Raffaele Terranova. Vla
dimir Koucky da Praga. Beral-
do Vespignani. Giorgio Vec
chietti. BitossL. Fermariallo, 
Luigi Polano. Sandra Caliceia. 
Italo e Dolores Preda, Egtsio 
Piras. sindaco di Domusnovas. 
Antonia Nieddu, la Sezione del 
PCI di Ollolai. Stefano e Mi-
rella Brau. Celso Ghini. Ton! 
Addis, Giovanni Berlinguer. 
Italo e Luana Govoni. Nella 
Aozan, Pietro e Lilia Ciccolini. 
Severo e Liliana Davini. Ele
na e Paolo Robotti. la famiglia 
Vazan. la Camera del Lavoro 
di Guspini. la Sezione del PCI 
di S. Luri, Ulisse Usai. il sin
daco e la giunta comunale di 
Genzano. la sezione del PCI di 
Ariccia. la famiglia Pusceddu. 
Rosie Julek Weinreb-Holender 
da Bruxelles, Virginia G«y-
monat. Giovanni Loi. Eugenio 
Massa. Angelo Corsi. Camilla 
Ravera. Vittorio Rassu. la Lega 
pensionati di Guspini. Pietro e 
Tullia Melis. Maria Degloan-
nis. Aldo Capitini. Giulio Bar-
resi, FJettra Pollastrini, fami
glia De Curtis, il Comitato del
la Pace di Poggibonsi. Lfvio 
De Felice. Fernando e Ornella 
Pacini, la segreteria della Fe
derazione comunista di Saler
no. la famiglia Rubiu, Fran
cesco Piotore. Edilio Tuderi. 

A Cagliari sono giunti. inol
tre. i seguenti telegrammi: Gio
vanni Motzo. segretario regio
nale della UTL; on. Armando 
Zucca. segretario provineiale 
di Cagliari del PSIUP; on. Pie
tro Pinna, segretario della fe
derazione di Oristano del 
PSIUP; Nino Calvia. segreta
rio della sezione comunista di 
Alghero; prof. Vinicio Moeci 
segretario provineiale di Ca
gliari del PSI; Giuseppe Pen-
sati - a nome' dei comunisti e 
dei lavoratori vercellesi; Sil
vio Mancosu. sindaco di Gu
spini; Altea Giovanni per la 
associazione milanese immigra-
ti sardi: Cesare Pirisi eonsi-
gliere comunale socialiBBi dl 
Nuoro. 
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Per rafforzare al Comune il potere delle forze lavoratrici 

f' 

riproposto il valore 
Ingrao apre 

a Palermo la 
elettorale i i i i 

r 9 
. PALERMO. 9 . ' 

Si apre domani, sabato, 
a Palermo (ore 10, salone 
del congress! della Fiera 
del Mediterraneo) 11 con-
vegno regionale del qua-
dri e del candidati comu-
nisti, Indetto per 11 lanclo 
della campagna elettorale. 
I lavori saranno aperti da 
una relazione del compa-
gno Pio La Torre, segre
tario regionale del partito, 

' Alia manlfestazione par-
teclpera 11 compagno In
grao della segreteria na-
/.ionale. il quale parlera 
domenica matlina alio 
10,30 al Teatro I'oliteama 
a - conclusione del con-
vegno. 

Al convegno partecipc-
ranno 1 segretari delle 
Federat ion! provincial! e 
<li zona del partito, la de-
puta i ione comunista alia 
Camera, al Senato e alia 
Assemblea, 1 dirigenti co-
munisti dei simlacati e 
delle organizzazioui cli 
inassa, i dirigenti provin-
clali della FGC1. gli am-
ministratori comunali co-
munistl e 1 candidati. 

I candidati a Bari 
Arezzo e Catanzaro 

A Bari il POI ha presentato per il Consiglio provinciale i 
seguenti candidati: - • .> . - „-

Bari vitui — Bari I: Mario Giannini; Bari II: Pietro Fortu-
nato: Bari III: Guseppe Gramegna: Bari IV: ing. Enrico Piccone: 
Bari V: prof. Miehele Lovero; Bari VI: geom. Vincenzo Pinto; 
Bari VII: a w . Giuseppe Castellaneta; Bari VIII: on. Renato 
Scidnti: Bari IX: Miehele Inglese. 

" Colletii della provincia — Adelfia - Sammichele di Bari: on. 
Renato Scionti; Altamura: Tommaso Clemente: Andria I: Vin-
cenzo Sinistri; Andria II: dott. Sandro Fiore: Barletta I: Gia-
como Corcella: Barletta II: Antonio D'Ambra; Bisceglie: dott. 
Nicola Porcelli: Bitonto: avv. Salvatore Liaci: Canosa: Tom-
maso Sicolo: Casamassima-Acquaviva: Carmine Patrono: Con-
versano: dott. Antonio Sciscl: Corato: prof. Giovanni Ripoli: 
Gioia del Colle: Giuseppe Vasco; Gravina di Puglia: Giuseppe 
Gramegna; Minervino Murge: Giovanni Damiani: Mola di Bari: 
on. Giuseppe Matarrese; Molfetta I: ins. Silvio Azzolini: Molfet-
ta II: dott. Sandro Fiore: Monopoli: Giacomo Barbarito: Noel: 
dott. Vito Dongiovanni: Palo del Colle: avv. Giuseppe Castella
neta: Putignano: sen. Carlo Franeavilla; Rutigliano: sen. Fran
cesco StefanelH: Ruvo di Puglia: Raffaele Gadaleta; Terlizzi: 
Tommaso Sicolo: Trani: Salvatore Gagliardi. 

