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ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Assemblee di Partito indette%a Mosca e in tutta l'URSS 

motivazioni 
delritiro 

di Krusciov 
La « Pravda»sottolinea la vitality dei principi 
del XX e del XXII Congresso — Rinnovata insi-
stenza sulla direzione collegiale — Le reazioni 

nell'opinione pubblica sovietica 

Annuncio uffkiale a Pechino 

ina f a esplodere 
una bomba atomica 

Dalla nostra redazione 
1 MOSCA, 16 

«II Partito comunista del 
fUnione Sovietica traduce 
jella pratica, :• conseguente-
lente e con fermezza, la li-

lea generale leninista elabo 
rata dal XX e dal XXII Con-
Kresso del PCUS. • Stretta-
lente unito attorno al suo 
*artito, il popolo sovietico 
Jtta per la realizzazione dei 

(randi compiti della costru-
ione del comunismo. Sotto 

bandiera del marxismo-le-
linismo, sotto - la direzione 
lei Partito comunista, avan-

verso nuove ' vittorie del 

nella lotta in difesa dei prin
cipi marxjsti-leninisti. : 

A proposito di «direzione 
collegiale », e su questo argo-
mento che la Pravda, domat-
tina, pubblichera il suo edi-
toriale: « L'unita monolitica 
del partito, la sua fede in-
crollabile nel leninismo, sono 
state riconfermate con nuova : 
forza nella ' seduta plenaria 
del > Comitato - centrale • del 
14 ottobre (quello che ha 
accolto le dimissioni di Kru
sciov - n.d.r.), 

« Il': partito leninista — 
continua l'articolo — e nemi-
co del soggettivismo e della • 

Dopo una negativa 

risposta di Moro • 

,~~..~:„~,n ~ r>n~ „.,«<,»<. „« improvvisazione nella costru-
T T S ? ° u a - n ? n r%? m i S J ' z i o " e del comunismo. I faq-
ole, e soltanto con queste, brlcanti dt'piani irreali, le 

^conclusioni premature e af-
frettate,.il distacco dalle so-
iuziohi realistiche e dall'azio-
ne pratica', le vanterie e le 
parole che suonano a vuoto, 
le ' esagerazioni amministra-
tive, la. volonta di non tener 
conto di ci6 che gia e stato 
realizzato dalla scienza e dal-
l'esperienza - pratica, s o n o 
estranei al nostro partito. La 
costruzione del comunismo e 
una cosa viva, creatrice, non 
tollera i metodi burocratici, 
le :•. decisioni personalistiche, 
il rifiuto di tener conto del-
l'esperienza delle masse... • 

« La direzione collegiale, il 
piu importante tra i principi 
leninisti, e un'arma pro vat a, 
una conquista politica supre-
ma del nostro partito. Solo 
sulla base del principio le
ninista della direzione colle
giale si • possono dirigere e 
sviluppare le iniziative del 
partito e di tutto il popolo. 
Soltanto fondandosi su que
sto principio si pud analiz-
zare giustamente la situazio-
ne, pbiettivamente * valutare 
i success! raggiunti, scoprire 
le insufflcienze, superarle a 
tempo giusto e fino in fondo. 
- c Realizzando la sua linea 
generale, il partito si • erige 
e si erigera conseguentemen-
te contro 1'ideologia e la pra
tica del.culto della persona-
Iitaestraneo al marxismo-le-
ninismo, estraneo alia natura 
stessa del nostro regime so-
cialista. ; « . 
* «Avanti verso nuovi suc-
cessi del partito e del popolo 
nella realizzazione delle de
cisioni del XX, XXI e XXII 
congresso, nella realizzazione 
del Programma del PCUS*. 

Su questi temi sono in cor-
so oramai in tutta 1'Unione 
Sovietica, da ieri, riunioni de
gli c attivi di partito > per il-
lustrare alia base le ragioni 
dei mutamenti al vertice de-
cisi in questi giorni. 

Krusciov, si dice, ha avuto 
il grande merito di avere co-
raggiosamente aperto un pe-
riodo nuovo • nella vita del 
Paese. sia dal punto di vista 
politico che economico, • di 
avere allargato il prestigio 
dell'URSS nel mondo con 
una politica • internazionale 
fondata sulla pace e sul di-
?armo. Questa linea generale 
non pud e non deve arenarsi 
ma esige di essere portata 
avanti con fermezza perche 
su di essa si fondano le spe-
ranze dell'umanita. 

Negli ultimi anni. tuttavia 
— si aggiunge — Krusciov 
aveva poco a poco trascurato 
la direzione collegiale, evita-
va di consult a rsi con gli altri 
dirigenti del Partito, prende-
va decisioni affrettate e in
ter veniva intempestivamente 
su problemi che avrebbero 
richiesto una maggiore ri-
flessione: il partito si e pre-
nccupato di questi fattori ne-
gativi che erano in contrad-
dizione con la stessa linea ge
nerate di sviluppo legata in-
discutibilmente al. nome di 

s)ubblicate accanto jdla te-
stata del giorhale a grbssi 
:aratteri, la Pravda di; sta-
•nattina commenta le ndtizie 
relative ai mutamenti decisi 
lercoledi egiovedl dal Co-
litato Centrale e dal Presl-

lium del . Soviet Supremo 
lell'URSS. - ._•' 

Benche succinta, questa di 
ihiarazione deU'organo uffi-
iale del PCUS ha un suo si 
nificato programmatico, che 
a certamente segnalato nel 
lomento -in cui l'opinione 

lubblica, sovietica e mondia-
si interrogano sul senso 

telle dimissioni di Krusciov 
della sua sostituzione alia 

irezione del. partito . e del 
>verno. , • ,. .y-> 
In : altre. parole la nuova 

[direzione collegiale > "•• (in 
teste ore si insiste molto, 
Egli ambienti politici sovie-
:i, su questo termine, quasi 

volesse sottolineare una 
kntrapposizione con il carat-
Ire eccessivamente persona-

della precedente direzione 
ruscioviana) intende riaf-

lare subito che sara pro-
iuita la politica istaurata 
li Congressi in cui' fu de-
inciato il culto di Stalin e 

disegnato un nuovo orien-
lento per la vita politica 
jciale del paese; che sara 

ltinuata quindi la politica 
coesistenz'a paciflca con i 

iesi del mondo capitalist!-
\, mentre si proseguira nel-

sforzo economico di co-
lzione del comunismo e 
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PCI: NUOVE 

PROPOSTE PER 

IL QUIRINALE 
. II presldente del Comlgllo, riipondendo ierl *H« 
Camera alle interrogazipniaulia quectione della Prr-
•Ideriza della Repubblica, ha. dato comunicazione 
delle rltposte fornite^al quettionario del governo dai 
medicl curantl iul le cohdizloril dl ealute del Capo 
dello 8tato. I medlci rltengono che I'lmpedlmento 
del Presldente della Repubblica cohtlnul e ai »ono 
riservatl di formulare Una prognoil definltiva dopo 
II 7 dicembre. Moro ha dlchlarato Inoltre che il go
verno ' non ritiene eeittano • carenze cpstituzionali, 
nonoitante 1'impedimento del Pretidente Segni. II 
compagno Ingrao ai e dlchlarato insoddiafatto della 
rispoata di Moro ribadendo che sulla questlone della 
Presldenza della Repubblica non pud essere arbitro 
II governo ma il Parlamento. Ingrao ha poi an-
nunciato una iniziativa del PCI per risolvere il pro-
blema del Qulrlnale. II ministro Reale ha replicate 
al compagno Ingrao con una dtchlarazione. -

.•- (In seconda paglna I particolari), • 

Non precisata la potenza dell'ordigno; nel comunicato di 
» Nuova Cina » — La Cina si impegna a non usare mai 
per prima armi nucleari — Felicifazioni dei dirigenti cinesi 

a Breznev e Kossighin 

,•*.': 

Domani Longo 
parla a Milano 

Anche domani, seconda domenlca della campagna 
elettorale, avranno luogo In tutta Italia centlnaia dl 
comlzl Indettl dal nostro Partito. In tutte queste ma-

' nlfestazionl gll oratorl comunistl parleranno, oltre 
che del temi elettorali, dei problemi del movimento 
comunista ed operalo Internazionale. Particolare rl-
lievo assume*. in questo quadro, • il dlscorso che II 
compagno Luigl Longo, segretarlo generale del PCI, 
pronuncera domani a Milano, per II quale estste 
una vlvlsslma attesa. .t -.! 

Tra le altre manlfestazlonl dl grande rllievo, quel
le dl Firenze (dove parlera Allcata), Massa Carrara 
(Amendola), Torino (Berllnguer), Meatre (Ingrao). 
8iracusa e Catania (Macaluso), Genova e Savon* 
(Natta). 

Gran Bretagna: scrutini ultimati 

laburista 
di stretta 

. - - , i . • • ' • > * 

misura 
Con 317 seggi contro 303 dei conserva
tor! e 9 dei liberal! ci si domanda so o 

come Wilson potra govemare 

L'atomica 
cinese 

I * Non e difficile compren-
dere i motivi che hanno 

I spinto la Repubblica popo-
lare cinese a porsi Vobiet-

Itivo.di poter possedere un 
propria 'armamento atomi-

I to. L'isolamerito iniernazio-
nale in cut questa grande 

I potenza — la piu grande 
dell'Asia e la piu grande 
del mondo per numero di 
abitanti — e stata mante-

I nuta per cecita dell'impe 

I 'rialismo, e in primo .luogo 
dell'imperialismo america-

. no; la volonta d'affermare 
I appunto — come o cancel-

tare per sempre it ruolo 
I subordinato in cui essa (e 
* con essa tutti i popoli del-
• VAsia, dell'Africa e del Sud 
I America) fu tenuta negli 

ultimi secoli dal coloniali-
I smo e dall'imperialismo — 
' questo ruolo di grande po-

I tenza pienamente indipen-
dente e sovrana, stanno 

Ichiaramente alia • base - di 
tale orientamento. Del re-

Isto, il solo jatto the un 
paese ieri cost arretrato co
me la Cina abbia potuto of-

Itenere in pochianni un sue-
cesso scjentifico. e AejcnqW _ 

Igico come questo, s'ta a di: 

mostrare che dawero Uepo-
Ica della « inferiority • asia-

tica e finita per sempre. 
D'altro canto, non i piu un 

una ulteriore disseminazio- l 
n e e . proliferazione delle I 
armi atomiche si vada, in < 
questa o in quella forma, | 
ma ad un loro < congela-
mento » (e di qui il valore I 
del trattato di Mosca sul-
Vinterdizione degli esperi- I 
ment'x nucleari) come pri- » 
ma tappa verso la loro de- i 
finitiva messa al bando e la I 
loro distruzione. Questo e . 
stato uno degli obiettivi | 
fondamentali della lotta 

/PECHINO, 16. 
La Repubblica popdlare 

cinese ha fatto esplodere alle 
22 di oggi (ore 15 italiane) la 
sua prima bomba atomica. 
L* annuncio - ufficiale della 
esplosione e stato dato, ap-
pena un'ora dopo, a Pechino, 
dall'agenzia Nuova Cina, la 
quale rileva in un suo comu-j 
nicato che il < successo del4 
l'esperimento costituisce un 
grande risultato per il popolo 
cinese negli sforzi che esso 
compie per rafTorzare le pro! 
prie difese nazionali >. - La 
Cina — si affeXpia dhcora nei 

.documento :— 7<non pTj6"!Yi-
manere • inattiva di; fronte 
alia sempre maggiore minac-
cia nucleare rappresentata 
dagli Stati Uniti >. , 

II comunicato di Nuova 
Cina — che non fornnce nes-
suna indicazione sulla natura 
della bomba e sulla sua po
tenza, ne precisa se l'esperi-
mento e avvenuto sottoterra 
o nell'atmosfera — aggiunge 
che la prova atomica 6 awe-
nuta < in una regione occi-
dentale della Cina > e che 
« il successo di essa e dovuto 
al duro lavoro e ai grandi 
sforzi coordinati dei lavora-
tori, degli ingegneri e dei 
tecnici della Cina, • degli 
scienziati e di tutti coloro 
che sono impegnati nella co
struzione delle difese nazio 
nali della Cina e delle varie 
regioni e dipartimenti di tut-
to il paese, i quali tutti, sotto 
la guida del partito, hanno 
dato prova di avere fidtlcia 
in se stessi e di avere attuato 
adeguati sforzi >. 
..' II documento afferma poi 
che il governo cinese e'd'ac 
cordo con la definizione data 
da Mao Tse-dun dell'atomica 
« che e una tigre di carta »; 
che la prova di oggi « mira a 
spezzare il monopolio. atomi-
co i ; chela Ciiia cin nessun 
momento e in nessuna circo 
stanza sara la prima a usare 
armi nucleari >, e che «il go 
verno cinese ha sempre au-
spicato la totale' messa al 

JUIIUUH>I.»>U.. "~ir" -»"i."ir I bando e la distruzione com-per. la pace e contro a be - - | ; , „ a n n i n u c l e a
e

r U > A 
hctsmo tmpertaltstacondot- • J u e s t o p r o p o s i t o „ d o c u m C n . 
ta da centmaia dt mihom di I . J , Tinn^VB^u ai[acchi c o n t r o 

l'accordo di Mosca per la so-
I' spensione delle prove H, e 

scrive che se invece di que
sto fosse stato raggiunto un 
accordo «totale » sulla proi 
bizione delle bombe atomi
che, la Cina -« non avrebbe 
• sviluppato rarma ». 

Il governo cinese — conti
nua la nota di «Nuova Ci
na > — propone ai governi di 
tutto il mondo che venga 
convocata una conferenza al 

uomini, con dlUt testa, in 
tutto il mondo. i comunisti. i 
Questo rimane uno degli I 
obiettivi fondamentali della . 
lotta per la pace della clas- I 
se operaia internazionale. 
- Di qui la preoccupazione I 
e anche Vallarme che la * 
esplosione atomica cinese I 
non pud non destare in tut- • 
ta l'opinione pubblica, poi- I 
chi — anche se Varma ato- I 
mica viene oggi in posses- | 
so d'una potenza non impe-
rialista — Vapparizione di • . , c " . ' . . / 
un altromembro del « club | ;.-(*e«we in ultima pogtna) 
atomicp » viene'a complica re ulteriormente il proble- | " • — - — ^ ~ 
ma del controllo e della • 
eliminazione definltiva d* W a s h i n g t o n 

, _ , _ . . . . git armamenti nucleari. Dt . 9 

I segreto per nessuno che • qui la necessita che il pro- I 
1 proprio tale esigenza mani- blema di accordi generali ' 

I festata dalla Cina popolare sul disarmo e in particolare l 
di non acccntentarsi della sul disarmo atomico cui I 

propno 
•>tata c 
non acccntentarsi della 

I salvaguardia che le veniva 
dalf* ombreUo atomico > 

I sovietico, ma di possedere 
un proprio armamento ato-

I mica autoncmo, ha costitut 
to uno dei motivi originari 
del conflitto ideologico e* 

I politico che oggi Voppone 

Augusto Pancakh 
1 (Segue in ultima pagina) 

sul disarmo atomico cui 
possa aderire e partecipare • 
anche la Cina popolare — | 
cost come del resto sembra ( 
proporre anche il governo I 
dt Pechino — venga affron-
tato con spirito nuovo da I 
tutte le grandi potenze, e • 
di qui la necessita che gli i 
imperialisti, e in primo luo- I 
go i circoli dirigenti del- • 
rimDerialismo - americaho, | 
rendendosi conto della real-
ta nuova del mondo, non I 
frappongano ulteriori osta-' 
coli sulla straaa del disar- I 
mo generalee eontrolluto. • 

t stato cinese — che non ad- • , 4* I 

II commento 
di Johnson 

16 

alVUnione Sovietica. 

I Tali ragioni, che possono • 
es3>rre comprese, non muta, 

. no perd il fatto che e su, 
I prcmo interesse dell'uma

nita, di tutti i popoli,' di 
I tutti gli stati — e qnmdi 
1 anche del popolo e deU6 

WASHINGTON. 
II presidente Johnson ha dato 

notizia della prima esplosione 
nucleare-sperimentale cinese — 
awertita dai servizi di controllo 
ameiicani — in un breve di-
scorso sulla rete televisiva. Effli 
ha affermato che -non deve 
essere- soprawalutato il - slfni-
ficato railitare di questa esplo
sione rv poiche dovranno tra-
scorrere- molti anni prima che 
la Cina dispone* di armi nu
cleari efficienti e dei mezzi per 
trasportaiie utihncnte. - -

Dichiarazioni - analoghe aoato 
state fatte a Londra da on por-
tavoce del -Foreign OfBca*. 1 

LONDRA — Harold Wilson, circondato da radiocronisti e fotografi, risponde festosatnente al saluto della folia 
rlvoltogli all'arrivo a I^ondra da Liverpool; al suo fianco, la moglie. 

SP0STAMENT0 A SINISTRA 
INDICATIV0 PER L'EUROPA 

. Dal nostro ioviato 
- ' LOXDRA, 1 6 : . 

- La ccrtczza matematica 
della vittoria laburista si 
e avuta - solo poco dopo 
le due del pomeriggio di 
oggi, quando il partito di 
Wilson si e aggiudicato i 
316 seggi che rappresen-
tano la maggioranza asso-
luta. Meno di mezz'ora do
po, Lord Home e uscito 
dal numero 10 di Down
ing-Street e ha raggiunto 
Bucki'ngam Palace . dove 
ha rassegnato - le dimis
sioni nelle mani della re-
gina. Quindi era la volta 
di Harold^ Wilson a var-
care i caocclli della resi-
denza rcale per riceverc 
1'incarico di form a re il 
nuovo governo. 
- La baltaglia elettorale si 

• e •• dtinquc conclusa se-
condo le previsioni. I la-
buristi hanno vinto e da 
oggi Tlnghilterra non ha 
piu un governo conserva-
tore. E' il primo paese in 
Europa, dopo circa quin-
dici anni, che liquida un 
governo di destra c aftlda 
il suo avvenire a un par
tito della sinistra operaia. 
Questo e a nostro avviso 
I'aspetto dominante del ri-
»u]tato del voto di ieri. 
Sulla kase di questo risul
tato noil' e azzardato pre-
vedere *che 1 * Inghilterni, 
aafal ttrfc 1' anico pa«se 

d'Europa ' a cambiare di 
ma no. 

La viltoria laburista, 
certo, e. di misura assai 
inferiore alle aspettative 
dei dirigenti del partito. 
Anche ieri sera, essi si 
attendevano, sulla base dei 
risultati, una maggioranza 
di almeno 40 seggi e nelle 
prime ore di stamane di 
almeno 20 o 15 seggi. Ma 
se si guarda ai voti, biso-
gna convenire che il colpo 
ricevuto dai conservatori 

'e assai duro e che 1'avan-
zata laburista per contro 
e sensibilc. Rispctto alle 
clezioiii del '59, i conser
vator! hanno perduto il sci 
per cento dei vofi. E' una 
perdita fortissima. I labti-
risti • hanno guadagnato 
1'uno per cenlo dei voti: 
e ' un'avanzala considerc-
vole in un paese come que
sto, dove I'atmosfera di re-
lativo disinteresse attorno 
al voto di ieri : e dimo-
strata dalla bassa perccn-
tuale dei votanti, che non 

iha supcralo il 75 per cento 
contro il "79 per cento 
del 1959. La perdita e il 
guadagno sono altretlanto 
secchi, tradotti in seggi: i 
conservatori ne hanno pcr-
dutt 50 e i laburisti ne 
hanno guadagnati quasi 60. 
• Sono questi i daft prin-
cipati ai quali bisogna ri-
ferirai per apprexzare cor-

rettamente il risultato del 
voto e per valutare il pro-

' fondo cambiamento che si 
• e •. rcgistrato . neH'orienla-
mento degli elettori bri-
tannici. Xei prossimi gior
ni, saranno gli stessi diri
genti laburisti a dire le ra
gioni della forte diffcren-
za tra le loro aspettative 
e il risultato ottcnuto. La 
nostra impressione e che 
i guadagni laburisti siano 
stati rclalivamente piu scn-
sibili nelle zone della mag
gioranza conscrvalrice di 
quanto non ]o siano stati 
fra la classc operaia e i la-
voralori, il che conferma 
il fenomeno di crisi all'in 
tcrno delle classi dominan-
li (anche i liberali hanno 
guadagnato voti a " spese 
dei conservatori, senza tut
tavia aumentare il nume
ro dei loro seggi), crisi che 
del resto avra, a scaden-
za piu o meno breve, pre-
cisi riflessi nel grtippb di-
rigente del partito conser-
vatore. Gia oggi, infatti, 
appena sancita la vittoria 
laburista, si parla aperla-
mente di una sostituzione 
di Lord Home nolle sue 
funzioni di leader del par
tito. . - . . - : ; • • 

Si tratta di un fatto di 

Alberto JacovfeRo 
(Segue in uHimm pmginm) 

(Telefoto) 

Dal BOttro corrispondente 
LONDRA, 16. 