* * . . - . " I " 

Ad Arezzo il PCI ha presentato le seguenti liste di candidati: 
Consiglio comunale: Betas Avio, avvocato, vicesindaco di 

Arezzo: Pasquini Alessio, segretario della Federazione comu-
nista; Baracchi Federigo. operaio edile: Beccastrini Ezio, depu-
tato e presidente della Federcoop: Borgogni Bruno, segretario 
della C.C.d.L.: Borri Dino. ferroviere (indipendente': Caneschi 
Niccol&. operaio edile: Chianucci Dario. operaio orafo. membro 
del Coinitato comunale del PCI: Diana Osvaldo. vicesegretario 
nazionale Sindacato autonomo scuola elementare: Fabbrini 
Torquato, segretario comunale Sindacato mezzadri: Gabrielli 
Mario, commerciante: Giannotti Vasco. studente universitario. 
segretario prov. della FGCI: Gigli Fiorenzo. ragioniere: Gigli 
Gigllo, operaio, presidente prov. ANMIL: Giorneili Franco, stu-
dente universitario: Giuntini Duilia Bucciarelli. componente 
del Comitato provinciale UDI: Lapini Pietro. impiegato: Livi 
Angiolo. mez"zadro; Malatesti Silvano. commerciante (indipen
dente); Marraccini Alessandro. operaio: Mascarucci Carlo Al
berto, direttore prov. dell'INCA: Meoni Giocondo, me/.zadro; 
Monticini Dino. dirigente sindacale; Morelli Mario, artigiano; 
Mugnai Angelo. segretario sezione Gramsci: Nocentini Donato, 
artigiano; Patrussi Lodovieo. coltivatore diretto: Piazza Fran
cesco, insegnante, perito industriale: Piccoletti Enzo, artigiano: 
Polverini Fedele. assessore comunale: Rossi Giovanni, mezza-
dro: Salvini Laura, insegnante. componente del Comitato co
munale del PCI: Sassoli Florio. operaio: Sereni Amedeo, vice
segretario del Comitato comunale del PCI: Tamburi Franca 
Scatragli. operaia, segretaria della C I . Lcbole: Tani Danilo, 
segretario Comitato comunale del PCI: Tarquini Amos, assessore 
comunale. dirigente della Federazione artigiani: Viciani Mas
simo. segretario prov. Unione Commercianti: Zanini Leonardo, 
impiegato. segretario prov. FIOM: Zanini Rodolfo, segretario 
prov. Sindacato pensionati. 

Consiiilio provinciale — S Giovanni-Cavriglia: Santoni 
Libero. membro. della segreteria federale: Cortona III: Del 
Pace Franco, assessore alia Provincia; Sansepolcro II: Fiordelli 
Atos. sindaco di Sansepolcro; Montevarchi II: Bellucci Mario, 
membro del Comitato regionale: Foiano della Cbiana: Tiezzi 
Savino, sindaco di Fo:ano: Arezzo V: Carlini Corrado. assesso
re alia Provincia; Anghiari: Bond! Giorgio, membro della .se
greteria federale: Bibbiena: GufTanti Andrea, presidente della 
Provincia: Bucine: Mazzoli Gianfranco. segretario prov. della 
Federmezzadri; Cortona II: Fragai Benitu. segretario della 
sezione di Cortona: Arezzo VI: Guffanti Andrea; S. Giovanni I: 
Melani Leonctto. membro della segreteria federale: Arezzo VII: 
Bellucci Mario: Arezzo I: Biagini Diana Luciana. assessore 
al Comune di Arezzo: Monte S. Savino-Lucignano: Xiccolini 
Margherita. assessore alia Provincia: Civitella Chiana: Piazza 
Francesco, membro della CFC; Subbiano-Capolona-Talla: Morel-
lo Claudio. segr. prov. Sindacato edili: Terranuova Bracciohni: 
Tigli Enrico, segretario CCdL di Terranuova; Castel Focognano: 
Sassoli Giuseppina Bondi. responsabile femminile della Federa
zione: Montevarchi I: Acciai Vasco. segretario CCdL di Monte
varchi: Poppi: Biagioni Isidoro. segretario sezione comunista 
di Poppi: Loro Ciuffenna: Carrara Bruto. farmacista: Sansepol
cro I: Fiordelli Atos: Arezzo IV: Betas Avio. vicesindaco di 
Arezzo: Cortona I: Scarabicchi Vittorio. impiegato: Pieve S. 
Stefano: Mascarucci Carlo, direttore provinciale IXCA: Arez
zo III: Peruzzi Giuseppe, presidente Azienda municipale tra-
sporti: Castiglion Fiorentino: Del Pace Franco: Arezzo II: Diana 
Osvaldo. vicesegretario nazionale Sindacato Autonomo Scuola 
Elementare. 

A Catanzaro questi sono i candidati del PCJ nei Collegi per U 
Consiglio provinciale (altri 7 Collegi ncadono nelia giurLsdizione 
della Federazione comunista di Crotone): 

Catanzaro I: Russo Agostino. professore (indipendente); 
Catanzaro II: Placanica Augusto. professore: Catanzaro III: 
Pascuzzi Salvatore. geometra: Nica^tro I: Fittante Vittorino. in
segnante: Nicastro II: Reale Francesco, professore: Vibo Va-
lentia I: Campitelli Vincenzo. professore; Vibo Valcntia II: 
Mirarchi Lenin, professore; Filadelfia: Sestino RafTaele. medico; 
Gasperina: Scolieri. professore: Mileto: Cavallaro Scipione, pro
fessore: Nicotera: Garruzzo Francesco, awocato: Pizzo Cala-
bro: Mannacio Giuseppe, awocato: Sambiase: Caporale Urbano. 
professore; S. Nicola da Crissa: Morano Soccorso. dirigente 
ronale INCA: Tiriolo: Iuliano Tommaso. professore: Soriano 
Calabro: Poerio Pasquale. deputato: Soverato: Suraci Luigi. 
geometra: Tropea: D"Agostino - Pasquale. professore: Cutro: 
Cinanni Paolo, segretario Fed. PCI: Chiaravalle: Poerio Pa
squale, deputato; Decollatura: Politano - Francesco, studente: 
Gimigliano: Scarpino Armando, senatore: Badolato: Stasi Leo
nardo. presidente Ass. Prov. Contadini: Borgia: Meliti France
sco. operaio. dirigente zona Vibo PCI: Maida: Piro Carlo, in
segnante: Nocera Terinese: Graziano Vincenzo. professore; 

. Sersale: Chiaravalloti Francesco, dirigente prov. Contadini: Ta-
vema: Mazzuca Marco, awocato: Serra S. Bruno: 3orelli An
gelo, professore (indipendente). 

Ed ecco i candidati nei Collegi di Crotone: 
Belvedere-Spinello-Savelli: av-v. Giuseppe Fazio: Crotone I: 

Pasqualino Iozzi. geometra; • Crotone II:-Isola Caporizzuto: 
Adolfo Oliverlo; Clrd Marina: Emanuele Tassone, insegnante; 

- Fetilia Policastro: Mario Sestito. awocato; Strongoli: Tommaso 
' fclJano, awocato; Mcsoraca-Santa Severina: Giuseppe Pace. 

t - if i 

dell'unita popolare 
II PCI conferma il suo impegno a collaborate con PSI e 
PSIUP - Una lista aperta anche ai cefi medi produttivi 

Dal noitro inviito 
• . PONTEDERA, 9. 

Ci6 ' che delinea - gla Tim 
postazione di fondo data dal 
PCI alia campagna elettorale e 
che la discussione per la for 
mulazione della lista dei candi 
dati non si e fermata solo al 
ijiudizio su questo o quel com 
pagno, ma ha investito i temi 
politici che saranno alia base 
della battaglia del Partito. 

Non si poteva che partire 
dallVsame dei risultati ottenuti 
dalle forze popolari — PCI. 
PSI. PSIUP — alia direzione 
di questo Comune che e stato 
sottoposto in questi ultimi tem
pi ad un duro e vergoluioso 
;ittacco che. colpendo la perso
ns del • sindaco. il compnuno 
=ocialist:i Carpi, tendeva a t̂*t-
tare discredito sulla intera 
tjiunta popolare. Questi risulta 
ti. al .di la dell'elenco di rea 
lizzazioni portate avanti. di ope 
re pubblii'he messe in cantiere, 
si possono sintetizzare in un 
solo fatto: la battaglia persegui 
ta per I'allargamento della de-
mocrazia, per fai partecipare 
tutti i cittadini alia direzioue 
del Comune. 