Alle 5,20 di questo pome
riggio sir Alec Douglas Home 
ha lasciato il numero 10 di 
Downing Street, residenza 
ufficiale del primo ministro 
inglese, dalla porta di ser-
vizio. Poco dopo, era la volta 
di Harold Wilson, accompa-
gnato dalla moglie,' a fare 
Fingresso dalla porta princi
p a l deiredificio, che egli da 
oggi occupera, come capo del 
nuovo governo. I due uomini 
politici non si sono incontra. 
ti. In precedenza ciascuno di 
essi aveva fatto visita alia 
regina: sir Alec Home per 
rassegnare le dimissioni, Wil
son per accettare dalla so
vrana Tincarico a form are la 
nuova amministrazione. 

Si concludeva cosl, con un 
compassato susseguirsi di 
formalita rigidamente fissate 
dal protocollo, una delle piu 
drammatiche giornate della 
vita politica inglese dell'ul-
timo decennio. Per la terza 
volta in questo secolo, il par
tito laburista aveva raggiun
to il potere. ma aveva visto 
mano a mano contrarsi quel
la maggioranza che nelle pri
me ore di stamane appariva 
ancora considerevole e tale 
da concedere a Wilson II van-
taggio di una trentina o ven-
tina di seggi, almeno,, nel 
nuovo Parlamento. Come * 
consuetudine del sistema di 
scrutinio inglese, il . primo 
spoglio di voti awiene nel
le zone urbane e ad alta con-
centrazione industriale, dove 
i laburisti detengono la mag
gioranza dei loro suffragi. 
Percio le prime ore dann* 
sempre la, illusione di un'a-

L4>o Vasrri 
(Segue m 
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Dalla 1a pag. 
^vsnzata di grosse proporzio-
*ni per il laburismo, mentre 

lo stillicidio dei voti conser
vator! continue, Jielle ore 

| successive, ad incidere nel 
—argine di superiority del-

vversario, grazie al con-
ibuto delle zone rural! che 
tano compatte a favore dei 
nservatori. 
COB! e accaduto ' anche 

[uesta volta, e il vantaggio 
70 seggi sull'avversario, 

he a un certo momento i la-
uristi avevano « fatto regi-
rare, e andato progresslva-
ente riducendosi flno sotto 
dieci. A quel momento e 

pparso evidente che Wilson 
veva vinto ma con una mag-
ioranza talmente esigua da 
orre seri interrogativi sul-

0 spazio di manovra poli-
ica di cui il Labour Party 
otra da oggi disporre. La 
ittoria dei laburisti si e pro-
lata chiara fin dall'inizio e 
on e mai stata in dubbio, 
a le proporzionl dell a loro 
aggioranza — ridottasi al

ia fine al minimo indispensa-
bile — hanno - prodotto • la 
grossa sorpresa. Gli esperti 
nelle analisi elettorali basa-
no sempre i loro calcoli sul-
la compattezza del voto in-
glese per cui, se si registra 
flno dall'inizio una oscilla-
zione a favore dei laburisti 
del 3,5 per cento, come e ac
caduto ieri, tale oscillazione 
dovrebbe teoricamente ripro-
dursi in maniera uniforme 
in tutto il paese e dare la 
possibilita agli esperti di pre-
dire con sufflciente approssi-
mazione la maggioranza fina
le che spetta al partito vin-
cente. Questa volta, invece, 
l'oscillazione non e stata co-
etante: ha continuato a ma-
nifestarsi puntualmente a fa
vore dei laburisti,' ma con 
degli alti e bassi tali da man. 
tenere la gara fra i due par-
titi accanita e serrata flno al 
termine. 

Con cinque circoscrizioni 
ancora da scrutinare '• suite 
630 complessive, il partito 
laburista si era aggiudicato 
oltr e 12 milioni di voti e i 
conservatori ne avevano to-
talizzati 11 milioni e mezzo, 
mentre i liberali avevano 
raddoppiato i suffragi, pas-
sando da tin milione e mezzo 
del '59 ai tre milioni attua-
li. • E* convinzione generale 
che i laburisti non potranno 
disporre — in definitiva — 
di piu di 4 seggi di maggio
ranza alia Camera e questo 
spiega le voci interessate che 
oggi dicono che il partito li
berate detiene l'equilibrio 
del potere in Gran Bretagna 
e anticipano — tuttavia sen-
za alcuna prova di fatto — 
un'eventuale ricerca della 
sua benevola attesa da par
te dei laburisti. Tale inter-
pretazione e stata pronta-
mente smentita d a u n espo-
nente laburista. Si tratta in 
ogni caso di una prospettiva 
che, per quanta sgradita es-
sa sia a Washington, e non-
dimeno un dato reale di una 
situazione che permane assai 
difficile. ' 

Oggi la Borsa, dopo il ral-
lentamento delle operazioni 
nella fase immediatamente 
pre-elettorale, ha avuto una 
considerevole ripresa nel vo
lume delle contrattazioni e, 
cosa abbastanza significati-
va, il prezzo delle azioni del-
l'acciaio e di nuovo salito. 
Si e cioe visibilmente r iao 
cesa la speranza, negli am-
bienti imprenditoriali inte-
ressati, che i laburisti non 
troveranno forze sufficient! 
a porre in atto il loro pro-
gramma di nazionalizzazione 
dell'industria dell'acciaio. 

E' troppo presto per anti-
cipare quali saranno gli svi-
luppi futuri di una vittoria 
laburista - c h e assomiglia a 
quella che Attlee riportd nel 
1950 (315 seggi laburisti con-
tro i 298 conservatori) e che, 
nel giro di un anno, apri la 
strada a nuove elezioni risol-
tesi con uno strepitoso ritor-
no dei conservatori al pote
re. Molto dipendenra dalla 
tempra del nuovo primo mi-
nistro. Wilson e un uomo che 
riscuote l'ammirazione e la 
flducia di larghi strati della 
popolazione inglese per la 
sua fermezza e per il suo di-
namismo. La televisione, sot-
to le cui macchine da presa 
si sono letteralmente syolte 
le operazioni di scrutinio di 
una delle piu memorabili 
consultazioni politiche ingle-
ri, ha piu volte inquadrato 
questa notte la figura di Wil
son e ha diffuso nel paese la 
immagine di un uomo calmo, 

' sicuro di se, equilibrato e in 
pieno conlrollo della situa
zione. Proprio la consapevo-
lezza delle difficolta del cora-
pito a cui si accinge Vhanno 
convinto — con la saggezza 
innata dell'uomo politico di 
razza — a rifiutarsi dal-

1 * esprimere ogni giudizio 
sulle prospettive. La lotta e 
stata dura ma l 'awenire po-
tr& esserlo ancora di piu. 

In serata il nuovo premier 
h« nominato ministro degli 
esteri Patrick Gordon Wal
ker, nonostante questi non 
sia riuscito a farsi rieleg-
gere deputato nella sua cir-
coscrizione. 

Wilson ha anche annuncia-
to la nomina di George 
Brown a primo segretario di 
Stato e ministro dell'Econo-
mia. Brown assumera le fun-
zioni presidenziali in assenza 
di Wilson dal paese. Cancel-
Here dello scacchiere sara Ja
mes Callagham e Denis Hea-

- l ey andra al Ministero della 
Difesa. 

.-" Gli ultimi dati attribuisco-
no al Labour Party 317 seg-

• gi, contro 303 dei conserva
tori e 9 dei liberali. Un seg-
f io attende ancora di essere 
aftrHxiito. 

Replica di Ingrao alle dichiarazioni di Moro 

II P.C.I. avanza alia 

Di nuovo remissivi 

gli alleati della D.C 
Una dichiarazione di Reale in risposta al compagno Ingrao 
Torfuose giustificazioni del tentativo del governo di elu-

dere la soluzione del problema del Quirinale 

r 

I 

La risposta data da Moro a 
Montecitorio sulla questione 
presidenzlale ha deluso oltre 
le previsioni. Risposta interlo-
cutoria, si era detto, e in real
ta Moro e andato oltre annun-
ciando molto nettatnente che 
per il governo il problema 
del vuoto esistente al vertice 
dello Stato e da considerarsi 
< risolto » almeno fino a dicem-
bre; si era riferito del princi-
pio di conflitto (lunedl scorso) 
fra il governo e gli altri organi 
costituzionali circa la definizio-
ne del « centro mot ore » di 
tutta la vicenda, e la prevalen-
za poi assunta prepotentemen-
te dal governo e stata infatti 
confermata . brutalmente da 
Moro mentre la formula (i pre
sident! informati da Moro del 
documento dei medici < gliene 
hanno dato atto*) usata per 
deflnire i rapporti fra i vari 
organi sottolinea la subordina-
zione del Parlamento alia di 
sorezionale iniziativa del go
verno. Infine c'e il problema 
del carattere < privato > che 
ha il collegio dei medici: altro 
problema che gia era stato 
messo in luce per sottolineare 
che e quanto meno anomala 
la funzione « fiscale > che a 
degli onestissimi ma «priva-
tlssimi > professionisti h sta 
ta unilateralmente affidata. e 
senza alcun atto formale, dal 
governo, 

Certo e che la sostanza del 
problema, dopo la risposta di 
Moro, resta quella che la DC 
voleva: congelare la situazio
ne. Si capisce con difficolta 
ratteggiamento di socialisti e 
repubblicani che, dopo essersi 
vantati di avere sollevato per 
primi il problema al fine di 
csclogliere un nodo di equl 
voci», si sono ora affrettati a 
dlrsi soddisfatti della risposta 
di Moro perche avrebbe mes
so le cose a posto < dal punto 
di vista giuridico >. -

Tanta improwisa remissivi 
ta non pud-ohe confermare 
rimpressione (e la notizia) che 
fra DC e alleati e intercorso un 
accordo particolare per l'ac 
cantonamento del problema 
politico-costituzionale in cam-
bio di una < presa d'atto > giu-
ridica della questione che pc~ 
trebbe forse soddisfare dei giu-
risti ma non si vede per quale 
ragione debba soddisfare dei 
partiti politic!. Questi ultimi 
devono infatti avere una sola 
preoccupazione: colmare un 
vuoto pericoloso al vertice 
dello Stato. 

Rispondendo alia battuta di 
Ingrao alia Camera («Vedo 
che 11 Guardasigilli scuote la 
testa; perche?») il ministro 
Reale ha fatto una lunga di
chiarazione che vuole essere 
una replica ai motivi di in-
soddisfazione espressi da In
grao stesso nel suo intervento 
«I miei segni di diniego alle 
parole dell'on. Ingrao, ha detto 
Reale, avevano il significato di 
un dissenso politico rispetto 
alia sua dichiarazione che il 
governo avesse escluso i pre
sident! delle assemblee dalla 
valutazione dell'attestato me
dico »; Reale prosegue confer-
mando che i presidenti hanno 
in realta «preso atto > di 
quanto comunicava il governo. 
Aggiunge, Reale, che mentre 
ad agosto, quando si dovette 
dichiarare rimpedimento tem-
poraneo, si trattd di un vero 
e proprio atto giuridico com-
plesso che aveva la forma di 
una convergenza di tutti gli 
organi che lo avevano perfe-
zionato, ora non si trattava in 
realta che di « prendere atto > 
appunto del perpetuarsi della 
situazione gia definita in ago
sto. Reale sottolinea quindi 
Timportanza del richiamo, nei 
quesiti rivolti ai medici (dei 
quali vanta la perfezione) al 
1'art. 88 della Costituzione: per 
questa strada l'investitura da 
ta dal governo ai medici « pri 
vati» di Segni varrebbe come 
un atto di « pubblicizzazione >. 
Reale conclude dicendo che 
cosl ora la situazione « e stata 
chiarita con soddisfazione di 
tutti coloro che hanno guar-
dato al problema, oltre che 
con umano e affettuoso rispet
to per il presidente ammalato, 
con piena consapevolezza e re-
sponsabilita democratica*. Gio-
vera ricordare a questo punto 
che proprio ieri i'altro La 
Malfa — con accenti diversi da 
quelli usati ieri alia Camera 
— diceva in un comizio a Ro
ma che sensibilita democratica 
vuole che in questo caso non 
si faccia conto dei « sentimen-
ti devoti pur rispettabili • ma 
che si guardj al problema co-
stituzionale e politico che si 
e aperto. 

Da ambienti governativi, in 
aggiunla alle dichiarazioni di 
Reale, si e voluto poi spiegare 
che l'investitara data al go-

riva dal fatto che in base al-
l'art. 89 della Costituzione 
spetta ai ministri controfirma-
re gli atti firmati dal Capo 
dello Stato. iSi domanda: non 
e chiaro quindi che proprio il 
governo deve essere il « pri
mus inter pares» quando si 
tratta di definire lo stato di 
impedimento deU'autorita del 
quale e chiamato a controfir-
mare gli atti? La questione e 
in realta mal posta: non per 
caso infatti, quando essa sorse, 
gia in sede di assemblea Co-
stituente (e lo ricordava uno 
studio recentissimo uscito po-
chi giorni fa) si decise — re-
spingendo proprio la conside-
razione ora avanzata — che il 
< sostituto» del Capo dello 
Stato dovesse essere non il 
presidente del Consiglio ma il 
presidente del Senato. Anco
ra nello scorso agosto del re-
sto la tesi governativa fu con-
testata e il presidente Buccia-
relli-Ducci l'ha contestata. a 
quanto consta, anche in que
sta occasione. 

Consapevoli di questi dissen-
si che sono serpeggiati nel 
l'ambito degli organi costitu
zionali, fonti della maggioran
za ' affermano che comunque 
< le separate responsabilita dei 
vari organi sono garantite, 
nella ipotesi di un conflitto, 
da una pronuncia della Corte 
costituzionale ». Per quanto ri-
guarda i medici le stesse fonti 
precisano che nessun medico 
e perfe'ttamente « privato » in 
quanto gli k attribuito dalla 
Iegge un compito civile che e 
quello della certificazione 

I liberali, che sono l'unico 
gruppo che non ha presentato 
interrogazioni, hanno diffuso 
un comunicato critico verso il 
governo nel quale siafferma 
che' il dibattito « si e rivelato 

nuove proposte 
per risolvere il 

problema del Quirinale 
Le condizioni di Segni esposte dai medici curanti -Permane I'impedimento del Capo dello Stato 
Sulla questione della Presidenza della Repubblica non pud essere arbitro il governo ma il Parlamento 

un « ripensamento ». Saragat 
insiste sul significato che la 
vittoria laburista assume in re-
lazione alle possibilita di sue-
cesso dei socialdemocratici ita-
liani nelle prossime elezioni. 
Nenni nel' suo messaggio a 
Wilson sottolinea che la vitto
ria laburista «e un esempio 
e un incitamento per noi, per 
i lavoratori di tutta Europa e 
di tutto il mondo >. Zaccagni-
ni ha espresso la sua soddisfa
zione prccisando per6 accura-
tamente che il suo era un « pâ  
rere personale». Martino, 11 
berale, ha detto solo: < Mi di 
spiace». ^ 

vice 

inutile come era previsto>. I 
liberali proseguono dicendo 
che bisogna evitare la tenta-
zione di cedere, nella vicenda, 
alia pressione di interessi par-
ticolari di gruppi o partiti e 
che bisogna fissare chiaramen 
te una procedura che riguardi 
tutti i possibili sviluppi della 
questione 

Del problema presidenziale 
si e occupata la conferenza 
dei capi-gruppi del Senato cui 
Zelioli-Lanzini - ha riferito di 
avere ricevuto dal Segretario 
generale del Quirinale, Strano 
(e non dal governo quindi) 
una lettera con accluso il do
cumento steso dai medici cu
ranti di Segni. Nel corso della 
riunione i capigruppo della DC 
e del PSI hanno poi «prote-
stato » per le reazioni comuni-
ste di una settimana fa alia 
presentazione del disegno di 
Iegge governativo sull'IGE. 

LABURISTI T ^ elezioni ingle 
si e la vittoria dei laburisti 
hanno provocato reazioni in 
tutti gli ambienti politick II 
compagno Giorgio Amendola 
ha detto che < non pud essere 
non salutato con soddisfazione 
il successo riportato dai labu
risti. nell'augurio che esso se
gni la ripresa della • sinistra 
democratica e del movimento 
operaio in tutta l'Europa occi-
dentale*. Nenni, Saragat, Ta-
nassi, la direzione del PSIUP 
hanno tutti inviato messaggi 
di vario tenore per felicitarsi 
con Wilson per la sua vittoria. 
Saragat e La Malfa (in un arti-
colo il primo e in una dichia
razione il secondo) esprimono 
preoccupazioni per Tatteggia 
mento « anti-Europa * dei la-

Sottoscrizione 

Altre quattro 

Federazioni 

al 100 per cento 
Altre 4 Federazioni hanno 

raggiunto U 100% dell'obiet-
tlvo della sottoscrizione per 
la stampa. Esse sono: 
PIACENZA: 9 milioni 
ASCOLI PICENO: 4.500.000 
CAMPOBASSO: 3 milioni 
TERMINI IMEBE8E: 1 mi

lione 800.000. 
Con 11 rsKg-lnnglmento del 

100% della Federaxlone dl 
Termini Imerese, 11 Comltato 
reglonale siciUano comunlca 
che tntte le federazioni del
ta reglone hanno ragglonto 
11 100% eon un versamento 
eomplesslvo dl 66 milioni e 
440 mlla lire pari al 102,7% 
dell'oblettlvo regionale. 

II Presidente del Consiglio ha 
risposto, ieri, a Montecitorio alle 
nove interrogazioni che erano 
state presentate da tutti i gruppi 
parlamentari (salvo i liberali) 
per conoscere lo stato di salute 
del presidente Segni e Torienta-
mento del governo in ordine 
alia perdurante crisi della Pre
sidenza della Repubblica. Alle 
otto interrogazioni che erano 
state presentate flno a merco-
ledl se ne era aggiunta infatti, 
nel corso della giornata di gio-
vedl una flrmata da Bertinelli 
per i socialdemocratici. Questi 
ultimi — seguendo Tesempio dei 
democristiani — si limitavano a 
chiedere notizie sulle condizioni 
di salute del Presidente. 

- II governo nella sua respon
sabilita costituzionale, ha detto 
Moro, ha ritenuto si dovesse 
promuovere un ulteriore e for
male accertamento delle attuali 
condizioni di salute del Capo 
dello Stato -. 