E <iui a Pontedera. dove nei 
corso degli anni, massiccio " e 
violento e sempre stato l'at-
tacco pad ronale, ' una politica 
di questo tipo ncquista il suo 
reale signiflcato. ." '" >••• 

II contatto diretto con le mas
se, con gli strati popolari 
osjiji uno dei temi di fondo del
la nostra battaglia; la sua va 
lidita a Pontedera e stata spe-
rimentata nei corso di una uran 
diosa nianifestazione di solida 
rieta con il sindaco durante la 
quale la Giunta fece il rendi-
conto pubblico. Cera, come 
scrivemmo allora. tutta la cit-
ta. stretta attorno ai membri 
della Giunta a significare i! 
profondo valore democrat ico, 
popolare, unitario della colla-
borazione fra PCI. PSI. PSIliP, 
realizzata al comune di Ponte
dera. E nello - scontro con i 
problemi vivi. nei la citta di 
Piaggio, - il re della vespa», 
anche le divisioni politiche so
no state superate. . -

II nostro partito ripropone 
all'elettorato questo patrimonio 
unitario e la discussione sulla 
lista ha tenuto conto di tutti 
gli aspetti e problemi posti da 
una politica di tal genere. Uno 
sforzo particolare e stato fatto 
per allargare i legami tradizio-
nali, cercando di port a re nella 
lista anche le forze produttivc 
intermedie come i commercian
ti. gli artigiani, il ceto medio 
in generale. 

II primo posto nella lista co
munale e stato affidato al com
pagno Milvano Ribecai. asses
sore uscente mentre il vicesin
daco attuale, il compagno Lu
ciano Boschi, segretario comu
nale della FIOM b stato pre
sentato nei due collegi di Pon
tedera nella lista dei candidati 
per la Amministrazione provin
ciale. ' 

La lista comprende poi dirj-
genti operai. sindacalisti. mez
zadri. coltivatori diretti. arti
giani. impiegati oltre a quattro 
donne e cinque indipendenti. 

Questi i candidati del • PCI 
per il Comune di Pontedera: 
- Ribecai • Milvano. impiegato. 

assessore uscente, ex sindaco: 
Diomelli Angiolo, operaio. re-

sponsabile di zona del PCI. ca
po gruppo ' consiliare uscente: 
Mannuccl Mario, operaio, segre
tario della Camera del lavoro; 
Marianelli Mario, • operaio, re-
sponsabile - del settore operaio 
della Federazione comunista yi-
sana; Remorini Renzo, operaio, 
segretario della sezione comu
nista «G. Bertelli«-. consiliere 
provinciale uscente; Angiolini 
Adelindo, mez?adror Angiolini 
Paolo Francesco, artigiano; Ba-
roni Pier Luigi, operaio: Be-
nedetti Roberto,, operaio. segre
tario della C. I. della ditta Tan-
tussi; Biasci Rigoletto (Rinello), 
direttore commerclale della Al-
leanza coop. Valdera; Cerri Ro
berto, operaio, sotirptario della 
sezione operaia del PCI di Pon
tedera; Del Prete Bruno, mez-
zadro: Fiorentini Enzo. operaio: 
Frino Pompoo, coltivatore di
retto: Gabbani Lido, operaio 
edile; Guiducci Evo, pensionato, 

dirigente dell'INCA;, Iacopini 
Cesarino, ferroviere, dirigente 
prov. del sindacato ferrovieri; 
Lambardi DI S. Miniato Lucia, 
studentessa universitaria. indi
pendente; Lemmi Roberto, ope
raio, segretario della C. I. della 
ditta Buti' & Giorgi. indipen
dente; Manfredini Luisa, com-
messa: Matteoli Giovanni Ra-
nieri, commerciante: Mintrone 
Luigi. artigiano: Novi Alvaro, 
operaio. presidente dello Sue-
dale Lotti; Paroli Marisa. casa-
linga; Pasqualetti Libero, ope
raio elettricista. indipendente: 
Pucci Renato. operaio Sartini 
Adriano, operaio. consi^liere co
munale uscente: Strazzullo Gen-
naro, pittore; Tognarelli Lore-
no, operaio, consigliere comu
nale uscente: Zucchelli 'Marta. 
commerciante. indipendente. 

Alessandro Cardulli 

Civitanova Marche 

4chilometri 
a piedi per 

andare a scuola 
Dal nostro corrispondente 

MACERATA. 9 ' 
400 capi famiglia della zona 

S. Marone di Civitanova Mar
che hanno sottoscritto una peti-
zione da inviare alle autorita 
competent i per porre il proble-
ma della abilitazione di 10 aule 
scolastiche per scuole elementa-
ri al fine di eliminare il turno 
doppio delle lezioni. Se la so-
luzione non verra i 400 flrma-
tari della petizione si asterran-
no dall'inviare i propri figli a 
scuola. 

Da Civitanova Marche quin-
di. il primo allarme. il ' primo 
fatto della provincia ehe indi-
ca tutta una situazione di est re
nin gravita. Civitanova Marche 
accusa una carenza preoccupan-
te di aule scolastiche da desti-
nare alle scuole elementari. co
me del resto. tutta la provincia. 
- S. Marone che e un grosso 

rione popolare con circa 9 o 
10 mila abitanti e forse il caso 
piii grave. Ci sono 400 alunni 
delle scuole elementari di cui 
100 costretti a frcquentare quel
le di Civitanova Alta che dista 
circa • 4 chilometri. II grupoo 
consiliare comunista dal 1957 
ad oggi ha continuamente posto 
il problema di fronte alia Am
ministrazione comunale. ma no-
nostante il crescente ' aumeuto 
della popolazione scolastica a 
S. Marone dono 7 anni le cose 
non sono state risolte. Negli ul
timi 4 anni l'undicesimo posto 

di organico concesso sulla base 
del numero degli alunni della 
zona e stato soppresso per man-
canza di locali. Oggi a S. Ma
rone si effettua 1'orario alter-
nato, mentre in tutte le altre 
scuole del Comune si pratica 
Torario antimeridiano. 