La seduta era incominclata 
alle ore 10,30 precise. Moro era 
seduto al banco del governo tra 
Reale, ministro della Giustizia 
e Nenni vicepresldente del Con
siglio. Erano anche presentl 1 
ministri Piccionl, Colombo, Sca-
glia, Corona, numerosl sottose-
gretari. L'aula era affollata. 

II Presidente del Consiglio ha 
fatto conoscei e i quesiti che era-
no stati sottoposti ai medici cu
ranti Giunchi, Challlol e Fon-
tana: attestare le attuali condi
zioni dl salute del Presidente 
stesso; dire se permane rimpe
dimento aU'esercizio delle sue 
funzlonl e, nell'ipotesl afferma-
Uva, far conoscere se e pre-
vedibile che rimpedimento ces-
sl e in quail limiti dl tempo. 

La risposta dei medici defini-
sce le condizioni generali del 
malato « soddisfacenti»: la tem-
peratura e normale, il sensorio 
vigile, normale la funzionalita 
degli apparati respiratorio, car-
diovascolare, digerente, emun-
torlo. II tono muscolare negli 
arti colpiti da paralisi e in au-
mento; si note una regressione 
dei dlsturbl del linguaggio. 
una integrita delle principali 
funzioni della <psiche. Questo 

La Iegge varata dalla Camera 

Dal 30 aprile 
I'ora legale 

Si profrarra fino al 30 settembre di ogni anno 

II prowedimenfo ora aU'esame del Senato 

Anche in Italia si avra l'ora 
legale. La commissione In-
terni della Camera, rdunita 
in sede legislativa, ha infatti 
approvato ieri mattina la pro-
posta di Iegge di iniziativa 
parlamentare per l'istituzio-
ne delTora estiva (o legale) 
dal 30 aprile al 30 settembre 
di ogni anno. II provvedi-
mento, che e stato approva
to all'unanimita, e stato in
viato subito all'altro' ramo 
del Parlamento per Ja rati-
fica. Se il Senato approvera 
il prowedimento, il 30 apri
le dell'anno prossimo gli ita-
liani dovranno spostare le 
lancette dell'orologio di 60 
minuti per riportarle poi in-
dietro il 30 settembre. 

L'ora legale e gia adottata 
buristi inglesi roa'si augurano'in moltissuni paesi: in In-

r , 

Stati Generali dei Comuni 

Dibattito su enti locali 
e istituzioni europee 

I lavori dei VII Stati Generali 
dei Comuni cFEuropa sono pro-
seguiti ieri con le riunioni del
le commissionL 

Una prima commissione ha 
discusso su ' I Cornuni e le 
comnnita territoriali, centri di 
animazione dello spirito euro-
peo*. cloe sul tema fondamen-
tale del congresso. che ne giu-
stifica la convocazione. I reli-
tori (il Reuore del Collegio di 
Europa di Bruges e il segretario 
deU'Associazione dei Comuni 
austriaci) hanno sostenuto la 
necessita di una politica cultu-
rale che porti alia formazione 
di una -mentalita europea-, 

Un'altra commissione ha in
vece discusso sul tema: «Lo 
pianiflcazione del territorio < 
la politico regionale delVEuropa 
devono essere democratiche e 
non autorittirie ». Oggetto di po-
lemka e di criUca aperta sonQ cue i W K I U U U I ««w» «u B V icnuca c at e n n n a jwna aon^ 

verno in questa occasione de-l ancora una volta, come si vede, 

le concezioni del generale De 
Gaulle. Uno dei relatori di que
sta commissione e stato il Pre
sidente della Provincia di Ro
ma, Nicola Signorello. il cui in
tervento non e stato privo di 
motivi interessanti: egli ha so
stenuto. tra I'altro, che l'esisten-
za di poteri locali a livello re
gionale nei singoli paesi, non 
ostacola il processo di integra-
zione, ma ne e. anzi, un. mo
mento insostituibile. 

Al centro dei lavori di una 
terza commissione e stato il 
tema: 'L'Europa ha uisogno di 
Istituzioni che ne assicurlno in 
modo irreversible Vunita eco-
nomica e politica*. 

II dibattito si e articolato so-
prattutto sul problema dell'al-
largamento degli attuali istituti 

ghilterra ogni anno, a par-
tire da aprile e fino a ot-
tobre; in ventinove stati de
gli USA nei mesi estivi; in 
vaste zone dell'Unione So-
vietica nella stessa stagione. 
La Franoia, il Belgio, il Lus-
sembucgo, i Paesi Bassi, la 
Spagna hanno adottato in 
permanenza l'ora legale uni-
ficandosi a quella del secon
do fuso orario, pur apparte-
nendo al primo. 

In Italia, secondo alcuni 
calcoli forniti dal ministero 
dell'industria, l'ora legale fa-
vorirebbe un risparmio che 
oscillerebbe, nei soli cinque 
mesi della primavera-estate, 
tra gli 8 e i 9 miliardi. Al-
zandoci prima la mattina e 
utilizzando quindi di piu la 
luce sola re, si attuerebbe un 
risparmio di energia elettrica 
che si aggirerebbe intorno ai 
360 milioni di Kwh annui, 
pari al 22,5 per cento dei 
consumi complessivi di illu-
minazione pubblica. 

Ma, secondo alcuni studio-
si, i vantaggi del l'ora legale 
non si fermerebbero solo al 
Teconomia di energia elet
trica. Si sostiene infatti.che 
Tora legale determinerebbe 
anche la riduzione di inci-
denti sul lavoro e una con-
trazione degli irrcidenti stra-
dali. La maggiore percentua 
le di infortuni sul lavoro si 
verifica nelle ore serali. In 
presenza di luce artificiaie, a 
causa soprattutto — e scrittr. 
nell? relazioni degli studio-i 
che caldeggiano l'ora legale 
— di «una componente psi-
cologica che rende 1'indivi-
duo meno attento alle occu-
pazioni abituali». 

Per quanto ri«?:iarda gli in-
cidenti stradaii si s»j."I'ene 
che »s»i aureentano neJJe ore 

il referto dei medic! i quali af
fermano che rimpedimento cOn-
tlnua. Sulle possibilita dl recu
peret, essl sostengono cl si po-
tra pronunciare non prima di 
quattro mesi dall'inizio della 
malattia (siamo oggi al.. 79° 
giorno). 

«II governo — ha detto Moro 
entrando nel mento della pro
cedura adottata — ha accolto le 
conclusion! del collegio medico, 
ne ha dato notizia al presidente 
supplente della Repubblica e 
al presidenti delle due Camere 
che gliene hanno dato atto». . 

Sul piano politico e procedu
r a l questa dichiarazione appa-
re, come e evidente, dl notevole 
gravlta, come ha rllevato Im
mediatamente il compagno IN
GRAO presidente del gruppo 
comunista nella sua replica. 
- Dopo avere sottolineato la 

mlsura e il senso dl responsa
bilita insiti nell'atteggiamento 
del partito comunista, il com
pagno Ingrao ha sostenuto, am-
piamente argomentandola, la 
tesi che protagonista della si
tuazione in atto debba essere 
non l'esecutivo, cloe il governo, 
ma il Parlamento, cloe l'organo 
che ha eletto il Presidente del
la Repubblica. « Nelle stesse so. 
luzloni dl agosto che portarono 
alia supplenza — ha detto In
grao — si finl per dare un rille-
vo non prlmarlo al presidenti 
delle assemblee, scartando tra 
I'altro la ipotizzata riunione dei 
capigruppo che sarebbe stato 
valldo strumento dl partecipa-
zione delle Assemblee e avrebbe 
sottolineato l'altissima funzione 
dei rispettivi presidenti. Ma og
gi si e fatto addirittura un pas-
so indletro rispetto alia proce
dura seguita in agosto: I presi
denti delle Camere infatti non 
concorrono piu a formare la 
volonta politica e la procedura 
da adottare, ma si limltano a 
prendere atto degli orientamen-
tl del governo. Viene cosl anco
ra una volta confermata la po-
stzlone preminente che nella 
delicata materia i l governo si e 
attribuita ». 

La risposta di Moro e/stata 
quindi giudicata insodaisfaeen-
te, e preoccupante 1'orienta-
mento a rinviare a dlcembre 
un ulteriore esame della situa
zione sulla base del nuovo re
ferto medico che allora verra 
elaborato. 

II compagno Ingrao ha quin
di espresso alcune perplessita 
circa la stessa natura del col
legio medico investito dei que
siti. collegio composto, egli ha 
detto, da eminent! scienziati, ma 
che assolvono nei confront! del 
Presidente ad una - funzione 
squisitamente privata e quindi 
senza rilevanza sul piano pub-
blicistico. Non e accettabile 
quindi, egli ha detto, una pro
cedura che, nell'ordine costitu
zionale. prenda come punto d! 
partenza una valutazione fatta 
da un collegio privato. 

Dopo avere ancora sottolinea
to le conseguenze dirette e im
mediate che la malattia del 
Capo dello Stato ha gia sulla 
nostra attivita politica, ora di 
fatto paralizzata, il compagno 
Ingrao ha concluso affermando: 
-II Parlamento non pub non 
affrontare decisamente la situa
zione, espriraendo la sua opi-
nlone sul merito delle questlo-
ni sollevate dall'attuazione del-
l'articolo 86 se non vorra tro-
varsi al 7 dicembre, cioe alio 
scadere dei quattro mesi dal
l'inizio della malattia, dinanzi 
ad un nodo ancora piu aggro-
vigliato. II nostro gruppo si ri-
serva quindi di adire gli op-
portuni strumenti parlamentari: 
non lo fa immediatamente per
che vogliamo prima rivolgere 
il nostro appello al presidente 
della Camera perche convochi 
una riunione dei - capigruppo 
alio scopo di ricercare una stra
da unitaria e Concorde per una 
soluzione del problema. Una 
iniziativa unitaria sarebbe in
fatti la piu idonea al rafforza-
mento della nostra massima isti-
tuzione*. 

Ha quindi preso la parola il 
compagno LUZZATTO, d e I 
PSIUP. che dopo aver dichiara-
to - inquietanti» le dichiarazio
ni del Presidente del Consiglio 
- per la preminenza assunta 
nel corso della procedura dal-
I'esecutivo — ha sostenuto la 
opportunity di una dennizione 
della procedura attraverso la 
approvazione di apposita Iegge. 
A questo proposito egli ha ri-
cordato che il suo gruppo ha 
gia presentato una proposta 
che stabilisce tra I'altro i ter
mini di una proficua collabo* 
razione tra Parlamento e go
verno in una materia cosl deli
cata. " 

Soddisfatto della risposta di 
Moro si e dichiarato il socia
list a FERRI in quanto il gover
no ha assunto le proprie re-
sponsabiliti. Per quello che si 
nferisce ai termine dei quat
tro mesi. Ferri ha escluso che 
si debba ritenere questo un 
- termine assojuto -. Di awiso 
assolutamente opposto Ton. LA 
MALFA secondo il quale -II 7 
dicembre va considerato un ter
mine alia scadenza del quale il 
governo dovra adottare decisio-
ni definitive ne potrebbe non 
farlo senza gravissime respon
sabilita-. Per ci& che si rife-
risce ai rapporti tra governo e 
presidenti delle Camere, La 
Malfa hm sostenuto che, anche 
oggi. come gii nell'agosto scor 

espresso una valutazione della 
situazione, valutazione di cui si 
e llmitato a «dare notizia- al 
presidenti delle Camere. t/on le 
La Malfa non ha replicato. 

C'e ben poco da dire degli 
altrl Interventl: PACCIARDI 
ha approflttato dell'occaslone 
per portare avantl — in una 
aula che per la verita si era 
ormal vuotata — la consueta 
campagna qualunqulstica, mi-
rante, in questo caso a dlpin-
gere i vari partiti *aU'arrem-
baggio» della Presidenza della 
Repubblica. 

Piu interessante, e grave, la 
posizione del d. c. RESTIVO 
che ha affermato espltcitamen-
te che -spetta al governo il 
potere-dovere di provvedere 
alia procedura relative alia sup
plenza o alia sostltuzlone del 
Capo dello Stato». SI tratta In 
realta dl una tesi assal azzar-
data, che non sappiamo quanto 
condlvisa dai partiti della mag
gioranza. Lo stesso intervento 
dl La Malfa infatti sembrava 
esplicitamente richiedere una 
«• concorrenza - delle volonta del 
presidente del Consiglio e dei 
presidenti delle Camere. 

BERTINELLI a nome del so
cialdemocratici, ha ritenuto 
«esauriente - la risposta del-
Ton Moro. ma ha chiesto che 
vengano * predisposti gli stru
menti legislativi per essere in 
grado di decidere quanto sara 
necessario >». 

Ci troviamo Insomma, come 
di consueto, di fronte a quattro 
diverse posizioni nell'ambito 
della maggioranza rispetto al 

problema della procedura da se-
guire: i socialdemocratici chle-
dono la Iegge, Moro non ne 
ravvisa l'opportunlta, Restlvo 
vuole la preminenza della fun-
tione del governo nell'accerta-
mento deH'impedlmento e nella 
deflnizione della relative pro
cedura, La Malfa sembra msi-
stere su una concorrenza di re
sponsabilita dei van organi co
stituzionali 

Proprio in tale confusione ed 
incertezza ci sembra che ac-
quisti valore la proposta del 
compagno Ingrao di gi'ingere 
a contattl per la deflnizione dl 
una « strada unitaria e Concor
de su un tema e problema di 
tale rilevanza e delicatezza >». 
Non 6 da sottovalutare, in que
sto senso il fatto che il presi
dente dell'Assemblea, on. Buc-
ciarelli Ducci, assoclando la 
Presidenza all'augurio che da 
tutti gli intervenuti e stato rl-
volto al presidente Segni, pur 

Grave 
lutto del 

compagno 
Antelli 

E* deceduta ieri mattina a 
San Benedetto del Tronto 
(Ascoli Piceno) all'eta di 76 
anni. attorninta da tutti i fa-
miliari, la signora Ida Dal 
Pian vedova Antelli, madre 
del direttore amministrativo 
deH't/nitd di Roma, compa
gno Franco Antelli. I funeral! 
si svolgeranno stamane, sa-
bato. alle ore 8.30 a San Be
nedetto del Tronto, partendo 
dalla abitazione dell'estinta, 
Via Sabotino 54. 

> II compagno Mario Alicata 
ha inviato al compagno An
telli il seguente telegramma: 
< In questo momento per te 
di grande dolore ti giungano 
i sentimenti fraterni dei com-
pngni tutti deirt/njfd che ti 
vogliono bene per il tuo spi
rito di partito, il tuo attac-
camento al giornale. le tue 
doti di umana cordialita e 
apprezzano grandemente il 
contributo che tu dai al no
stro lavoro e alle nostre af-
ferma7ioni >. 

Ancora 
nei pozzi 
i minotori 
di Seruci 

CARBONIA, 16. 
La delegazione dei sindaet 

del Sulcis-Iglesiente, che ieri 
era stata ricevuta dal minl-

ricordandb — in tema di proce- stro della Industria Medici, 
dura — che la conferenza dei I ha riferito oggi alia popola-
capigruppo e un organo p r e y i - | z i o n e di Carbonia sulle assi-

1 

sto dal regolamento con funzlo
nl e poteri limitati alia orga-
nizzazione dei lavori parlamen
tari, ha tuttavia prospettato la 
possibilita dl procedere - a ti-
tolo di personale ausilio e di 
maggior conforto- ad una con-
sultazione del presidenti di tutti 
i gruppi parlamentari. 

La prossima seduta si terra 
a Montecitorio martedl 27 otto-
bre. AU'ordine del giorno, come 
di consueto alia ripresa. sono 
state poste varie interrogazioni 
ed interpellanze. 

curazioni fornite dal mini
stro al presidente della Re-
gione e ai rappresentanti del
la cittadinanza in merito al 
passaggio della Carbosarda 
all' ENEL. 

I 50 minatori che occupa-
no i po/.zi di Seruci hanno 
tuttavia deciso di non risali-
re alia superficie fino a quan
do non sara firmato il decre-
to di trasferimento degli im-
pianti della Carbosarda. 

r 
Manifestazioni 

Oggi 

serali e in particolare in quel _ 
le del tramonto per la dim:- £ . " * J E E £ S L i f S t t i S 
nuita visibiiita. Lo sposta-
mento di un'ora fa si che Tin 
tensita del traffico diminui 

comunitari e suUe caratteristi- h 0 * «1 tramonto, quando cioe 
che e l e funzioni del Parlamento Id! venta piu. pericolosa la cir-
europeo.L Icolazione. . - . - - . -

una -concorrenza delle rispet 
live volonta*. A questo punto 
il compagno Ingrao, interrom-
pendo il leader repubblicano, 
gli ha riletto la fonnulaxione 
esatta delle dichiarazioni di 
Moro: aver* cioe i l governo 

Livorno: Terrac ln l . 
Avezzano: Colombl. 
Scafatl (Salerno): Allnovl. 
8 . Angelo ( F o r l l ) : F lamignl . 
Cadelbosco Sopra (R . E m i 

l i a ) : Magnani . 

Domani 
Milano: Luigi Longo. 

, F i renze: Al icata. 
Massa C a r r a r a : Amendola. 
Torino: Berlinguer. 
Potenza: Bufalini. 
Celano: Colombl. 
Legnano: Cossutta. 
M est re : Ingrao. 
Ravenna: Nilde Jottt. 
S i racu ia : Macaluso. 
Catania: Macaluso. 
Savona: Nat ta . 
Genova: Nat ta . 

« B a r l : Reichlin. 
A l e t i a n d r i a : Sereni. 
Montecatini: Terracln l . ' 
Pistoia: Terrac ln l . 
Acerra (Napol i ) : Allnovl. 
Casale Monferrato: Audiilo 
Rimin i : Barca. 
Casciano di Murlo (Siena): 

Bonlfazl. 
V i l la Adriana ( R o m a ) : Bo-

re l l i . 
Predappto ( F o r l l ) : F l a m i 

gnl. 
Grosseto: Fusi e Polllnl. 
Montevarchi: Lina Fibbi . 
Bie l la: F r a s s a t l . ' 
Tr ieste: Laconi. 
Carp i : Magnani . 
Tarmol l (Campobasto): M a -

raffini. 
F e r r a r a : Piva e F e r r a r i . 
Siena: Giuliano Pa je t ta . ' 
Arezzo: Giuliano Pajet ta . 
F o r m l a : Perna. 
T e r n l : Ottavianl . -
Trcvig l lo: Quercloll. 

' Riccione: Romant. 
Migl iar ino ( F e r r a r a ) : Sac-

che t t i . ' 
l i e r n l a : Schiapparelli . 
Irstna ( M a t e r a ) : Scutari . 

• Cavarzere: Vlanello. 
' A Guspinl (Caqliar i ) al 
svelgera una manifeatazione 
commemorat iva del compa
gno Velio Spano. Pa Hera il 
compagno Lay . 

. Luntdi 
Sesto S. Giovanni: Longo. 
Venezia: Ingrao. 
For l l : Nilde Jotti. 
Spinalberto: Roggi. 

Martedi 
Padova: Gruppi. 
S. Vi to (Modena) : Roggi. 

Morcoledi 
R o m a : Nilde Jottl. • • , 

Conferonze • 
Oggi a Pesaro con il com

pagno Roman! e martedl a 
Firenze con il compagno 

' Berlinguer, si svolgeranno 
conferenze sulla - Memo-
ria di Ya l ta » del compagno 
Togliatt i . 

Federazioni 
R E G G I O E M I L I A * DO

M A N I : Novel lara: S e r r i ; 
Carpinet i : Lursoli e Caro
l l ; Monttcchio: Montanar l ; 
Reggiole: Catel l i ; ' Quattro 
Caatel la: ' Sa la t i ; Correg-

I r glo: Pataccinl ; - Castelncvo 
Sotto: Magnanini ; Guat ta l -
ta : C a r r i ; BresceUo: Fer
r a r i ; Vet to: Bernard! ; Re-
gnano: Fontanet l ; Areeto: 
L a t a f n l . L U N E D I ' : Fab-
brico; Sarr i . 

GROSSETO . O G Q I : Ba-

tlgnano: A m a r u g l ; Ntcclo-
leta: A m a r u g l ; S. Antonino: 
Tognoni. D O M A N I ; P ra ta : • 
F inet t i ; Monterotondo: Rot- ' 
s i ; Montler i : Palandr i ; Or-
betello: A m a r u g l ; Porto 
S. Stefano: Tognoni; Caatel 
del Piano: Faenzl ; S. Flo
r a : Faenzi ; Seggiano: Bar-
taluccl; Caitigllone Pe-
acaia: Moret t i ; T i r l i : Glor-
gett l ; S. Quirlco: Benocci. 

T R E V I S O - D O M A N I : 
Casale: T lber lo; Codogne: 
T iber io; Zero Branco: Fa-
varetto; Resana: Blgi ; Ca-
stelfranco: Marcheal ; Foz-
ze S. Vendemmiato: Mar -
chesini; Ognlano di Cone-
gliano: Botteon; Susegana: 
Z a r a ; Arcade: Dal Pozzo. 

M O D E N A - D O M A N I : 
S. Fel ice: Debbi; Sollera: 
Guerzoni; Maranel lo: Ros
s i ; Prignano: T rebb l ; For-
miggine: Guazzaloca; Pa-
vullo: Borsar i ; Solignano: 
Costa; Zocea: Ognlbene; 
F inale: Menabue; Serra : 
Bonpani; Manzollno: Lan-
zott l ; Montebaranzone: Roc-
chett i ; Massa Flnalese: 
Borsari ; S. Possldonlo: Fa -
migl i . 

N A P O L I - D O M A N I : Bo-
acotrecase: Bronzuto; Afra-
gola: Del Rio e Geremlc-
c a ; Pompei : Cosenza; Ana-
capr i : RiccI, De Luca, Bo-
niello; S. Giovanni a Te -
duccio: Chiaromonte. 

M A N T O V A - O G G I : Gol-
to: Asinari . D O M A N I : Man-
tova: De Angel i ; 8 . Bene* 
detto: Zanchi e Zavat t in l ; 
Gonzaga: A lmoni ; Pego-
gnaga: Zanchi ; Suzzara: 
Sandri. 

S I E N A - D O M A N I : Pla-
nella: - F i n i ; Abbadia 8an 
Salvatore: Rosatl; Tor r i -
t a : 'Sampier i ; Poggibonsi: 
Ghizzani. 

G E N O V A - O G G I : Iso-
verde: Minel la ; Qulnto: 
Busso. D O M A N I : Pontede-
cimo: Ceravolo; P r a : G a m -
bolato; Molassane: Montes-
aoro e Mannar ino; Mur to : 
Bottini; Pedemonte: Mar -
zocchi e P a l m a n ; Rivarolo: 
Adamol i ; Vo l t r i : P igna; Se-
strl Levante: Guerrlsoli e 
Castagnola: Samplerdare-
na: Michel ! ; Chlavar i : D'A
l e m a ; Rossiglione: Adamo
l i ; Pegl i : Doria. 

A Rapallo si svolgera un 
Incontro con gli opera! del-
I 'autostrada. Sara presente 
il compagno D'Alema. 

L U N E D I * : S. Margher i ta 
L lgure: Castagnola. 

F E R R A R A • O G G I : Rlpa 
Persico: Rlnald! e Guarnie-
r i ; 'Comacchio (incontro gio-
van! ) : Nandinl ; 8 . Giuseppe 
(incontro edi l i ) : Graziani . 
D O M A N I : Coccanlle: Lo-
perfldo; Casumaro: Satte-
r ia le; Porotto: Roggi; Stel
la t a : Marangonl ; lolanda: 
Punginell l ; ' San Bartolo-
meo: Peron: Comacchio: 
Cava l la r i ; Massaflseaglla: 
Costa: Ber ra : Gessi: A m -
brogio: Bosi. L U N E D I ' : 
S. Giuseppe (incontro ar t i -
g ianl ) : Giovanninl; Gavel-
lo: Marangoni ; Portomag-
glore: Loperfido: Vacelino 
(incontro contadinl): Gen-
t i l i ; Gambalaga: Robust!ni 
e Guarnier l . M A R T E D I ' : 
8. Blagio d'Argenta: Gesal; 
Voohiera: Robustinl e Rl -
naldl . 

B A R I - O G G I : Castella-
n a : Francavl l la ; Nolcatta-

ro: Zaccheo; S. Nlcandro: 
P ler r l . D O M A N I : Adelfla: 
to; Alberobelto: Marra f fa ; 
t o ; Alberobellc: Mr raff a; 
A l tamura : Clemente; Bar-
letta: Francavl l la ; Bisce-
glie: Porcelli e Simone; 
Canosa: Sicolo; Glovlnazzo: 
Azzolinl; Molfetta: Assen-
nato; Modugno: Matarrese; 
Noel : Dongiovannl; Poll-
gnano: Colamonaco; Puti-
gliano: Zaccheo; Palese: 
Fortunato; Ruvo: Gataleta; 
8. Michele: Patrono; 8. Ate-
ramo: Gramegna; Spiniz-
zola: D a m i a n i ; T r a n i : Lat-
tanz l ; Tor i t to: Pecorato; 
Tr igiano: D'Onch!a; T u r l : 
De Leonardis. 

ANCONA - D O M A N I : 
8. Mar ia Nuova: Marconi ; 
Sirolo: Zambur l in i ; Falco-
nara : Santarel l l ; Senigal-
l i a : Giorglni ; Camerano: 
Gr i l l l ; Cutrimontano: Siva* 
r in l ; Fabr iano: Bastlanell l; 
Castrovetere: Se lml ; Sas-
soferrato: Fer re t t l ; Castel-
fidardo: Santarel l l ; Fllot-
t rano: Clcoli ; Osimo: Ca-
vatassl; Collemarino: Astol-
fi s Bovlni ; Ceremo: A m i -
de l ; Monteslcuro: Bonaco-
r a i ; Finocchio: P lermarol l ; 
Posatora: Pesce- Frata 
Nuova: Angel lnl; Torret te : 
Mazinl e Marazzott i . 

BRESCIA - D O M A N I : Lo-
nato: T e r r a r o l i : Borgosatol-
lo: Te r ra ro l i ; Breno dl So
p r a : Nicoletto; Caprlolo: 
Dalola. 

T A R A N T O - D O M A N I : 
L a v a : Plchier l ; Motto! a: 
Cazzato; Ginosa: Volpe e 
Ambrosigl i ; Laterza: Flo-
re l l l ; Palaglanello: Galato-
ne; Grottagl ie: D'lppollto. 

P E S A R O . D O M A N I : 
Gradara : - F a b b r l ; Urblno: 
Del Bianco e Cappelloni; 
Acqualania: Marchlglani; 
Pergola: Angel inl; Mortolfl: 
De Sabata; Fossombrone: 
Manent i ; S. Costanza: M i l l ; 
Montemagglore: Manna; 
Pontesasso: Fano. 

R I M I N I - D O M A N I : 8. Ar-
cangelo: Acreman; S. Glo> 
vanni : A l ic i ; Saludeelo: 
Zaf fagr in i ; Bel lar ia: Pa-
gl iarani . 

M I L A N O . O G G I : Seztona 
Cur ie l : Brambi l la ; Sezlone 
Battagl ia: Bolllni e Antor-
r i ; Sezlone Bietolini: Piro-
l a ; Sezione Arr ighini : Dal 
le ; Sezlone Mantovani: Ve-
nanzi e Pavin l ; Melzo: La-
iolo; Civitello: Montagnanl; 
Gorgonzola: Pina Re, Mer
l in ; 'Brezzo: Cremascoll; 
Desano: Pernigoni; Ossa-
go: V i t a l l ; Tavazzano: Reg-
gianl. D O M A N I : Sezione 8 . 
Bassi: Andreini e Rossi; 
Sezione 1" Maqqio: Bonaz-
zola; Sezione Ghisotti: Ve-
negoni; Sezione Comaslna: 
Pirola; Sezione Vi icont l : 
Fer ran t l ; Sezione Mart ini 
D i Cocca: Art i e Tadln l ; 
Sezione Rubini : Penatl ; Se
zione T e a : Coppari: Sezlo
ne CaloscI Leoni: Mott in i ; 
Sezione A . Bassi: Mondanl; 
Sezlone Qulnto Sole: Bellin-
zona: L lmbiate: Tortorel-
l a ; Rescaldipe: Bollini; In-. 
zago: Car in i ; Ploltello: PI-
na R e ; Codogno: Brambi l 
l a : Segrate: Malaguplnl; 
Villagglo Ambrosiano: Nor-
burgo: S. Angelo: Sangall l ; 
Vabbrio: Buschi e Colombl; 
Borgo Lombardo: N lgreW. 
L U N E D I ' : Vimodrone La-
Jolo; 8 . Giuliano: Plna R t . 
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Un'altra giovanissima 

negro trionfa a Tokio 

omia 
Dal nostro inviato a Tokio 

V 0 : ' 

I'erede 

di 
•-- ' :i (:V;v;.. TOKIO, 16. 
La Wilma Rudolph delle olimpiadi 
Tokio si chiama Wyomia Tyus, un 

kome strano e difficile, che pressap-
boco si pronuncia Uaiomia Taies 
[Wyomia da Wyoming). E' gibvane, 
liccola, snella, timida e simpatica, con 
juegli stessi bruschi passaggi dalla 
lelanconica impassibility del viso a 
catti di adolescente allegria, di « gio-

Halita africana >, cosi comuni fra i 
legri • di America. Avrebbe tutti i 
jumeri per essere un personaggio « da 
jpertina >, anche se oggi ha fatto 
leno di ieri e se non e riuscita co-
mnque ad abbassare il record con-
luistato dalla Rudolph net 1961. Ep-
[ure non ha strappato grandi applau-

e la sala delle interviste non era 
;mmeno piena, quando vi e entrata 
»r la consueta conferenza stampa, 
ie a un certo punto il suo allenato-
i, anche lui negro, ha interrotto chia-
landola per cognome, con il tono se-
sro e asciutto di un professore che 

|chiama una alunna indisciplinata. E 
fyomia se ne e andata a testa bassa, 
ibarazzata e confusa, con il viso su-
ito e la pelle bruna lievemente ar-
^ssata da un afflusso improvviso di 

igue. .> ' - . ' . . " ' • • • 
[Queste Olimpiadi — e una previ-
)ne generale — non daranno • al 
)ndo . perspnaggi da ricordare con 
fetto, pe r -mot iv i - semplicemente 
lani, per una emozione, una vibra-
)ne che vada al di la del punteg-

(il caso di Karunanda e un'altra 

faccenda: siamo, credo, in pochissimi 
ad averlo segnalato). „ 

Di chi la colpa, se di colpa si pud 
parlare? Degli atleti? No certo. Gli 
atleti sono la, avidi di incoraggiamen-
ti, di applausi, di calore. Allora del 

: pubblico? Siamo in molti a pensarlo. 
Molti stranieri, soprattutto i francesi, 
ma anche per esempio alcuni sovie-
tici, atleti e turisti, parlano con no
stalgia di Roma, della rumorosa af-
fettuosita • del pubblico romano, del-

. la emotivita latina che crea fra spet-
tatori e campioni quella attenzione 
reciproca, quella corrente di slmpa-
tia, o magari di antipatia. che da un 

. sapore tutto speciasle alle competi-
ztoni sportive, incita a raggiungere 
migliori risultati, e crea negli stadi 
quel clima di eccitazione, di entusia-
smo, che da solo € fa spettacolo >. ;•; 

Nulla di tutto cid in Giappone. Sor-. 
ridenti e cortesi, educatissimi e com-
posti, i giapponesi sembrano incapaci 

. di entusiasmarsi per questo o per 
quel campione, di operare scelte ma
gari capricciose ed ingiuste, ma libe-
re, personali e spontanee. Un sangue 
tiepido e lento sembra scorrere nelle 
vene degli spettatori di Tokio. Ap-
paiono tutti alio stesso modo, i primi 
e gli ultimi. Raggelati, paralizzati da 
inibizioni antichissime e modernissi-
me, feudal]' e neocapitaliste, j giappo
nesi non perdono mai il controllo. II 
risultato e sconfortante. Spesso si sfio-
ra la noia. • ' • • " : 

Non cosi gli europei e gli america-
ni, che fanno il tifo, si agitano ed ur-

Mizzi vuol mettersi al sicuro 

Terremoto 
(dopolo 

nei 
quadri della 

Federconsorzi 

TOKIO — WYOMIA TYUS con un ultimo guizzo e protesa in avanti taglia.col petto il filo di lana precedendo 
la connazionale MCGUIRE (seconda da sinistra) e la polacca KLOBUKOWSKA (a destra in alto) 

lano. Ma sono troppo pochi, e la loro 
vitalita non riesce a lacerare il dolce, 
quieto muro di ovatta che avvolge lo 
sladio. I neozelandesi sono quelli che 
si danno da fare piu di tutti. Stasera 
hanno fatto follie per il loro Snell, 
e poi li ho visti uscire dal National 
Stadium con l'aria trionfante, gioiosa 
e' strafottente di chi ha conquistato 
il mondo. Con le loro pagliette gialle 

in testa, le loro giacche blu dai bottoni 
di metallo, il taschino ricamato con 
le insegne di questa o quella associa-
zione sportiva, di questo o quel colle-

. gio, universita, scuola media, mette-
vano allegria. Piu tardi, a bordo della 
loro nave, la Oriental Queen, ormeg-
giata accanto alia nostra, hanno fe-
steggiato la vittoria sugli 800 - metri 
con danze frenetiche e sbronze furi-

bonde. Vibrava in- ciascuno di loro 
1'anima sanguigna, godereccia e sen-
suale della vecchia Inghilterra di Tom 
Jones, cioe della vecchia Europa, tra-
sferita in quest'altro emisfero. -Bal 
molo, i poliziotti giapponesi guarda-
vano con aria di cupa • disapprova-
zione. 

a. s. 

Nelle alte sfere della Fe
derconsorzi — a quanto ab-
biamo appreso dal periodico 
Incontri, edito dalla Fertil-
macchine — e in atto un 
piccolo terremoto. Leonida 
Mizzi — il numero uno del
la istruttoria penale avviata 
dalla magistratura per pecu-
lato. truffa ed altri reati — 
si sta liberando di alcuni 
suoi collaboratori, tra i piu 
intimi. Da un giorno all'al-
tro hanno difatti lasciato la 
Federconsorzi l'avvocato 
Romanini, capo deH'um-
cio segreteria e affari ge-
nerali; l'ingegner Bellini, 
capo del servizio tecnico 
industriale; l'ingegner Pia-
centini, capo del servizio 
macchine. Si dice che ad 
ognuno di questi funziona-
ri sia stata data una liqui-
dazione molto vistosa per 
assicurare al Mizzi una suf-
ficiente tranquillita nei 
confront! di «coloro che 
sanno tutto >. Del resto le 
stesse qualifiche dei funzio-
nari allontanati fanno sup-
porre di quali affari essi 
fossero a conoscenza: il ca
po della segreteria conosce-
va tutti i documenti che 

Le Olimpiadi 

I DUE 
TOKIO, ottobre ' 

ie Giapponi antagonisti si 
jntrano, urtano, s'aggrov-i 
xno sotto i nostri occhi. Ed 
ina lotta drammatica, uno 
ettacolo angoscioso, che ri-
Itte in discussione idee, 
winzioni, pregiudizi, e /a 
ritare perjino del signiji-

\o •• di parole cosi comuni 
ie antico, moderno, vec-

\o, nuovo. Due Giapponi: 
fresente-futuTo, fantascien-
:o, avido di . precisione, 
iticita, efficienza, produtti-
I, creatore divoratore ado-
ire di cemento acciaio pe-
\io carbone elettricita, il 
ipone elettronico-fotogra-
-radiotelevisivo, il Giap-

ie dei mille strumenti, dei 
let maniaci, e delle mac-
xe di precisione che sfida-

\e battono la concorrenza 
paesi piu avanzati d'Eu-
e degli stessi Stati Uniti. 

poi il vecchio Giappone, 
presente - passato, • me-

ivale e feroce, gentilissi-
e tenero, sanguinario e 

\cato, impetuoso ed ipo-

indali di legno e scarpe di 
io aguzze « all'italiana > o 
idrate all'inglese si". af-
tano sugli stessi marcia-
li. Ci sono ragazze (se n'e 
ito molto anche in Italia) 
si fanno operare gli oc-

\per arrotondarli, per can-
ire quel taglio a mandor-
xe pure e~ cosi bello. Ma 
testi ultimi anni c'e sta

in netto rilancio del ki-
sia maschile, sia jem-

tle, uno '• strano • ritorno 
[anftche usanze, che forse 
jno di vanxtoso snobismo 
le classi medie arricchite 
room, forse un bisogno di 
xnza, una disperala for-

{d'inconscia difesa contro 
inzare del cemento arma-

xplacabile come il fiume 
\va di un vulcano. tl poli-

che attraverso una ra-
transistor invia infor-

toni e riceve ordini dal 
xissariato lontano chilo-

H, ha la stessa sagoma e 
tmente anche la stessa 
falita di un soldato della 
ra russo^jiapporiese. • E" 
trno? F antico? 

porta del tassi si apre 
ricamente (il cliente e 
ito di non toccarla). Si 
le, c sembra di stare a 
Ira, ma subito si lascia la 
le strada a doppia car-

iata, si entra in una via 
\ale, ed ecco un vicolo 
ino. provinciate, nei sen-

\uono della parola, con 
lie case di legno, elegan-

illa loro perfetta sempli-
iche perd attendono ras-
ite il fatale bulldozer 
fra uno, due anni, le di-
jgera per fare posto ad 

palazzo alto quat-
9-:.. 