C'e oltrettutto da risolvere 
anche il problema igienico e 
ambientale poiche tre aule sono 
ubicate in un appartamento 
delle case popolari e le rima-
nenti. in concessione provvi-
soria. nell'oratorio dell'opera sa-
lesiana, aule che sono anche 
utilizzate come spogiiatoi per i 
ragazzi che praticano la palla-
canestro. 

Si traita di una situazione 
evidentemente insostenibile che 
va risolta subito. Certo. le re-
sponsabilita sono bene indivi
duate non solo nei complesso 
della politica scolastica del go-
verno ma anche delle ammini-
strazioni che si sono succedute 
alia direzione di Civitanova 
Marclje. compresa quella di cen-
tro sinistra che si e trovata nei 
momento di espansione della 
cifta. di crescita degli abitanti e 
quindi nella necessity di affron-
tare il problema della urbaniz-
zazione e della edilizia scola
stica in senso razionale e mo-
derno e che invece non ha af-
frontato favorendo. tra 1'altro, 
il caos edilizio e la specula-
zione. 

. Stelvio Antonini 
• i 

La Spezia 

* . 

: si aggravant* 
le condizioni degli operai 

. I lavoratori sospesi non 
percepiscono il salario 
Martedl assemblea e 
sciopero dj quattro ore 

't 

Dalli nostra redazione 
LA SPEZIA, ». 

I 380 lavoratori dlpendenti 
dalle Offlcine Cappellt, dal me-
se di aprile effettuano 1'orario 
ridotto e dal mese di giugno, 
un gran numero di essi sono 
stati sospesi e posti a cassa in-
tegrazione. Note-vole e stato 
cioe fino a questo momento il 
sacrtficio dei lavoratori; ed oggi 
questo sacrificio si sta aggra-
vando in quanto essi hanno rag-
giunto il limite massimo della 
sopportazione. 

I dipendenti delle Offlcine 
Cappelli hanno gia ripetuta-
hiente manifestato alle autorita 
i! disagio cui sono stati sotto-
po^ti ed hanno chiesto ora un 
cleciso intervento per la r.ipida 
ripresa produttiva dell'azienda. 
I'ur facendu presenti le serie 
difficolta del momento attraver-
sate dall'azienda. dalle dichia-
razioni fatte dai dirigenti ai 
lavoratori ed ai loro rappre-
sentanti, alia presenza delle au
torita. si e cercato di far appa-
rire tranquillizzante la situazin. 
ne ed e stata fatta intravedere 
una certa schiarita. Sono tra-
scorsi oltre venti giorni da quel-
l'iucontro, ma la situazione si 
e invece fatta sempre piu gra
ve. II credito dei lavoratori 
verso 1'nzienda. e aumentato; i 
lavoratori sospesi non hanno 
percepito nulla ed il loro nu
mero e aumentato recentemen-
te con la cessazione dell'attivi-
ta nei reparto fonderia. 

I lavoratori fanno osservare 
che di fronte a questa situazio
ne. perplessita e preoccupazio-
ni aumentano. sino al punto che 
e legittimo domundarsi fino a 
che punto deve arrivare il sa 
crificio dei lavoratori per sal-
vare l'azienda. A questo punto 
i lavoratori delle Offlcine Cap
pelli rivendicano maggiore chia-
rezza sulla reale situazione eco-
nomica dell'azienda 

La segreteria della FIOM pro. 
vinciale. accogliendo le solle 
citazioni dei lavoratori, ha de 
ciso di convocare una assemblea 
unica di tutti i dipendenti degli 
stabilimenti Cappelli sospesi ed 
in attivita, per discutere circa le 
iniziative piu idonee da pren 
dersi. L'assemblea si svolgera 
martedl 13 ottobre alle ore 9 
nei salone della Camera del La 
voro; per i lavoratori in pro 
duzione e stato inoltre procla-
mato per la stessa giornata, uno 
sciopero dalle 8 alle 12. . , 

Badaloni apre la 
campagna elettorale 

a Livorno 
: - " LIVORNO. 0. 

• Nei corso di una nianifesta
zione che avra luogo dome
nica al teatro Goldoni alle 
ore 10 il compagno Nicola 
Badaloni, s indaco di Livor
no, presentera alia cittadi-
nanza il programma dei co-
munisti l ivornesi per le pros-
s ime elezioni amministrative. 
Al termine fara seguito il 
documentario dei funcrali 
del compagno Togliatti. 

Fucino 

Attacco di Tori onia al 
Consorzio bieticoltori 

Si tenta di escluderlo dallo zuccherificio di Avez-
zano nelle trattative sindacali - Situazione tesa 

Dal nostro corrispondente 
AVEZZANO. 9. 

I bieticultori del Fucino sono 
oggetto in questi giorni di una 
feroce ofTensiva padronale ten-
dente a privarli delle loro li-
berta democratiche e degli or-
ganismi che sono nati e si 
battono in difesa dei diritti 
delle masse contadine. 

L'offensiva e stata scatenata 
dalla SAZA( il cui azionista 
preminente e l'ex principe Tor-
Ionia, e si c accentrata contio 
il CBF (Consorzio bieticultori 
del Fucino), < reo • di avere 
rivendicato un migliore tratta-
mento economico per i lavo

ratori della terra fucense. 
II CBF. oiganismo d'avan-

guardia della classe contadina. 
ha quattro anni di vita; in 
questo aico di tempo e stato 
costantemente sulla scena po
litica marsicana, a salvaguar-
daie gli inteiessi dei bieticul
tori sia nella contrattazione 
che nei controlli alia consegna 
dei prodotti. L'esigenza della 
sua costituzlone e della lotta 
che ha condotto in questi anni. 
seaturi dalla constatazione che 
l'ANB non esercitava la tutela 
degli inteiessi dei bieticultori 
ma li ingannava continuamente 
facendo il gioco del padrone. 
Si rese quindi necessario, per 

II pittore Beconi espone a Livorno 

Omaggio alia Resistenza 
LIVORNO. 9 

iYel quadro delle celebraziom 
per il • ventennale della Resi
stenza, a cura del Comune di 
Livomo e del - Comitato livor-
ne*e per le celebrazioni della 
Resistenza - • verra • aperta al 
pubblico. sabato 17 ottobre alle 
ore IS una grande mostra del 
pittore viareggino Sera fino Be
coni. intitolata: - Omaggio a 
Sant'Anna - che ha lo scopo di 
commemorare i caduti della Re. 
sistenza in generale. e I'uccisio-
ne degli abitanti di Sant'Anna, 
molti dei quali. livornesi, in par. 
ticolare. 

Si tratta di una manifesta-
zionc che esprime egregiamente 
«I signiflcato di una artGtica rie-
rocarione alia quale Beconi ha 
dedicato me-si e mexi di logo-
rante e incessante lavoro. Per 
la .sua realizzazione, infatti. e 
stato necessario che Vautore in-
terrogasse i superstiti; risitasse 
i luoghi. rierocasse memorie; 
ed e nei panorama corale della 
tragedia che.' appunto. hanno 
preso forma ftaure di eccezlone, 
episodi e particolari lar.cinanri. 
casi di cieca fatalita, gesti di 
disperazione e di ribellione im-
ponente. 

l.a mesta. cccorata grandiositcf 
dell'opera (che di opera unica 
si tratta. anche se composta di 
oltre cento titpinti) e frutto del-
I'assunto che Vautore si e pro-
posto: celebrate gli abiianti di 
Sant'Anna nei XX anniversario 
dell'uccisione. 

Ma non si creda che I'artista 
cada nelle pastole di una reto-
rica scialbamente tradizionalc 
a al lirello del risentlmento 
ptrsonaie nei confrontl degli uc-
cisori, pienamentc giustlficabi-
le, d'alira parte, cssendo il suo 
sangue lo stesso che scorreca 
nelle rene degli abitanti di San
t'Anna in quel lontano 1944. 

La sua opera, di sobrieta oddi-
rittura spartana, ralica i llmitl 
della polemica indiciduale per 
assuroere al livello della prote
st a morale, al lirello, cioi de '1 
disaetri della puerra* di un 

*r^|j5j3 

Pisa 

Applicato il 
contratto nelle 

aziende trasporti 
Dal nostro corrispondente 
•• • - ' '•' PISA, 9 
' Gli ' autoferrotranvieri delle 
tre aziende di trasporto urbano 
ed extraurbano hanno vinto Ia 
battaglia per la corretta appli-
cazione del contratto nazionale. 
E* stata una lotta dura, che per 

provato in Consiglio comunale 
l'altra sera ne e la riprova. 

La lotta degli autofcrrotran 
vieri pisani quindi, oltre a met-
tere in mostra ancora una volta 
Ia funzione ed il ruolo negativo 
cui assolve il centro-sinistra < fa 
sempre piu meraviglia l'atteg-
giamento dei socialists ha ri-

diversi giorni ha paralizzato | propostojl problema dei traspor-
servizi pubblici urbani, ha gra 
vemente danneggiato tutti colo-
ro che si servono del mezzo 
pubblico per recarsi al lavoro 
nelle varie localita della nostra 
provincia. • -. .- .-.-

A provocare questa vera e 
propria prova di forza e stato 
1'assurdo e incomprensibile at-
teggiamento'dei partiti del cen
tro-sinistra i cui amministrato-
ri nelle aziende Atum. Atip. 
Acit negavano ai lavoratori i 
miglioramenti economici pari al 
501* di una mensilita previsti 
dall'accordo nazionale. 