, & * : , • • . : : - . 

tro o cinque p'tani: (il vero 
grattacielo e impossibile nei 
paese dei terremoti) e < pro-
fondo » altri due o tre piani, 
che ospiterd una banca, un 
trust, una compagnia di na-
vigazione, e insieme un night 
club, un garage, e forse un 
ristorante dove verrd servito 
il sushi, il pesce crudo, secon-
do le vecchie usanze, con le 
vecchie salse; perche il vec
chio Giappone e duro a mori-
re, agonizza, ma si aggrappa 
anche al cemento armato, si 
rannicchia sotto i piloni delle 
autostrade, in tutti gli spazi 
vuoti, e cosi sopravvive, come 
un mendicante, sulla soglia 
gelida e ostile del Giappone 
di oggi e di domani. '.-.-• 
' Si sono rivisti i rikscio, ti-

rati da vegliardi laceri e ma-
cilenti (come comparse di un 
film in costume di Akira Ku
rosawa) o da giovanotti ner-
boruti e capelluti, dalle facce 
a forma di accetta. Ma il pri-
mo ottobre e entrata in fun-
zione la nuova linea Tokio-
Osaka, su cui i trcni marcia-
no a 250 chilometri all'ora, 
servendo le agglomerazioni 
di Tokyo-Kawasaki-Yokoha
ma (22 milioni di abitanti), 
Nagoya e Osaka-Kobe, dove 
si ammassa piu del 40 per 
cento delta popolazione giap-
ponese e il 70 per cento della 
produzione industriale. 
• L'ufficio stampa delle Olim
piadi ha dato ai giornalisti 
un'ampia • informazione su 
questa ferrovia ultramoier-
na. Apprendiamo che i bina-
ri. lunghi 515,4 chilometri, so
no quasi rettilinei, che non 
ci sono passaggi a livello. che 
i tunnel sono lunghi 65 km., t 
tratti sopraelevati WO km. e 
i ponti 44 km. I 360 vagoni 
(12 vagoni formano un tre-
no) sono guidati con un siste-
ma di controllo automatico 
che si chiama CTA. Freni 
speciali entrano in azione da 
soli quando il treno supera 
la velocita prevista nei punto 
in cui si trova. Tutte le atti-
vita dei treni sono control-
late da un sistema centraie 
situato a Tokio. Radio a lun-
qhezza d'onda VHF permet-
tono ai vari treni di comuni-
care fra loro. In caso di peri-
colo, il conduttore - (perche 
non chiamarlo comandante?) 
DUO bloccare tutti i treni sul-
lo stesso tratto di linea, met-
tendo in corto circuito Velet-
tricita con ! un interruttore. 
(L'uomo non e dunque scom-
parso del tutto). Ci sono dei 
son?egtianti lungo la ferro
via. ciascuno con un apparec-
chio portatile che emette se-
anali in codice ai treni, per 
fermarli in caso di pericolo. 
Perfettamente pressurizzate 
come aeroplani, per rispar-
miare ai viaggiatori le spiace-
voli sensazioni che si prova 
no entrando nelle gallerie, le 

nei crogiuolo del capitalismo ultramoderno di Tokio 

Sandali di legno e scarpe di cuoio aguzze «all'italiana» o 
squadrate «all'inglese » si affrettano sugli stessi marciapiedi; 
ragazze che si fanno operare agli occhi per arrotondarli; il ri
lancio del « kimono»; la porta del taxi che si apre elettrica-
mente; i«rikscio»tirati da vecchi laceri e macilenti; la fer
rovia a 250 chilometri l'ora radiocomandata; il calcolatore 
elettromaghetico dei tempi che sostituisce i giudici di arrivo 

vetture scorrono morbide • e 
silenziose su ammortizzatori 
ad aria. I freni sono natural-
mente di due tipi: pneumati-
ci a disco per le velocita in-
feriori ai 50 km. drari, super-
potenti per le alte velocita. 

Un • altro • tipico prodotto 
dello • sforzo avveniristico 
giapponese e il sistema com-
pletamente automatico che 
sostituisce i giudici d'arrivo, 
i cronometristi e i registratori 
di record (ma non i giudici di 
viraggio, di stile e di relais) 
nelle gare di nuoto. Realizza-
to dalla Federazione giappo
nese di nuoto e dalla Matsu
shita • Communication Indu
strial - Co., Vapparecchiatura 
e stata gia impiegata con suc-
cesso nell'ottobre 1963. Si 
chiama FAET (Full-Automa
tic-Electronic-Timer, in in-
glese). ., - , : . . 
• Lo starter porta al polso un 

microfono elettromagnetico, 
che raccoglie e trasmetie at
traverso un cavo flessibile lo 

sparo della pistola all'oscilla-
tore del quadro di controllo, 
il quale mette in azione il 
cronometro. Da questo mo* 
mento, il pannello nero del 
quadro comincia '• a indicare 
in centesimi di secondi i tem
pi1 di ciascun • nuotatore. 
Quando il nuotatore tocca il 
bordo, all'arrivo; blocca auto-
maticame'nte il cronometrag-
gio della sua corsia. . 

I tempi e la classifica sono 
stampati — sempre automa-
ticamente — su un nastro lar
go nove centimetri. I millesi-
mi di secondo, non indicati 
sul pannello, possono essere 
calcolati. se necessario, dal-
Voscillatore. • • • ' ' . -

Ci sono tuttavia dei '• nei, 
delle macchie oscure, in mez
zo a . tanto splendore. Non 
parliamo delle distanze fran-
camente eccessive fra uno 
stadio e Valtro • (quello '• di 
Omiya, per il calcio, k a 37 
km. a • nord del '_ Villaggio 

«•• 

Olimpico,' cioi a un'ora e 
mezzo di strada sulla via Na-
kasendo, una delle piu anti-
che del Giappone; quello di 
Mitsuzawa e a Yokohama, 33 
km. a sud-est di Tokio; le ga
re di' canoa si svolgono sul 
logo artificiale di Sagami, 60 
km. a nord-ovest di Tokio, e 
a 57 km. dalla baia dove si 
tengono le competizioni di 
yachting). La dislocazione dei 
giochi su un'area cosi vasta 
sembra obbedire piuttosto ad 
interessi speculativi ed elet-
toralistici di uomini d'affari 
e di parlamentari, che a ra-
gioni urbanistiche, di cui il 
Giappone. del resto, per an-

tica tradizione culturale eper 
cause naturali '(terremoti, in-
cendi) si & sempre curato po-
chissimo., Parliamo piuttosto 
dell'elemento umano. Qui de-
vo dire che la mia sorpresa 
& grande. Nei 1960, i giappo
nesi mi apparvero scattanti. 
nervosi, prohti a capire, a ri-
spondere. Che fossero gia ne-
vrotizzati .dall'eccesso di la-
voro, . dallo sfruttamento e 
dalla massiccia pressione del
la pubblicita, • della televisio-
ne e di tutti i mezzi di comu-
nicazione di.massa, era evi-
dente. Ma questa nevrosi — 
uso la parola alia buona, na-
turalmente — si esprimeva 

in uno slancio straordinario, 
e dava luogo ad una lotta. 
Era infatti Vepoca della gran
de battaglia di massa contro 
il trattato militare nippo-
americano, ed ammetto che 
il mio giudizio pud essere 
stato deformato, in senso po-
sitivo,., dall'imponenza del 
movimento popolare (ma poi 
viaggiai fino all'estremo sud, 
dove il movimento era stato 
meno forte, o del tutto assen-
te, e il mio contatto coi giap
ponesi, sia pure attraverso un 
interprete affiatato, fu sem-
plice, facile, immediato e pia-
cevole). . • " • • - • 

Ora devo ammettere che 

TOKIO: operai di «n» fabbrfca di radio a traasbtor recitaa* la pregkiera pi tea di iniziare la tor* fefcbrile fionuta di lavoro, che e cotnin-
data in effetti motto prima, qpaado — come aatoai — sono stati spiati awl metro o aei vafoai stracarkhi del treao, che, in ana sola 
delle staxkmi, qaeOa di Saiajaka, iafoia e TomiU fra le 7 • le t del auttiao aa milioae c a e m di passefferi. 

avevano ragione quei funzio 
nari del CONI che a Roma, 
qualche settimana fa, mi par-
lavano della lentezza, del bu 
rocratismo, dell'inutile pigno-
leria, del formalismo esaspe-
rante, o addirittura di una 
sorta - d'imbambolamento, di 
stupidita,' dei loro interlocu-
tori di Tokio. Non credevo 
alle loro parole'. Pensavo che 
si trattasse di impressioni su 
perficiali. I ripetuti contatti 
con funzionari, guide, inter-
preti, accompqgnatori, mi 
hanno convinto che c'e quaZ-
cosa che non va, qualcosa — 
direi — di c rotto > dentro a 
molti, a troppi giapponesi. 

Ci hanno coperto di mappe, 
di manuali di conversazione, 
opuscoli, penne, matite, borse 
di plastica, carta da lettere. 
Ci hanno regalato perfino dei 
cosmetici (da uomo). I giap
ponesi sono sempre gentilis-
simi. Ma sarebbe stato meglio 
se alle centinaia di interpre-
ti fossero state insegnate me
glio le Ungue, che franca-
mente non sanno quasi affat-
to; e se il giornalista non tro 
vasse sempre sul suo cammi-
no ostacoli assurdi, inutili, 
esasperanti, che fanno rim 
piangere — ed e tutto dire — 
la burocrazia e la polizia di 
Roma, con cui ci si pud sem
pre mettere contadinesca 
mente d'accordo. Sono qui da 
pochi giorni. Forse sbaglio 
Forse dovrb in seguito cam-
biare idea. Ma per ora mi 
sembra di vivere in un mon
do completamente alienato da 
una disciplina che non lo ab 
bandona un solo istante, che 
non gli permette di essere 
souple, duttile, che non gli 
consente iniziative individua-
li, che lo lascia smarrito di 
fronte al piu banale imprevi-
sto, come quello di dover ri-
solvere il problema di far en 
trare un giornalista stanco at
traverso la porta piu vicina 
piuttosto che attraverso un'al
tra, quella ufficiale, distante 
mezzo chilometro. 

Mi chiedo, cioe, in che mi-
sura x giapponesi * medi > pa 
droneggiano gli strumenti de 
licati e potenti che hanno 
creato, e in che misura invece 
ne siano ' completamente 
schiavi. E* certo che in Giap
pone il futuro i gia comincia-
to, ma si tratta di un futuro 
che fa paura. -

Arminro Savioli 

passavano nelle mani ; dl 
Mizzi, il che signifies che 
egli sugli affari della Fe
derconsorzi ne sa piu del 

! presidente dell'Ente e del-
, l'intero Consiglio - d'ammi-

nistrazione; agli altri due 
dirigenti erano particolar-
mente collegati i traffici 
tra la Federconsorzi e la 
FIAT e quelli relativi ai 
finanziamenti statali per la 
meccanizzazione dell'agri-
coltura, altro pascolo nei 
quale la Federconsorzi fa 
la parte del leone. C'e da 
aggiungere che il Mizzi si 
era da tempo liberato di 
un altro funzionario diri-

; gente, Carlo D'Ercole, gia 
capo- del servizio vendite 
collettive della Federcon-

, sorzi, ed anche lui — come 
il Mizzi — compreso nello 
elenco delle persone che so
no oggetto dell'inchiesta 
della magistratura e man-
dato in pensione con una 
cospicua liquidazione. 

Lo stato di isolamento nei 
quale si trova la Federcon
sorzi e stato sottolineato 
anche dalla pubblicazione 
del comunicato emesso ie
ri. Esso costituisce una pie-
tosa difesa del Mizzi e de
gli altri funzionari oggetto 
dell'inchiesta del. magistra-
to, mentre nello stesso 
tempo non tenta nemmeno 
di smentire i fatti da noi 
denunciati. Questo comu
nicato e stato perd pubbli-
cato da alcuni giornali so
lo come pubblicita pagata 

' dalla Federconsorzi a <ta-
riffa piena >. Eppure si 
tratta di giornali che in al-
tre occasioni non hanno 

. mancato di difendere a 
spada tratta il feudo di Bo-
nomi. 

Sullo scandalo della go-
stione degli ammassi volon-
tari e stata intanto presa 
una iniziativa tendente ad 
ottenere una precisa presa 
di posizione da parte del 
governo. I deputati comu-
nisti Miceli, Antonini, Bec-
castrini, Bo, Nives Gessi, 
Giancarlo Ferri, Magno, 
Ognibene, Romagnoli, Se-
reni, Spallone e Villani 
hanno presentato in meri-

. to una interrogazione al 
ministro - dell'Agricoltura. 
L'interrogazione chiede di 
sapere < se a seguito delle 
recent i clamorose denunzie 
che cominciano ad interes-
sare la magistratura, non 

' ritenga indispensabile ed 
urgente disporre un'accu-
rata e democratica inchie-
sta sulle gestioni degli am
massi volontari agevolati 
affidati alia Federconsorzi, 
e sugli organi preposti al
ia loro sorveglianza ». 

L'interrogazione aggiun-
ge poi che si deve garanti-
re — con concrete misure 
— che < in una fase decisi-
va quale e quella di mer-
cato, i produttori agricoli, 

~ in specie piccoli e medi, 
non vengano soggetti a ma-
novre speculative, le quali 
saccheggiano la pubblica fi-
nanza e danneggiano i con-
sumatori, da parte di un 
ente, come la Federconsor
zi, ancora inspiegabilmente 
sottoposto ad un inamovi-
bile monopolio direzionale 
ed ancora • obiettivamente 
preclusivo dello sviluppo 
di libere forme associative 
e cooperative fra piccoli e 
medi produttori agricoli >. 

A proposito della questio-
ne degli organi preposti al
ia vigilanza sulla Federcon
sorzi sono venuti alia luce 
interessanti particolari sul
la permanenza, ormai dal 
1949, del professor Dome-
nico Miraglia direttore ge
nerale del ministero Agri-
coltura alia carica di presi
dente del Collegio sindaca-
le della Federconsorzi, 1'or-
gano incaricalo di sorve-
gltare su tutta la contabili-
ta dell'Ente. II Miraglia do-
veva essere sostituito in 
questo incarico ricoperto 
per tanto tempo e malgra-
do I'incompatibilita con il 
suo posto al ministero: la 
decisione era stata pre
sa contemporaneamente a 
quella di far nominare pre
sidente della Federconsor
zi, al posto del «ribelle > 
Costa, il professor Ramado-
ro. A difendere il Miraglia 
sarebbero perd intervenuti 
prima Bonomi poi Colombo 
e Rumor ai quali Talto fun
zionario ministeriale si sa
rebbe rivolto dopo aver 
consultati i «dossiers* re
lativi ai periodi nei quali gli 
stessi Colombo e Rumor 
ressero il dicastero dell'A-
gricoltura. I ministri del 
PSI ai quali la sostituzione 
del Miraglia era stata for-

• malmente promessa non 
hanno per ora preso alcu-
na iniziativa in merita. 

Diamante Lhn?ti 
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8 Per /o statutedeilavoratori 

I I • > 

\ « 

Oggi t domani faint di maniftstazioni I 
I 
I L'ltaliaconh in w» 

dalle 16 
la relatione di PiccAeffi a nome dtlla 
tlOhX - I'adesfone del partitl democratici 

/ ; i 

II film sard proiettato domani prima dei comizi del PCI I 

L'asscmblea per «Lo sta-
tuto del diritti doi lavorato
ri » organizzata dalla FIOM 
provinclale si svolgera que-
sto pomerlggio alle 10 in via 
della Lungara 220. I lavori 
saranno aperti dalla relazio-
ne del compagno Santlno Pic-
chetti, segretarlo responsabl-
le della FIOM provinclale, 
sul tema: «L'eslgenza dello 
Statuto nella realta econo
mics, soclale e sindacale del 
nostro • Paese »; segulranno 
gll lnterventl degll avvocati 
Agostino Battlno e Bruno 
Cossu sul tema -Gil aspetti 

Siurldlci nella promulgazione 
ello Statuto -, 
L'assemblea si colloca In 

un momento dl particolarc 
tenslone della vita del lavo
ratori nolle fabbrlche dove 
essi. per la polltica dlscri-
mlnatoria e conservatrlce del 

Sadronato, sono statl ripetu-
imente costrettl alia lotta 

per resplngere i ficenzlamen-
ti • le rlduzlonl d'orario che 
si succedono a ritmo inces-
sante ed interessano un nu-
mero sempre maggiore dl luo-
ghl dl lavoro. L'elaborazlone 

dello « Statuto dei lavorato
ri» si inserisce in questa 
realta, secondo la - posizione 
assunta dalla CGIL sin dal 
'52, per la salvaguardia dei 
dlrlttl dl liberta, dlgnlta e 
sicurezza nei postl di lavoro 
che sono, del resto, gia san-
citi dalla Costituzlone. 

' La FIOM provinclale ha ri-
volto un appello al lavoratori 
e a tutte le forze democrati
z e perche Intervengano alia 
assemblea. Intanto sono giun-
te ndeslonl da parlamentari, 
partitl democratlcl. avvocati, 
slndacatl provincial! dl cate-
gorla, dalla FIOM nazlonale e 
da numerpse Commission! in
terne delle fabbriche di tutto 
11 Lazlo. 

Tra gli altrl hanno asslcu-
rato la loro adesione 1 com-
pagni Marisa Cinciarl Roda-
no.' vice presldente della Ca
mera, RenzoTrlvelli, a nome 
della Federazione comunlsta e 
Franco Gerardi direttore.del-
VAvantU, l'aw, Edmondo 
Cossu, Roberto Palleschl se
gretarlo della federazione Ro-
mana del PSI nnche a nome 
del parlamentari soclalisti •: :• 

Ogg^'e domani decine di manifesta-
zioni e comizi elettorall si svolgeranno in 
citta e in provincia. Durante le manife-
stazioni di domenica, in alcuni cinema, 
vcrra proiettato il documentario « L'ltalia 
con Togliatti*. 

Ecco l'elenco dei comizi di oggi: Nuova 
Gordlani, ore 17, con Fredduzzi; Labico, 
ore 19,30, con A. Marroni; Neml, ore 17,30, 
con Cesaroni; Lariano, ore 18, con Vel-
letri; Fontana Fiume, ore 17, con Fer-
retti; Portolungo, ore 18, con Picca; Mor-

Jella, ore 18,30, con Gigli. . 
I comizi elettorali di domani, nei corso 

dei quali verra proiettato il documen

tario sui fuherali dl Togliatti, si svolge
ranno a Centocelle, ore 10, al cinema 
c California », dove parlera Cesare Fred
duzzi; Torpignattaro, ore 10, al cinema 
«Impero >, dove parlera Lulgi Pintor e 
Pio Marconi; Civitavecchia, ore 10, al ci
nema « Traiano >, parleranno Giovanni 
Ranalli e Renato Pucci; Nettuno, ore 10, 
al cinema locale, con Italo Maderchi; Su-
biaco, ore 10, al cinema «Marzio», con 
Mario Mammucari e Bianca Bracci Torsi; 
Monteverde Vecchio, ore 16,30, in sezio
ne; Guidonin, ore 17, in sezione dopo un 
attivo che sara tenuto dal compagno 
Cirillo. 

Per gli abbonamenti all'«Unita» 
raggiunto il 50 % del I'obi eft ivo 

. - ~ : V r - . - •• ' .- •• . V ' . - : . , . - . , - . , •..•• • .... : . I 
. .Nella campagna abbonamenti elettorali a «l'Unita» la Federazione 

ha gia raggiunto il 50 per cento dell'obiettivo. Particolarmente forte e | 
stato il contributo dato dalle sezioni di San Lorenzo, Civitavecchia, Vel- . 
le t r i . e dalle sezioni aziendali dell'ATAC e dei dipendenti comunali. I 
Poiche il risultato finora raggiunto e stato possibile grazie al lavoro di i 
una sola parte delle sezioni, la Commissione di propaganda della Fede- ' 
razione sollecita quelle sezioni che ancora non hanno versato gli abbo- | 
namenti gia raccolti a farlo al piu presto e quelle che ancora devono rac- . 
coglierli ad affrettare il lavoro poiche 1'entrata in vigore di questi abbo- | 
namenti sara possibile soltanto se saranno consegnati all'« Unita» entro i 
mavtorl? 90 rtttnhro ' " ' .'' ' I 

_ . _ _ _ _ • ; i 
martedi 20 ottobre. 

Venti anni or sono 

i nazisti nei Ghetto 

per i Iif ti 
Laminaccia 

Dinanzl al cippo che rlcorda la deporta-
zlone degll ebrei romanl, si e svolta leri 
mattlna una commossa serlmonia comme-
moratlva del 16 ottobre 1943, quando 1080 
tra uomlnl, donne e bambini, vennero strapr 
patl alle lord case dal nazisti. Davantl a un 
gran numero dl membrl della cornunlta israe-
litica romana, dl cittadini e di autorita (nella 

foto) il rabblno capo dottor Ello Toaff ha 
lecltato le preghicre. Dopo dl lul il profes
sor Pitigliani, presidente della comunitii, 
ha tenuto un commosso dlscorso. •*• 

Anche VAnitninlstrazlone comunale ha de-
posto corone di alloro ' al monumento al 
Vcrano e alia lapide • posta aJl'esterno del 
templo al Lungotevere de* Cehcl. 