Solo i rappresentanti del no
stro partito si erano schierati 
con i lavoratori. sostenendo fi
no dall'inizio di questa lotta. 
che una corretta applicazione 
del contratto doveva portare al
io accoglimento delle tesi dei 
lavoratori. I partiti del centro-
sinistra invece trincerandosi die-
tro il fatto che gli autoferro
tranvieri pisani usufruiscono gia 
da alcuni anni di - una tantum -
pari all'80^. negavano il dirit-
to dei lavoratori a godsre del-
Taccordo nazionale. disconoscen-
do praticamente il valore della 
trattativa a livello aziendale. 
Eppure era chiaro che i miglio
ramenti economici stnbiliti a li
vello aziendale non erano rias-
sorbili dagli accordi nazionali. 

Si poteva no dunque evitare 
tali scioperi. C'e voluta invece 
l a : lotta ferma e unitaria per 
far recedere democristiani. so-
cialisti. repubblicani. socialde-
mocratici dal loro atteggiamento. 
| In questo modo non si difen-
Uiuno certamente le aziende di 
; trasporto ma si viene a colpire 
jinvece gli interessi dei lavorato-
jri. della popolazione intera. 

I partiti del centro-sinistra a 
Pisa hanno scelto questa linen: 
l'aumento delle tariffe Atum ap-

Goya o del - Guernica - di an 
Picasso; da questi perb si dif. 
jeremia in quanto la sua op^rc 
non ruole acere valore contin-
gente di dcnunzla. come appun
to e il caso di Goya o di Pi
casso. 

Orrnaf e trascorso tanto tem
po, e i corpi lacerati che Tar-
tut% propone al nostro tguardo 

non inrocano vendetta: inritano 
piuliosto. dall'altezza morale cui 
sono assurti con il loro sacrificio. 
a meditarc sull'airoce inutiliia 
della violenza c suU'insostitui-
bile valore dell'uomo in quanto 
tale, e con la loro dolente uma-
nita costituiscono una celebra-
zione della Resistema fra le piu 
degne, 

La mostra, che const a di cir
ca 140 opere, e allestita nei sa-
loni della Casa Comunale della 
Cultura c resterd aperta dal 11 
ottobre al 12 novembre. 

Luc* Badaloni 
(Sella foto: - Rogo di ma-

drW, uno dei quadri wposU. 

Comitato di 

agitazione 

peril2°canaleTV 
PESARO. 9 

£' stato istituito a N'uova-
fcltria un Comitato con lo scopo 
di richiamare l'attenzione dei 

j rompetenti organi perche venga 
Ifinalmente data pronta e com-
t pleta esecuzione ai lavori di 
I installazione del ripetitore re-
jlativo al 2' Canale TV". 
I Tale iniziativa. che persegue 
1 finalita esclusivamente di inte-
resse pubblico. merita pieno e 
incondizionato appoggio da par
te di tutti i cittadini. ai quali 
i promoiori nvolgono l'in\ito 
a dare la propria adesione sot-
toscrivendo l'apposito registro, 
istituito presso il CafTe Barbieri 
(Grande Italia) che impegna gli 
aderenti ad attuare. se neces
sario, la disdetta in blocco degli 
abbonamenti per il prossimo 
anno 1965. 

ti pubblici. della necessita di 
una battaglia per una nuovn le-
gislazione dei trasporti. che col-
pisca — come scrive in un ma
nifesto il nostro partito — i 
monopoli che dominano nei set-
tore. che dia i flnanziamenti al
le aziende e che le ponga in 
condizione di assolvere alia loro 
funzione sociale ed economica. 

a. c. 

gli attuali dirigenti del CBF. 
uscire dal Consiglio di detta 
Associa/ione. come fu fatto. 
rivendicando iruniedintamente 
il diritto dei bieticultou di far-
si rappiesentare dal nuovo oi
ganismo rappresentativo. in 
cui essi riponevano maggioto 
llducia. 

La prima diflicile battaglia 
fu affrontata nei 19G2, quando 
si organlz/o il trasfenmeiito 
delle bietole del Fucmo alio 
zuccherificio di Foligno, a cau
sa della discriminazionc attua-
ta dagli zuccherilici della Mar. 
sica. La battaglia fu vinta: 
nei 1963 la SAZA ammlse il 
CBF ai controlli delle opera-
zioni di consegna e di verifica 
dei grodi polarimetricl. con 
vantaggi immediati per tutti 
gli ofTcrenti di bietole. Que-
st'anno. inaspettatamente, il 
brusco inanimissibile voltafac-
cla: la SAZA comunica laco-
nlcamente, con un manifesto 
murale, che il CBF non sara 
piii anunesso alio zuccherificio 
di Avezzano, per il fatto cho 
ha nvanzato delle richieste mi-
gliorative stiperiori a quanto 
fissato rial CIP. 