Inseguito dalla polizia 

Per non tarsi arrestare 
si nasconde net Verano 

Comizi 

._ campagna 
prccita che tali accordl I non «ono ancora Interve-
nutl. non awndo il PCI 

Nessun occordo 
I per le phut j 
• L'ufficio atampa della Fe- I 

I derazionc romana del PCI • 
comunica: t In m«rito al co- I 
munlcato dlraroato icri dalla • 

IPrefettura circa accordl tra . 
i partitl per la condotta del- I 
la campagna elettorale, »i I 

I 
I 

I iendentl a llmltare per al-
cunl oapcttl la attiviti di I 
propaganda del partitl e I 

ITuno dl alctine piaixe della 
ciltA per I comtzl. I 

«I1 PCI oertanto. mentre | 
p| rlrhlama al r»pctto della 

I legge. M>llerlta un ulterlorc I 
Incontrn tra I partitl alio | 
acopo dl dffflnlre concorde-

Imrntr quelle mUure e mo- I 
dallta chf aoltanto un accor- | 

'do vnanliiM pud rmdere 
I tpirantl a. I 

acccttato alcune delle pro-
postc avanzatc dai rap-
prrnentantl della Prefettura 

- llmltare per al-

II ricercoto deve scontore qucrttro anni 

• "E' finlto dentro al Verana 
lerl mattlna, llnseguimento di 
un ricercato da parte della 
polizia. I/uomo, condannato a 
quattro anni. di carcere per 
una truffa, si chiama Pletro 
Rosso, ha 50 anni ed ablta, 
da pochisslmi giomi. in via 
"dello Scalo di San Lorenzo. 
Era appena uscito dl casa e 
si era messo al volante della 
sua vettura, verso le 10, quan
do e stato avvlstato da un 
funzlonaiio della Mobile e 
da un sottufficiale. 

Anche il Rosso, pert, ha 
rlconoscluto sotto gli abiti gri-
gi i pollztottL ed e partito a 
razzo dirigendosi verso la via 
Tiburtlna. Non sarebbc ugual-
mente riusclto ad andare lon-
tano, data la disparita dei 
mczzi (lui era su una -600-> 
se non avesse avuto la bril-
lante idea di entrare con rut-
ta la vettura dentro 11 Vera
no, dalla parte del clmltero 
abralco. . - . . " . , 

I poliziottl sono rlmastl dl-
torientaU, quando si sono p*r-

sl 1'tnseguito, ma e durato so
lo un minuto. Pol sono entrati 
anche loro nei cimitero ed 
hanno cominciato a girare al-
l'ombra degli -alberi pizzu-
ti- . Pletro Rosso era dietro 
una tomba, a capo chino, fln-
gendosi un addolorato visits-
tore, ma - e stato preso alle 
spalle, di sorpresa,.e ha do-
vuto arrendersL -

L'arrestato. un paio d'annl 
fa, era prorietario dl un au-
tosalone. Trovandosi in' ri-
strettezze flnanzlarie penso, 
un giorno. di venders! le au
to e le moto che gli veniva-
no affidate dalle case, ad al
cuni ricettatori. affermando 
poi che gli erano state ruba-
te. n giochetto • era durato 
qualche rhese. poi i danneg-
giati avevano a,vuto dubbl; era 
stata aperta un'inchiosta e la 
sua responsabllita era stata 
accertata. Nei frattempo, pe-
TO, rex-commerclante era 
acomparto, e la sua condanna 
i awenuU la contumacia, 

su65mila 
Domani la manifesiazione al cinema Centrale 
r Sono 65 mila i romani che rischiano alia fine 
dell'anno di cadere in balia dei padroni di casa. 
Scade, infatti, il 31 dicembre la legge per il blocco 
dei fitti che, approvata dal Parlamento nei 1947, e 
stata rinnovata tre volte: nei *50, nei '55 e infine nei 
1960. La legge fu imposta dalla grave situazione esi-
stente nei mercato libero delle locazioni dominato dagli 
alti fitti e dalla insufficienza degli alloggi, situazione che 
si e aggravata ulteriormen 
te nei primi mesi dell'anno 
scorso quando i fitti liberi 
sono aumentati del 2 0 per 
cento rispetto al '62. La 
protesta degli inquilini — 
a Milano si giunse ad uno 
sciopero . unitario — co-
strihse i l ' Parlamento ad 
approvare altre due leggi 
per porre un freno al dila-
gare degli sfratti e al verti-
ginoso aumento dei fitti. Ora. 
in questa drammatica situa
zione. e impensabile - uno 
sblocco delle vecchie locazio
ni che esporrebbe decine di 
mieliaia di famiplie al rl-
schlo di perdere l'alloggio e 
moltissimi • artigiani e com-
mercianti a quello di dover 
lasciare i locali in cui lavo-
rano per rimpossibilita di far 
fronte agli numenti richicsti. 

Anche se la legge non e an
cora scaduta — mancano an
cora due mesi e mezzo — 1 
padroni di casa non hanno 
perso tempo e lettere di dl-
sdetta stanno piovendo a mi-
gliala in casa di inquilini i 
cui fitti sono bloccati. In mol-
ti casi il proprietario deU'im-
mobile propone un accordo 
per l'anno prossimo chieden-
do una cifra enorme rLspetto 
a quella pagata flno ad ora. 
Le richieSte pia esose sono 

| OccvgMrono | 

per nn'oro: 
cenflffnnnfe f 

I In una fdornata di piog- , 
gia • deirinverno scorso I 
quattordici donne. con i I 

I loro obambini. cbe da an- • 
ni abitano nelle baracche I 

I d i Pratorotondo e di Val- ' 
melaina. occuparono alcu- I 
ni appartamenti che 11CP | 

Iaveva appena flnito di co- . 
struire al Tufello. L'lHu- I 
sione di avere una casa I 

Idurb appena un'ora. Alcu- • 
ni agent! costrinsero le I 

I donne a lasciare gli ap-
partamenti e a far ritorno I 
nelle baracche. dove vi- | 

Ivono ancora. Una denun- . 
cia fu perb presentata I 
eontro di loro e ieri mat- » 

I t ina si e svolta alia se- • 
conda sezione penale della I 

IPretura la causa. II Pub-
bHco Mlnistero ha chlesto I 
sei mesi. Ma il pretore. I 

I dopo rarrin«a dell'awoca- . 
to Carlo Lombard!, ha I 
condannato le impotate nd • 

I u n mese con la conditio- • 
nale c con i benefici di I 

state avanzate ad artigiani • 
commercianti. Basteranno due 
esempi presi a caso tra quelll 
registrati, • in ' questi giorni, 
dall'Unione degli inquilini, la 
cui sede e eontinuamente af-
follata di cittadini che chie-
dono un parere o una consu-
lenza sul come comportarsi 
dinanzl alle richieste del loca
tor!. -• - - J- • ' 

II nronrletario di un negozio 
in via Ostiense. in cui e istal-
lato da anni un vapoforno, e 
che percepisce un fitto di 90 
mila lire ha chiesto che il 
locatario paghi. dal 1. gen-
naio prossimo. 50 • mila lire 
in plti. II proprietario dl un 
bar in via Pinturicchio che pa-
ga 80 mila lire di fitto al me. 
se si e visto addlrittura chie-
dere il doppio dal padrone del 
locale. I commercianti e gli 
artigiani sono. infatti. i piu 
vulnerabili se si pensa al 
tempo necessario per awlare 
un negozio e alle forti spese 
di arredamento dei locali. 

Altro attacco in forze vie-
ne lanciato eontro gli inqui
lini di Trastevere Si tratta di 
famiglie che abitano nei po-
polare auartiere da molti de-
cenni. Spesso l'afntto iniziale 
era di cinquanta. sessanta al 
massimo novanta lire al me

se per un appartamento di 
una o due stanze. Con la sva-
lutazione della moneta e con 
i vari aumenti questi fitti han
no raggiunto le tre-quattro 
mila lire al mese al ma«simo. 
Si tratta di apnartamenti vec-
chu mal ridottt con il gabi-
netto sul terrazzino che da 
nei cortile. Ma Trastevere e 
amato dai turisti stranieri e 
questi appartamenti. comple-
tamente rifatti. si possono af-
flttare a clfre d'affezione nur-
che dalle flnestre si vedano 
un po* di tetti. (Lo stesso at
tacco viene mosso agli inaui-
lini che gia pagano un fltto 
libero e che i proprietari 
manderebbero volentier! via 
per afnttarli poi a turisti ame-
ricani). LTJnione degli in-
auilini ha chiesto quindi che 
il Parlamento approvi una 
lerge — nresentata dal PCL 
PSI e PSIUP — che preveda 
una regolamentazione gene-
rale dei fitti e delle locazioni 
di rutti gli immobili e che, 
superando i blocchi vecchi e 
nuovi, afferml 11 principlo 
deU'equo fltto e di nuovi 
orientamenti nei settore nor-
mativo delle locazlonL Una 
petlzione in tal senso e che 
chiede anche 1! blocco dei fitti 
in attesa che questi prowedi-
menti vengano adottati, e gia 
stata sottoscritta da mlgliaia 
di cittadini e una manifesta-
xtone, indctta tvinpre dal-
rUnla. avra roogo domattina 
alle 10 al cinema Central*. 

Gravissima sciagura in una tenuta agricola in via Prenestina.. 
Un contadino lavora al mulinofper tritare il • foragglo.'J La 
macchina si ferma p̂ er un guasto e I'uomo stacca la spina e 
la ripara. Quando, aiutandosi con un bastone, tenta di rin-
filarla nella presa, si sprigiona una fiammata... 

da una 'rnacina, 
La vittima e un contadino: lascia cinque figli - La 
disgrazia in una tenuta agricola sulla Prenestina 

Un anziano contadino, padre di'cinque figli, e morto ieri folgorato dalla 
corrente elettrica del motore di una macchina agricola. Si chiamava Giu
seppe Ferrazza, aveva 57 anni e lavorava nella tenuta agricola «Castiglio-
ne», sulla via Prenestina. La sciagura e avvenuta alle 10,45: alcuni altri 
salariati della tenuta e lo stesso proprietario lo hanno soccorso e accompagnato in 
ospedale, ma l'infortunato vi e giunto cadavere. II contadino abitava sopra le stalle 
della vaccheria di Alfredo Ferrazza (che nonostante il cognome non e parente 
della vittima), con la moglie e tre figli. Un altro rngazzo e attualmente in seminario 
eJ il maggiore si e sposato 
da poco e abita a Roma. La 
sciagura e avvenuta sotto 
un capannone della tenuta 
•— che fornisce latte anche 
alia Centrale — dove e po
sta una macina per il fo-
raggio: una specie di muli-
no nei quale l'erba secca 
viene tritata e mescolata a 
vitamine e medicinal! per le 
vacche da latte. Con 11 Fer
razza lavorava' un altro. ope-
raio, Fernando Calletti, unico 
testimone dell'accaduto. I due 
avevano quasi finlto di maci-
nare il foraggio necessario per 
le sessanta bestle delta tenu
ta, quando il motore elettrico 
che aziona la macchina sl-e-
improvvisamente fermato. •••-

Giuseppe Ferrazza ha stac
cato la spina della corrente 
industriale, poi — era abba-
stanza pratico della macina 
perch6 l'usava tutti i glor-
nl -— ha proceduto alia ripa-
razione. Quando ha flnito il 
Calletti ha proposto di so-
spendere quel lavoro: il fieno 
lavorato .era, a _ sup. .parere, 
sufflciente per tutta la gior-
nata. L'altro ha Inslstlto per
che si flnlsse: «Ne e rlmasto 
poco — ha detto — non ci 
metteremo piu di un' quarto 
d'ora. Cost cl leviamo'il pen-
siero e andiamo a pranzo tran-
quilli*. -• 

Ha srotolato il cordone e-
ha appoggtato la spina a un 
bastbne lungo circa un metro 
(la presa e infatti piuttosto 
alta sulla parete e difficllmen-
te ragglunglblle senza una 
scala). A questo punto la tra-
gedla: mentre I'uomo allun-
gava 11 braccio. e • pogglava 
la spina hei fori si e sprlgio-
nata una fiammata che lo ha 
investito in'pieno. : 

Giuseppe Ferrazza e stra-
mazzato a '. terra, folgorato. 
L'operalo'che lavorava con lui 
ha chiamato aiuto, ha cercato 
di rianimarlo. Intanto e. giun-

Ballerina 
aggredita 
e rapinala 

to 11 padrone della tenuta, 
che ha sollevato I'uomo prl-
vo dl sensi da terra e lo ha 
adaglato sulla sua vettura. Al 
Pollcllnlco, dove sono gluntl 
dopo una corsa velocissima, i 
medici hanno potuto solo sti-
lare un referto dl morte per 
folgorazlone. •••>• 

La polizia ha effettuato un 
sopralluogo sul luogo della di
sgrazia, per accertarne le cau
se, ma non e stato raggiunto 
un risultato concreto. Si fan-
no solo delle ipotesi: il ba-
stone usato per infllare la spi
na era bagnato, oppure il filo, 
consumato e male isolate ha 
sflorato , 11 . braccio del con
tadino. 

La notizia e arrivata in po-
chl rhinutl alia casa del Fer

razza: 1 flgll magglori — An
tonio e il seminarlsta Dome-
nico — hanno raggiunto nei 
pomeriggio i fratelll Salvato-
re, Glovanna e Mario (il piu 
giovane che ha 18 anni) e la 
madre Caterina Coletti, pro-
strata dal dolore. Nella mo-
desta abitazionc si sono recatl 
per tutto il giorno. per tutta 
la serata tutti i braccianti e 
i salariati della zona. 

L'anziano agricoltore era ar-
rlvnto dal suo paese natale 
— Cappadocia in provincia 
dell'Aquila — venti anni fa, 
con 1 flgll piu grandi, allora 
bambini. Era stato chiamato 
dal proprietario della tenuta, 
suo compaesano, per sovrln-
tendere, come uomo di flducia, 
ai lavori dell'azienda. 

..* * , ' 

Sciagura 

rttmm 
Zaira Calisti con la figlia 
Ivana. 

Uccisa dallo scooter 
mentre va a lavorare 

:1 ..t? 

La disgrazia a 
San Basilio 

•- Una ballerina e stata ag-
gredita e rapinata da due gio-
vani nell'androne della pro
pria abitazione. La giovane 
donna. Franca < Bartolomei, 
abitante In via Ugo Blgna-
mi 7, stava rincasando dopo 
aver partecipato alle prove dl 
un balletto. che essa stessa 
dlrige. Si accingeva ad apri-
re la porta dcll'ascensore 
quando due giovani, usciti dal 
buio. 1'hanno assalita alle spal
le, strappandole la borsetta. 
Franca Bartolomei ha cerca
to di gridare. Ma una mano 
le ba chiuso la bocca. Poi i 
due giovani. come fulminl. so
no fuggit! mentre la giovane 
donna rimaneva come parallz-
zata per lo. spavento. Nella 
borsetta. oltre 1 document!, vi 
erano 80 mila lire circa. In-
dagano i carablnieri della zo
na Trionfale. NELLA FOTO: 
Franca Bartolomei. 

Una donna di 49 anni e 
stata iravolta e uccisa da una 
vespa mentre attraversava, 
ieri - mattlna, via Casale dl 
San •• Basilio, poco - lontano 
dalla eua abitazione. Zaira 
Calisti e stata soccorsa dallo 
stesso investltore, Giuseppe 
Piccolo, e trasportata con una 
macchina di passaggio al Po
llcllnlco dove e morta tre ore 
dopo il ricovero. La donna 
abitava In un modesto appar
tamento dl via Francesco Pu-
sterla 22, a San Basilio, con 
il marito e due flgll, Ivana 
dl 16 anni e Giuseppe di 12. 

Per poco Zaira Calisti non 
e stata inveatita sotto gl! oc-
chi del flglio minore, Giu
seppe. La donna era Infatti 
ufidta molto presto ' per re-
carsl al lavoro: «Dovevo an
dare a scuola — ha raccon-
tato fra i slnghiozzi - il fl
glio. — Sono uscito con lei. 
Abbiamo fatto la strada in-
sieme. mi ha accompagnato 
alia fermata dell'autobus. Ha 
aspettato un po' con me. poi 
se ne e andata perche era 
tardi. Ho continuato ad aspet-
tare per qualche minuto da 
solo. La vedevo ancora. 
quando un mlo compagno di 
scuola mi ha offerto un pas
saggio. Io sono salito e sia-
mo andati via. Solo quando 
sono tomato a casa. a pranzo, 
ho eaputo...». 

Zaira Calisti ha lasciato il 
flglio ad aspettare l'auto e ha 
proseguito ancora per qual
che decina di metri. poi ha 
attraversato la strada ed e 
stata investita in pieno dalla 
moto. che l'ha scaraventata 
lontano. In fln dl vita e stata 
sollevata dal giovane inve
stltore. che abita in via del 
Fosso dell'Acqua Mariana, e 
adagiata «ul sedile di una 
macchina di passaggio. Tra
sportata al Policlinico, e ctata 
ricoverata in osservazione. 
Alle 10.15 e morta. senza 
aver ripreso conoscenza. 

Per tutta la mattinata 1'in-
vestita, che non aveva do
cument! nella borsetta. e ri-
m?sta sconosduta. Solo dopo 
le 13 e stati identiflcata al-
l'ospedale dal cognato, Pietro 
De' Paolls-
Questa ennesima disgrazia ri-
propone il problema della 
mancanza assoluta nella zona 
di segnaletica stradale e in 
particolare della mancanza di 
strisce per i pedonL 

Pauroso incidente stradale 
ieri sera al v<*ntesimo chilo-
metro della Cassia: una -Giu-
Ha- e una- -600 - hanno 
preso fuoco dopo un vio-
lento scontro frontale. I con-
ducentl estratti dai rottami 
delle loro auto sono stati tra-
sportati in gravissime condi-
zioni al Fatebenefratdll. Lui-
gi Giampagnini. un medico 
delVospedale di Vlterbo. e 
Ivo Occhicupi, 30 anni. da 
Campagnano. sono statl ri-
coverati in osservazione. 

Un altro incidente stradale 
e awenuto ieri sera poco do
po le 21 sul Raccordo Anu-
lare. al bivio con la Prene
stina. tin cictomotore. con a 
bordo due ragazzi. si e scon-
tra to con una grossa - Opel -
condotta da Ciro Tutisco. En
rico D'Andrea, • dl 15 anni. 
abitante in via Onorato Ca-
landri 21, % stato ricoverato 
con prognoai Rstrv&ta 

| "Siorno | p i c C O l a 
Ottl. Mbatn IT otto- A Oggi, labato 17 otto

bre (291-75). Onoma-
stlco; Mmrgherita. II 
•ole sorge slle 1,43 e 
tramonta alle 17,34. 
Luna plena tl ZI. 

cronaca 

Cifre della c'rtta 
Ieri sono natl 54 maachi e 96 

femmlne. Sono mortl 28 much! 
e 22 femmlne (del quail 6 mi
nor! di 7 anni). Matrlmonl 96. 
Temperatura: minima 11, maa-
alma 21. Per oggi i meteorolofi 

Srevedono piogge e temporall 
otatl. 

-. Autoemoteca 
L" autoemoteca della C.R.I.. 

proseguendo il suo giro dl pro
paganda nella capitate, aoste-
ra domani In Piazza della Re-
pubbllca per raccogliere il aan-
gue per gli oBpedall cittadini. 

Cinema d'essai 
Domani sara tenuto nei locali 

del cinema salone Margherita, 
una matinee dnematograflca or-
Canizzata dal • Cinema d'essai » 
in collaborazione con I'Asso-
ciazlone. Verranno prolettatl 1 
film c I vitelloni » dl F. Felllnl 
e • Sul cavallo a dondolo » ope
ra prima di un giovane reglsta 
tedesco Volkor Cook, gia allle-
vo del Centro •perimentale dl 
cinematografla. La manifesta-
zione \TIO1C esaere un incon-
tro con 1 giovani ed un invito 
al dialogo con east. 

Vittorio CGIL 
tra i dipendenti 

-S.M. della Pieta» 
Si sono svolte le elezioni 

delta Commissione Interna 
dell'Ospedale S. Maria della 
Pieta. I dipendenti che han
no votato sono stati 780. Ecco 
i risultati: CGIL 460 voti e 
4 seggi (riconquistata la mag-
gioranza con il 60%); UIL 
136 voti e 2 seggi; CISL 57 
voti e nessun seggio; Lista 
autonoma 73 voti e 1 seggio. 

Mernbri della nuova C.I.: 
Giuseppe Moschet. Sergio 
Lippo, Saverio Persichini, 
Mario Pizzani (CGID: Cure!, 
Cinzarra (UIL), Fulcinlti 
(Lista autonoma). 

Dibattitosu 
« Socialismo e 
Cristianesimo » 
c Socialismo e CriBtianetl-

mo » * 11 tema dt un incon-
tro-dlbattito che al avolger* 
questa sera alle ore 21,30 
nella sede del Clrcolo cultu
ral e dl San Saba (Vlale 
Giotto 16). Partecipano at 
dibattito i glornallati Chia-
rante (Rlnascita), D'Ascla 
(Avanti!) e Montlnl (Po-
polo). 

Sabato proaalmo, 24 otto
bre. nello stesso Clrcolo, ai 
terra un dibattito su c TJ 
teatro stabile dl Roma ». al 
quale Interverra il direttora 
Pandolfi, critic! e attorl. 

i^p^ti to 
Festa Unita 

a Ludovisi 
OggI, dalle IS In poi, alia sc

alene Lndovlsl festa aell'UaJta; 
c del tesserameBto. E' In 
graauna «no spettacolo 41 iaa-
zoal pepolarl, II ballo c aaia 
lettrrla con priao presnto va 
nagaio la UKBB. Uterrerra 0 
compagBo Della Seta. n 

AssembleeW 
' TUSCOLANO, Ins Casa, o n ' 
M; TOKBEL.LAMON1CA, ore; 
29; TRASTEVERE, ore M; V1L-
LAI.RA, ore 29, cost RaaalU; 
MONTECOMPATRI, or* IS, a*-.' 
senblea edlll; OI^VANO, mm' 
19,99, con Fellzlanl 

Convocaziori 
TTVOU, ore 11, segretrrle m-i 

slonl Poll, Casape, B. Pol*, • .i 
Gregorlo, Vina Adrlana, Cam-; 
podlllno, C. Madama; ROCCA 
PRIORA, ore 19. CD. e canal-
«atl con Dl Benedetto; LABA-
RO, ore Z*, CD. i 

r 

Giovane sposa si awelena i 
Una glovanlsslma sposa, Rita Capriottl. dl 18 anni. e stata tro-

vata ieri pomericglo in fln dl vita dal marito Franco Del Slcnora 
In via Giovanni Mian! 9. La donna aveva ingehto, 
accertate, una forte dose di sonnifero. Ora e gravis* 
vanni. 

Abbandona i figlioletti 
Una giovane spoaa. Pina Roccla di 26 anni. abitante In via del-

I'Acquedotto Felice AI4, ni e misterlosamente allontanata di ca<; 
il 5 ottobre scorso. abbandonando il marito e i flgliolettl. Laclr 
dl 6 anni e Antonio dl appena sette mesi. Inutlli. slnora, som.| 
•tate tutte le rleerche. 

M a che curatore! . 
E* stato arrestato Ieri in via Magenta I'awocato catanese Mi <| 

chele Grossi, di 53 anni. Curando la liquidazione fallImcntare d,f 
un mulino di Caltaglrone. il legale era riusclto a sottrarre a] 
creditor! ben venti millonl. Li ha spesi tutti In tre mesi d' 
« ferle» all'estero: appena tomato ha pero trovato I carabinferll 
che lo asnettavano. 

• • • i Manette dopo la vittoria a carte 
« Aspettate. Flnlsco la briscola e sono voitro. Sto vlnoendo... *! 

Cocl ha accolto ieri nera. I carablnieri Alfonso Mirafiore. di Si 
anni, che aveva rubato 11 portafoglio al suo compacno dl en 
mern. In caserma • venuto fuori che il glovaAotlo deve seootarj. 
anche una condanna che gll a stata fnflltta dalla Btvtara <3| 
Cenova: * Bnlto in carcere. 

••< -^'Atiii-.i^', u. ;s.ii. . t . ^ " h^s^Cte^^?j&i;*ifc-. . iiJMA-%&itii&g^:<?XJ^^ *\ijL*J'—*- iJ .: > i -^.4"&i,4jr?!^Atei^*^^ 
*iHy 
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Malattie professional! tragedia moderna 

Un terzo delle operaie 
colpite 
anevrosi 

E' il risultato di un'indagine alia Lebole - Alia 
FIAT le assenze per malattia aumentano del 
20% in un anno - Ma le indagini sull'ambiente 
lavorativo sono ostacolate con ognl mezzo 

Una equipe dl esperti ven-
incaricata dalla - Olivetti 

jM fare un'inchlesta tulle con-
iguenze del nuovl meccanl-
ii industriali per gll uominl 
le vl sono addettl. La con-

ftlusione dell'anatlsi e stata dl 
tna • semplicita e drasticita 
wspettata: "Le macchine 
fansfert — hanno detto — 
s>no conceptte in modo tale 
ie Vuomo non pud passede-

le caratteristiche psicolo-
iche da esse rlchleste». I 

tisturbi psico-somatici sareb-
\ero, dunque. inevltabili. 

Tornlamo. per la via plii im-
revista, ad una concezione 

\el lavoro come sacrificio, o 
iii di II. Ed e un modo nuo-

|o di giustificare il capitali-
IO. lo riduzione che esso fa 
tll'uomo ad appendice delta 
tacchina. L'uomo che deve 
jbire, anziche fare egll stes-

i ritml e le attiludini del-
macchina, < assoggettandosi 

tche a lasclarcl del brandel-
di se stesso; pol Vimpresa 

\ra il gran gcsto di *rega-
rgli» un'attra indennita, o 
%a posslbilita di svago di 

Ift. ,....*...... . . — 
IE* cert'amente in questa con-
tzione una delle ragloni che 
ftacolano Vanalisl precisa 
tile conseguenze dell'attivita 
yorativa suU'uomo,. non so-

in determinate circostan-
aziendall, ma * anche in 

tnerale. Abbiamo enti dl as-
ttenza malattia che vantano 
tcenniidi attivita, ma anda-
jli a chiedere un'analisi sul-
matattte che insorgono in 

%'intera categoria di lavo-
\tori — ad esemplo, il per-

ilt vlaggiante delle Fer-
\vte — fatta su tutti i sog-
ttl ">•• per • un periodo • di 

talche * anno. L'Ente assi-
\enziale si limita a ricevere 

denunce di malattia, esa-
xinare e pagare: il perche ed 
' dome delle malattie sem-
ra non interessargll. 
L'INAIL e VENPI, invece, 

fronte all'infortunio e al-
tnalattie professional! han-
precisi obblighi di indagi-

, Ma ecco, allora, che si as-
$te alia presentazione dl 
iti puramente di comodo 
per il padronato) e alia man-
Inza di pubblicita per • la 
iggior parte del datl rac-

\hi. Si e giunti perb a fare 
siatistlca precisa delle re-

msabilita degli infortuni: 
42,37% dei casi dipende-

ibero da manchevotezze 
rsonali del lavoratore; net 
30% da atti d'imprudenza; 

9,03% dal cattivo uso di 
rezzature. Insomma, in 80 

su cento e Voperaio che 
fglia; le condlzioni in cut 
[svolge il lavoro determl-
febbero la minor parte de-

infortunt. 
ta perche, allora, steniano 
lilupparsi studi e controt-
i\Vambiente di lavoro? Chi 

oppone? La risposta pud 
tyre da un episodio che si 

isce alia piu grande fab-
ta italiana. la FIAT. In se-
|di Mutua aziendale FIAT 

tero comunicatl agli am-
listratorl del dati suite as-
te dal lavoro: nel 1963 lo 
tteismo e aumentato del 

€ cid viene attribuito, 
jdirigenfi, all'aumento del-
\manodopera meridionale. 
tppresentantl della FIOM 
fseto. allora. che . Vinda-

sulle •• assenze • venisse 
fsa alia < raccolta di dati 
fico-statistici la cui utilita 
tbbe stata molto grande 

solo in rapporto all'am-
%te lavorativo FIAT, ma 
\ gli ambientl dl lavoro nel-
lustria meccanica in ge-
le. •>-• • •••" • - • . .••'••' -•• 

tcco rifiuto del prestden-
ippresentante della FIAT. 

frande gruppo monopoli-
non pud permettersi una 
ine clinicO'Statlstica sul-
serae dal lavoro ne, a 

\to pare, possono permei-
analoghe ed approfon-

Indagini le altre grandl 
•tde che fanno 9 *tono» 

vita dl fabbrica nel no-
paese. 
verita e che la respon-

Uta individuate del lavo-
re c'entra ben poco con 

into e la malattia. Ed 
verita temuta, dal mo-
che vengono fatti tan~ 

forzi per nasconderla in-
tiando in questa azione 
tti dl assistenza malat-
previdenzialL Pochi so-

gli istituti e gli uominl 
nel campo della medici-

iale, si sottraggono a 
te influence per svolge-

vera opera di ricerca 
tifica. Quando lo fanno 

t$cono risultati estrema-
interessanti. come quel-
si leggono in uno stu-

Icfei professori Granati. 
fieri e Lenzi sulle ope-
\di due fabbriche e sulle 

tiere di un ospedale di 
pubblicati ora dal-

tto di medicina sociale 
%edici promotori dell'in-

appartengono alVIsil-
[di medicina sociale del-

trsita di Siena e al 
ipsichlatrico di Arezzo. 

centrato la loro inda-
] fatta attraverso ouestio-
le colloqui, su 2870 ope-

113 infermiere. Le ope-
yno quelle della Lebole-

fonf e della Gori e Zuc-
ina fabbrica di oggetti 
1 che impiega 508 operaie. 

Lebole le assenze per 

tnalattia ' furono (1963) del 
327%. mentre negli altri am
bient! non ragglungevano il 
100%. Anche la durata delle 
assenze e piii lunga alia Le
bole che negli altri ambientl. 
In questa fabbrica, dove la-
vorano donne di 16-45 anni, 
entrate in fabbrica da non 
plii di tre anni, il 28.7% delle 
operaie e stata trovata affet-
ta da fenomeni di nevrosl: 
questa incidenza e del 24,53 
per cento alia Gori e Zucchi 
ma solo dell'8,82% fra le in
fermiere. -

Le ragioni presumlbill? II 
lavoro di confezione alia .Le
bole si svolge su una "cate
na* in cui I'abito viene mon-
tato alia velocita decisa dalla 
direzione dell'azienda. II 64.35 
per cento delle operaie in
terrogate ha dichiarato di rl-
sentire dei disagi di questo 
ambiente di lavoro che pure 
e stato concepito secondo 
principl che I tecnlcl defini-
scono di * razionalita». Una 
razionalita che. evldentemen-
te, risulta annullata dal rlt-
mi di lavoro e dall'introdu-
zione al lavoro senza alcuna 
preparazione, con la sogge-
zione a una disciplina di fab
brica soffocatrice di indispen-
sabili esigenze psichlche e 
fisiche. . . . - • 

7/ 44,41% delle operaie del
ta Lebole, inoltre, hanno la-
mentato la distanza della fab
brica dal luogo di residenza. 
Esse spendono, infatti, una o 
due ore al giorno sui mezzi 
di trasporto con un'uUeriore 
erogazione di energie fisiche. 
Certo. le ragazze della Lebole 
non debbono — una volta 
giunte in fabbrica — salire 
suite scale o sui paranchi dl 
un edificio in costruzione: Ma 
Voperaio edile, • che vi sate 
ogni giorno in condlzioni dl 
affaticamento simili, e sog-
getto all'infortunio tipico, non 
pud es,sere chiamato respon-
tablle di averlo provocato, in 
nessun caso. ,.•->••. 

Ma la malattia professio
nal degli operai, donne e 
uominl. • che lavorano nelle 
condlzioni della Lebole — che 
sono cotnuni alia grande in-
dustria manifatturiera — non 
ha nome. Potra esplodere. al
ia fine, sotto forma di ulcera 
gastrtca o di squilibri men-
tali ma nessuno vorra rico-
noscerne Vorigine nell'attivitd 
lavorativo: si tratta infatti di 
una malattia generica prodot-
ta da affaticamento che deve 
essere, anzitutto. prevenuta 
intervenendo sulle cause, i 
ritmi di lavoro e tutte te al
tre condlzioni ambientali. 
• Non si tratta, quindi, • di 
allargare Velenco delle 42 ma
lattie professionali previste 
dall'INAlL ma di -aprirlom, 
in modo che qvalsiasi malat
tia riconducibile al lavoro 
possa essere considerata un 
« caso » da indennizzare e da 
combattere. • La prevenzione. 
perb, non pub seguire le sor-
ti dell'assicurazione su infor
tuni e malattie, non pub ti-
mitarsi alle « consulenze - del-
VENPI. £• un fatto che inte-
ressa tutta la collettivita e, 
percib, deve - essere messa 
sotto la responsabilita delle 
unita locali del Servizio sant-
tario nazionale gestito daglt 
enti locali, in collaborazione 
con i sindacati. La fabbrica 
potra cosl tornare ad essere 
un ambiente fatto per vlvere 
e per viverci bene. 

Renzo Stefanelli 
(3 . Continua) 

r 
Gli scandalosi indennizzi INAIL 

~i 

In base a una legge rlnnovata nel 1963 
I'INAIL Indennlzza le Invalidity perma
nent! contratte sui lavoro toltanto in ba
se a un « salario convenzionale» che 
pud ragglungere II masslmo di 685 mila 

:.' Perdita di un dito 
^Due ultlme falangl dell'indice destro 

danno una inability dell'11 %. Ma I'ln-
dennlta annua e dl 37.675, anziche di ' 

Perdita di un occhio 
E' valutata agli effetti dell'lnvalldita 

pari al 35% della canaclta lavoratlva. 
II 35% dl 685 mila lire corrisponde a 

Anchilosi del braccio 
' E' valutata (braccio ' destro) per II 

55 %t ma anziche 376.750 lire vengono 
pagate soltanto 301.400 lire annue. 

Anche I'indennlzzo della Invalidity per-
manente, dunque, e scandalosamente 

lire all'anno, pratlcamente la meta del 
salario reale. Ma non basta: a questo 
salario, nel' determlnare I'indennlzzo, 
viene addirlttura detratto . uno sconto. 
Ecco alcuni casi: 

75.350 lire (11 % di 685 mila lire di sa
lario): la riduzione e del 50%. 

239.750 lire all'anno, ma I'INAIL paga 
soltanto 136.630 lire annue. 

basso e non copre affatto la perdita real-
mente subita dal lavoratore. E cid vale 
in mlsura maggiore per chi e colplto da 
malattie professionali invalldanti. Costa 
poco la salute degli operall 

IL PR0CESS0 IPP0LIT0 

Critica dell'aw. Summa alle conclusion! della Procure generate e alia 
perizia d'ufficio — Sostenuta anche I'innocenza di De Giovanni 

La Provincia di Palermo 
difffida Ton. Vizzini 

Dalla nostra redazione 
••...., PALERMO, 16 

Altre grane per il depu-
tato socialdemocratico Casi-
miro Vizzini. Dopo ,1'affare 
dei macchinari truccati del
la societa Jalix, della quale 
il i Vizzini era presidente, e 
che gli e costato una denun-
zia per tentata truffa di 295 
milioni ai daraii dell'Istituto 
regionale di finanziamento 
industriale (denunzia per la 
quale la Prooura generate 
della Repubblica di Palermo 
ha inoltrato alia Camera dei 
deputati' la . richiesta di au-
torizzazione a procedere nei 
confronti dpH'esponente del 
PSDI), e ora la volta della 
amministrazione - provinciale 
di Palermo, che ha intimato 
al s Vizzini di restituire im-
mediatamente 15 milioni che 
egli detiene indebitamente. 
Il nuovo scandalo e scoppia-
to in queste ultime ore in 
seguito alia presentazione al 
presidente della Provincia di 
un'interpellanza - dei v consi-
glieri comunisti Lumia e La 
Porta, in cui si denunzia che, 
nell'ottobre del *62, fu con-
cessa al cosiddetto c Ente na
zionale formazione addestra-
mento profess ional», e per 
esso al suo presidente Casi-
miro Vizzini, la somma di 
15 milioni per la costruzione 
di un centro permanente di 
addestramento professionale. 

La somma fu erogata — 
scrivono nell'interpellanza i 
nostri due compagni — sen
za che la giunta provinciale 
(a suo tempo presieduta dal 
democristiano Reina) si mu-
nisse delle necessarie garan-
zie perche il denaro .fosse 
effettivamente destinato agli 
scopi per i quali era stato 
riehiesto. Ora il bello e che, 
a due anni dalla concessione 
del contribute i lavori di 
costruzione del centro, che 

Polemiche a Vienna 
• — • • • • i . . . • ^ 

Amplatz? Soltanto 
un lestofante 

Sequestrato un settimanale che attacca il ter-
rorista attoatesine, pibblfcando ena parte del 

«testament* » 
VIENNA, 16. 

' Un servizio < esplosivo > su 
Luis Amplatz ha provocato il 
sequestro del settimanale i l
lustrate cBunte Oesterreich*: 
vi erano contenute afferma-
zionj assai gravi e, soprat-
tutto, ampi brani dell'ormai 
celeb re « testamento » lascia. 
to dal terrorista altoatesino. 
II giornale e stato invece dif-
fuso ampiamente nelle edi-
cole di Bolzano, dove il ser
vizio e stato al centro dei 
commenti. 

Nell'articolo, che e il se
condo di una serie dedicata 
alia complicata vicenda del-
l'AIto Adige, il giornalista 
austricco scrive apertamente 
che intorno alia figura di 
Amplatz si e creato un colos-
sale equivoco, e che egli era 
soltanto «un meschino, pic
colo lestofante, un debole, 
uno spaccone; uno stupido 
che tre settimane prima della 

morte aveva cominciato a de-
nunciare tutti coloro che lo 
avevano aiutato durante gl> 
ultimi anni >. 

L'articolo cost illustra i 
motivi di questo comporta-
mento: «Era ormai passato 
il tempo degli atti di eroismo 
e degli aiuti finanziari. Am
platz avrebbe ormai dovuto 
cominciare a lavorare, per
che questi odiati uomini po
litic! gli avevano tolto defi-
nitivamente, con le loro trat. 
tative di Ginevra, la possibi-
lita di diventare un secondo 
Andreas Hefer>. A meno di 
un mese dalla morte di Am
platz <gia i compagni degli 
anni migliori lo maledice-
vano>. . 

II settimanale pubblica poi 
la fotocopia della prima pa-
gina del «testamento > affer-
mando di essere in possesso 
delForiginale. 

da ' tempo dovrebbe essere 
funzionante, non risultano 
essere nemmeno cominciati! 