La manovra tendente ad 
estromettere il combattivo 
CBF per avere come intcilo-
cutorc solo la docile ANB. 
sempre pronta ad accoglicrc 
i soprusi padronali. ha provo. 
cato in tutti gli ambienti de-
mocratici una reazione di con-
danna recisa e di sdegno per 
il grave attentato alle liberta 
costituzionaii dei cittadini bie
ticultori, e trova grandi masse 
di agricoltori. aderenti al CBF. 
pronte a battersi fino in fondo 
per il riconoscimento dei loro 
piu elementari diritti. 

Una prima espressione • di 
questo stato d'animo 6 la pre-
sa dl posizione del CBF che, 
con un manifesto murale, ha 
comunicato che il proprlo per
s o n a l e i propri tecnici sa
ranno comunque presenti pres
so le bascule, al servizio dei 
bieticultori. 

La piega che gli avvenimenti 
hanno preso. naturalmente, ci 
fa seriamentc dubitare di uno 
svolgimento sereno della cam
pagna bieticola. Chiare, co
munque, sin d'ora. le respon-
sabilita di ogni eventuale fu-
turo turbamento. 

Giovanni Santilli 

Arezzo 

Gli orafi rivendicano 
il premio di produzione 

Dal nostro corrispondente 
AREZZO. 9. 

Si e riunito ad Arezzo, nella 
sede della Camera confederale 
del lavoro. l'attivo provinciale 
degli orafi aderenti al sinda
cato FIOM-CGIL per discutere 
la rivendicazione dei premi di 
produzione di contro all'intran-
sigenza padronale. 

La rivendicazione prende ori-
gine proprio nella nostra citta 
la cui economia e particolar-
mente costituita dall'esistenza 
di numerose Industrie orafe. 

II problema oggetto della di
scussione e la organizzazione 
della lotta a carattere'unitario 
di tutti i lavoratori di tale set-
tore al fine di far rispettare 
a tutti gli effetti il contratto 
nazionale di lavoro della ca-
tegoria. 

L'incongruenza delle tesi pa
dronali viene ad avvalorare 
ancor piii le richieste dei la
voratori. anche e soprattutto 
per una situazione generale 
di prospenta che si verifica 
per tale settore industriale. 
E' notorio infatti come I'indu-
stria orafa aretina. il cui ca
rattere notevole e dato dalla 
presenza dei due complessi del
la societa • Gnri e Zucchi ». 
le cui maestranze si aggirano 
intorno ai 2 500 operai. rivesta 
una importanza quasi assoluta 
in Europa. e come quindi per 
essa, piu che mai. si verifi-
chino particolari condizioni di 
prosperita economica 

Da tutto cio deriva la giu-
stezza delle richieste che pre-
vengono dai lavoratori per un 
giusto adeguamento dei premi 
di produzione secondo quanto 
stabilisce il contratto nazionale 
della categoria. 

L'attivo. al termine della 
propria riunione. ha dato man-
dato ai dirigenti sindacali tra-
mite le varie commission! in
terne di allacciare rapporti con 
tutti gli altri sindacati dei me-
tallurgici per una lotta unitaria 
che raggiunga il fine del ri-
spetto del contratto da parte 
padronale. 

Simi Silvio 

Arezzo: chiesto 
per la citta la 
decorazione al 
valor militare 

AREZZO. 9. 
L'Amministrazione provin

ciale di Arezzo ha fatto ri-
chiesta al ministero della Di
fesa della decorazione al valor 
militare della provincia per i 
danni subiti durante l'ultimo 
confiitto. 

La situazione della provincia 
dopo l'ultimo confiitto c stata 
delle piu desolanti. Al centro 
della lotta di resistenza per 
la posizione strategica al cen
tro dell'Appennino tosco-emi-
liano. ha perduto in conflitti 
e rappresaghe nazi-fascistc 
ben 2131 civih; sono stati di-
strutti ben 52 000 vani di abi-
tazione e 800 ponti. 

La richiesta deirAmministra-
zione provinciale proviene da 
un precedente venficatosi per 
la provincia di Palermo per 
la quale e stato presentato al 
Parlamento un progetto di con. 
ferimento di decorazione di cui 
alia legge 5-3-1963. n. 268. 

Tra 1'altro. nei documento 
inviato al ministero della Di
fesa vengono indicati i luoghi 
dove piii cruenta e stata la 
rappresaglia contro i civili da 
parte dei nazi-fascisti. i com-
battimenti in cui sono caduti 
151 partigiani facendo raeri-
tare non soltanto ai nomi, ma 
anche alle loro idee di liberta. 
ben otto medaglie d'oro e nu
merose altre decorazinni al va
lor militare. 

Tale riconoscimento. oltre a 
prendere atto del sacrificio di 
sangue dei cittadini di Arezzo 
come contributo alia lotta di 
Liberazione dal nemico nazi-
fascista. rafforzera indubbia-
mente Talto sentimento anti-
fa scista e democratlco parti
colare del popolo aretxTM. 