Messo con le spalle al mu-
ro, il nuovo presidente del
la Provincia, il dc Urso, pri
ma ancora di rispondere alia 
interpellanza (lo fara, sem-
bra, tra una decina di gior-
ni) ha spedito a Vizzini una 
diffida intimandogli di resti
tuire la somma entro dieci 
giorni, e cioe entro la pros-
sima settimana. . • , ' 

La storia della concessiane 
del finanziamento e gia, di 
oer se, molto eloquente. Nel-
l'agosto del '62, dunque, Viz
zini chiede alia Provincia di 
contribuire con 15" milioni 
alle spese (22 milioni) per 
la costruzione del centro che, 
vedi ^ caso, ' sarebbe . dovuto 
sorgere nel vicino centro di 
Carini, a fianco della Jalix, 
la fabbrica di vetro sintetico 
balzata improwisamente agli 
onori della cronaca nera, an
che se non e mai entrata in 
funzione. La giunta concede 
a tamburo battente i 15 mi
lioni (meta dell'intero titolo 
di bilancio destinato a que
sto tipo di erogazioni), con-
siderando gli < importanti ri-
flessi » ' che Piniziativa ; puo 
suscitare nella zona. Ma la 
delibera, naturalmente. viene 
con altrettanta rapidita re-
spinta dall'organo tutorio che 
evidentemente . non . ci vede 
chiarp. • - •• •:• < ''•'•'• 

Nuova delibera, con modi-
fiche soltanto formali: i l de
naro viene dato a un patro-
nato • dell'UIL c e - per esso 
aWEnfap», cioe a Vizzini. 
Cosl, finalmente, il deputato 
ottiene i" 15 milioni. Inutil-
mente il contenzioso e gli uf-
fici amministrativi della Pro
vincia ' avanzano obiezioni 
circa la liceita dell'operazio-
ne, suggerendo che la som
ma magari sia erogata a quo
te regolate sugli stati di avan-
zamento dei lavori. Niente: 
i milioni, uno sull'altro, pas-
sano all't'n/ap e chi si e visto 
si e visto. E infatti nessuno 
ha mai visto neppure le fon-
damenta del « centro >. • 

Ma non basta: siccome una 
ciliegia tira l'altra, Vizzini 
ottiene anche dall'allora mi-
nistro del Lavoro, il suo col-
lega di partito BertineUi, la 
istituzione di un cantiere di 
lavoro accompagnata dalla 
erogazione di altri due mi
lioni e mezzo, anch'essi per 
la costruzione del <centro*. 
Unica condizione ministeriale 
era quella che il centro sor-
gesse entro il maggio del '63. 
Da allora e passato un altro 
anno e mezzo ma del < cen
tro » non si e vista - traccia. 

E dei milioni neppure. 
Tant'e che TCJfficio provin
ciale del lavoro di Palermo 
avrebbe proposto a Roma la 
revoca dello stanziamento 
per il cantiere di lavoro dato 
che Piniziativa e naufragata. 
Messo alle strette sembra 
che ora Vizzini proponga al
ia Provincia una sconcertan-
te permutaz la conversione 
del finanziamento in . altre 
opere d'interesse ora non piu 
sociale ma turistkro, dato che 
Vizzini ha le mani in pasta 
nello sviluppo della zona vi-
cina alPaeroporto internazio-
nale di Palermo. Ma anche 
le grane sono come le cilie-
ge e circola insistente a Pa
lermo la voce che i guai di 
Vizzini non sono che alPini-
zio. 

1 
JERI 

OGGI 

DOMANI 

Olio bollente 
sui genero 

'• TORINO"— fcfo coVi^nta 
che il genero: non avesse 

I voglia di lavorare e che, 
dopo un leggero infortunio 
sui lavoro, potraesse la sua 
permanenza in casa per pu-
ra pigrizia. Cosl Luisa Disa-
nt si e armata dl'una pento-
la di olio bollente e, al-
I'alba, e entrata nella stan
za dove dormivano Alfredo 
Cassano e la moglie Anna 
(entrambi di 18 anni), vuo-
tando la pentola sulla cop-
pia. II genero e rimasto 
ustionato alia schlena ed 
alle braccio, la moglie alle 
gambe ed ai piedi. La Disa-
ni e stata arrestata. 

Lairo 
olimpionico 

TOLOSA — Merltava di 
partecipare ' alle •• ollmpiadi 
del sollevamento pesi il ta-
dro Jean Claude Tcpia, in
vece di finire in prigione. 
Introdottosi in un deposito 
di Carcassonne, egli vi ha 
infatti rinvenuto mezzo mi-
lione, tutto in monetine. 
Non si e sconcertato: e an-
dato a rubare un sacco in 
un locale vicino, ed e toma
to a rubare le monetine. 

Patate 
per tutti 

L 

TORINO — 28 medaglie 
d'oro e 34 diplomi di merito 
sono stati distributi a restau
rant e cuochi, vincitori del 
concorso lanciato dal Ml-
nistero dell'agricoltura, - sui 
temaz * patate m. I vincitori, 
insomma, sono riusciti a di-
mostrare i mitle modi in cui 
e mangiabile il gustoso tu-
bero. 

Emilio Rampolla del Tin-
daro e Mario De Giovanni, i 
due ingegneri imputati con 
Felice e - Girolamo • Ippolito 
di alcuni fra i piu gravi rea-
ti contestati nel processo per 
le irregolarita amministra-
tive J del CNEN, non hanno 
tratto • alcun personale van-
taggio dagli incarichi che lo 
ex segretario generale del-
l'ente nucleare affldo alle so
cieta da loro' controllate 
Questa la tesi sostenuta ieri 
dall'avvocato Vincenzo Sum 
ma, difensore dei ' due noti 
professionisti, per i' quali' il 
pubblico ministero ha chie-
sto rispettivamente 7 anni, 3 
mesi di reclusione e 16 mi 
lioni di multa, e 4 anni, 9 me
si di. reclusione e 6 milioni 
di multa, per i reati di con
corso in interesse privato e 
di concorso in peculato. 

Summa, il quale ha fatto 
un'acuta analisi dei rappor-
ti fra l'Archimedes e le al 
tre societa e il CNEN, ha 
esordito dicendo che Paccusa 
« ha sostenuto la colpevolez-
za di Rampolla e degli altri 
solo in base a un equivoco, a 
un'errata interpretazione dei 
flni di • queste societa, sorte 
esclusivamente per contra-
stare sui piano internazionale 
i gruppi di progettazione 
stranieri >. , 

•«La Procura generale — 
ha aggiunto Summa — ha 
commesso gravi errori por-
tando a termine questa in-
chiesta. II pubblico ministe
ro non ha voluto o saputo da
re atto di tali errori, giun-
gendo - alle pesanti conclu
sion! che, tutti conoscono >. 

L'avvocato Summa ha vo
luto subito togliere di mezzo 
uno degli . < equivoci > piu 
gravi: • < Non e vero — egli 
ha detto — che le societa col-
legate all'Archimedes abbia-
no avuto dal CNEN incari
chi per oltre un miliardo. La 
maggior parte di questo im-
porto ahdo, infatti, a una so
cieta americana, la y Vitro, 
con la quale non solo Ram
polla, ma anche i due Ippo
lito non avevano nulla a che 
vedere. Tutti i progetti affi-
dati alia Vitro furono, co-
munque, - -apprpvati dalla 
commlBSionte direttiva e ogni 
contratto porta la firma del 
ministro Colombo.' L'Arion, 
la societa che riguarda piu 
direttamente l'ingegner Ram
polla del Tindaro ebbe quat-
tro. incarichi per complessi-
vi 123 milioni. Felice Ippo
lito aveva il potere di affida 
re quegli incarichi,' ciascuno 
dei quali era inferiore ai 100 
milioni. Ma • anche se Ippo
lito non avesse avuto questo 
potere non si potrebbe mai 
chiamare Rampolla in cor-
reita, in quanto egli non era 
tenuto a conoscere i limiti 
del potere dell'ex segretario 
generale >. 

H legale ha proseguito so-
stenendo che < Ippolito si ri 
volse alia societa Arion solo 
perche sapeva che era alta 
mente specializzata per la 
progettazione di alcune delle 
opere che erano nei program 
mi del CNEN (impianto 
idrico di Rotondella, nuova 
sede dell'ente nucleare, ec-
cetera) *. , . • - . . * . . 

A proposito dei lavori per 
Rotondella, Summa ha nota 
to come Paccusa rivolta ad 
Ippolito (e di riflesso a Ram 
polla) di aver liquidato alia 
societa 1 milione 300 mila li
re piu del dovuto sia fon . 
data su un marchiano erro-
re di calcolo commesso dai 
periti nominati dalla Procu
ra generale. 

Rampolla del Tindaro, ol
tre che come progettista, eb
be dal CNEN incarichi come 
collaudatore e ora deve ri 
sponderne penalmente. «Ac-
cettando Pincarico di collau
datore — ha detto Summa a 
questo proposito — Pinge-

La Corte di Cassazione 

Non occorre provare 
l'«ingiuria grave» 

per la separazione 

9.f.p. 

n concetto di «ingiuria gra
v e - come motivo di separa
zione tra coniugi e stato pun-
tualizzato in una sentenza della 
Cassazione. che ha parzialmente 
modificato, ampliandole, le pre-
cedenti interpretazioni. Per po-
ter accertare 1'esistenza di •• in-
giuria grave- come motivo di 
separazione per - colpa <• di uno 
dei coniugi occorre che llnten-
zione di recare offesa sia - pro-
vata-. Questo, Cnora, era an
che lo scoglio maggiore che si 
opponeva a che un legame ma-
trimonlale fosse sciolto. Se e 
facile provare 1'esistenza di 
-Jngiuria- non e altrettanto 
facile provarne con fatti e dr-
costanze certe lintenzione: la 
Cassazione ha ora affermato 
che non occorre una partico-
lare e drcostanziata motivazio-
ne. se llngiuria e talmente 
grave da sottintesdere auto-
aaticamente andie ltntenxtone 

di offendere. In questa catego
ria rientrano quelli che la Corte 
di Cassazione ha chiamato gli 
- eccessi -: - tutte le manifesta-
zioni. cioe. incompatibili con i 
vincoli di rispetto, di affetto e 
di amorevole assistenza- che 
devono regnare tra i coniugi. 
In altri termini, viene affermato 
un concetto, per cosl dire, di 
• giusta causa-. 

Con la stessa decisione la 
Cassazione ha ribadito anche 
il principio secondo cui Passe 
gnazione della prole alPuno o 
alPaltro coniuge e affidata solo 
al prudente apprezzamento del 
giudice: oltre ad esaminare. 
cioe, le ragioni morali e affet-
*ive, il magistrato potra tener 
presente anche. nelllnteresse 
de; figli. la maggiore o minore 
idoneita di ciascuno dei geni-
tori ad adempiere i doveri di 
allevamento, mantenimento ad 
educazktne della prole. 

gner Rampolla intese unica-
mente venire incontro agli 
uffici del CNEN, che si tro-
vsrono in difflcolta dopo la 
morte del collaudatore del
l'ente, ingegner Musso. I 
termini delPincarico < erano, 
per > espresso desiderio r di 
Rampolla, tali da escludere 
qualsiasi possibility di in-
compatibilita e in particola-
re da eliminare il pericolo 
che il professionista collau-
dasse opere da lui stesso. pro-
gettate>.» ..., J 
' L'avvocato . Summa ha 
quindi parlato delle imputa-
zioni rivolte all'ingegner De 

Giovanni, accusato fra Pal-
tro di aver fatto stampare 
dal CNEN tin opuscolo di po-
che pagine e di aver chiesto 
in prestito all'ente, pagando 
i relativi stipendi, due ricer-
catori minerari. 

II difensore di Rampolla e 
De Giovanni concludera oggi 
la sua arringa. Ieri, prima di 
Summa, ha brevemente par
lato Paw. Domenico D'Ami-
co, per Fabio Pantanetti, in 
difesa del quale era gia in-
tervenuto Paw. Roseroni 
nella precedente udienza. 

> Andrea Barberi 

Ricoverato i l bimbo 

che riacquisto 

la parola con 

due fucilate 
• • . • • PALERMO, 16 
Matteo Galioto. il bambino 

di Villabatc che ha un incidente 
stradale aveva reso muto e pa-
ralitico e che ha ripreso a par-
lare . qualche giorno fa in se
guito a un esperimento messo 
in atto dal padre, e giunto que
sta mattina a Roma per perfe-
zlonare ; con una cura • appro
priate la fantastica guarigione. 
II signor Mariano Galioto, sa-
pendo che un'emozione improv-
visa avrebbe potuto essere la 
soluzione invano cercata con 
le cure mediche una notte, sve-
giiato il bambino, lo condusse 
fuori di casa, gli puntd contro 
un fucile con in canna due 
cartucce caricate con crusca, e 
gli grid&: «Parla. sennd ti 
uccido». Contemporaneamente 
premette il grilletto. II bambino 
ebbe paura, schiuse le labbra 
e url6: «No, paph». Dopo di 
allora, Matteo ha cominciato 
ad articolare qualche parola e 
a muoversl. * - . • 

II bimbo verra ricoverato lu-
nedl piossimo nel reparto neu-
ro-psichiatrico della clinica per 
malattie nervose e mentali 
presso PUniversita di Roma. 

Espone a Roma 
Marianna Gabor 

La nota pittrice nngherese Marianna'.Gabpr che si trova a Roma con il marito, lo 
scrittore MJckele Andrea Ronai, espone i n a mostra personale alia aColonna Anto-
ninaa (via Colonna.Antoaina, 41): h on'antologia • del le opere dell'Kltimo • decemflo. 
Marianna Gabor, I ea i '4 iadr l negH «ltiaij| anni hanno. rappresentato Parte nngherese 
contemporanea alle grand! mosi ie internaxionali dal Belglo all'Unione Sovietlca, N O -
tinea con la sna penosat t t i forte e otiginale, le grand! tradition! della pittnra vngha-
rese del nostro secolo. Nella foto: cPescatori dalmatia (1962). 
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Pubblicttto un rkco volume atdl'antico cen
tro ;|ft#g^:4icl$uriMe delta Tripolitania \ 

SPLENDORE 
E DECADENZA 

Dl LEPTIS MAGNA 

IT.'; 

Leptis Magna • un'antica c i t ta , oggi a 
Fondata circa i l 1000 a.C. dai Fenici, com 
dell ' interno, fu chiamatcf in punico Lbqy o 
secolo a.C., dopo la seconda guerra punic 
Numidi. All'inizio del I secolo a.C. e socio et ami 
nella provincia romana dell'Africa, Claudio o Nero 
diritti romani. II nome fu trascritto in latino (hep 
mente attaccata ad usi locali, punici e berberi; l'eco 

commercio delle belve 
destinate ai circhi di Ro
ma e dell'Impero, abba-
stanza notevole. La for-
tuna di Leptis dipese da 
Settimio Severo che nacque 
a Leptis nel 146 a.C; dopo 
aver assunto il titolo di im-
peratore egli voile benefi-
care la citta natale riedifi-
cando il porto (prima po-
co accessibile e malsicuro), 
facendo costruire una serie 
di edifici pubblici colossali: 
un foro, una basilica, gran-
di vie colonnate, un arco a 
ricordo delle sue vittorie. 

' Settimio ' Severo proba-
bilmente non rivide come 
imperatore la sua citta (li-
bico, non sapeva pronun-
ciare bene il latino) morl 
a York in Britannia, nel 
febbraio del 211 d.C, per 
difendere il confine roma-
no dai barbari. La citta, do
po Settimio Severo decad-
de. il porto colossale non fu 
adoperato completamente 
(gli ormeggi delle banchi-
ne non sono levigati dalle 
funi di attracco delle navi). 
Alia fine del III secolo d.C. 
la citta non ha piu impor-
tanza, una breve fioritura 
in eta bizantina e soffocata 

. dalla seconda - invasione 
araba dell'XI secolo. La 
sabbia del deserto ricopri 
le rovine. in qualche pun-
to sino a 15 metri di al-

. tezza. 
Gli archeologi italiani 

foiziarono lo scavo di Lep
tis nel 1921.1 lavori furono 
dispendiosi. i risultati note-
volissimi. Ma s'mo ad oggi 
manca una edizione com
plete dei rinvenimenti: gli 
interessi di prestigio colo-
niale e di turismo spettaco-
lare non hanno permesso 
di riconquistare pienamen-
te la storia della citta. di 
inserire Leptis nel quadro 
della cultura del mnndo 
antico « -

II volume, edito di recen-
te. colma. in parte, questa 
lacuna. Leptis Magna e 
una citta di cultura mista 
(punica. libica, romana), 
che non dimenticd mai que
sta sua origine. 

Ma pronrio la mescolan-
za di tendenze cosl diverse 
la rende piu interessante, 
viva Essa ci da la misura 
della possibility della vita 
•tttadina nell'impero roma-

rlnseire a far convive-

bbandonata, sulla costa della Tripol i tania. 
e centro commerciale con le popolazioni 

Lpqy. Tributaria di Cartagine sin da IV 
a." divenne dominio di Massinissa, re dei 
ca del Senato e del popolo romano. Cesare la inseri 
ne e poi Traiano (nel 110 d.C), concessero alia citta 
tis o Lepcis), ma la popolazione rimase sostanzial-
nomia. basata sull'agricoltura e in particolare sul 

re, giovandosi di norme 
giuridiche ed amministra-
tive comuni, civilta diver
se, senza che nessuna ' di 
esse si fletta. II concetto di 
nazione non esiste nel 
mondo romano, esiste la 
possibility di convivenza e 
di tolleranza per popolazio
ni diverse che possono vi-
vere in uno stesso tessuto 
urbano rispettando le pro- ' 
prie tradizioni e la propria 
cuitura. - - ; ; 

Le iscrizioni di Leptis 
Magna e meglio ancora i 
suoi monument! ci danno 
la documentazione di tut-
to questo. Cittadini • con 
pieno diritto, di nome pu-
nico o berbero, partecipano 
alle cariche cittadine: il li-
bico Settimio Severo di-
viene imperatore romano. : 

I monumenti mostrano 
una civilta punica alia qua
le si sostituisce gradata-
mente una cultura di tipo 
imperiale (che non deter-
mina la morte della civilta 
piu antica. e che si basa su 
influssi greci piu che ro
mani urbani). A questa 
cultura, con Settimio Seve
ro, segue una cultura mo-
numentale e figurativa di 
tipo asiatico. La civilta di 
Roma e deirimpero. tra 
Adriano e Settimio Severo, 
e In gran parte asiatica. La 
cultura e nelle mani dei 
maestri della seconda sofi-
stica che in Asia minore ha 
il centro di irradiazione. 
Quando l'imperatore deci
de di ricostruire la sua cit
ta, chiaraa a realizzare que
sto programma architetti e 
scultori asiatici. Da Afrodi-
sia, nella Caria, giungono 
gli elementi architettonici 
di marmo gia lavorati per 
essere messi in opera; l'im-
pianto urbano, con le gran-
di vie colonnate, * di sapo-
re asiatico e siriaco. 

La possibility di disporre 
; di maestranze diversissime 

per provenienza nelle gran-
di opere pubbliche deirim
pero, testimonia una orga-
nizzazione amministrativa 
e commerciale che non tro-
vera piu confronto. 

II problema della deca-
denza di Leptis, cosl come 
di tutto il mondo antico, ha 
come base fattori comples-
si (che debbono essere 
chiariti al fine di compren-

dere, con l'esperienza di al-
lora, il Iimite della nostra 
civilta). -
. La classe dirigente del 
mondo romano imperiale 
non riuscl a far partecipare 
(e non voile far partecipa
re con pieno diritto) alia 
civilta antica tutti gli strati 
sociali della popjlazione. 
Questo determino la r.du-
zione e poi la fine del mon
do classico, che a Leptis, 

cosl come in tante citta 
delTimpero romano, si pud 
cogliere quasi come un am-
monimento 

Antonio Giuliano 

LEPTIS MAGNA. Presenta
zione di Ranuccio Bianchl 
Bandinelli. testo di Ernesto 
Vergara Caffarelli e Glacomo 
Caputo. fotografie di Fabrizio 
Clertci. 128 pp., 252 illustrazlo-
nl piu tavole a color!. Impress 
Astaldl S.p.A. Roma 1964. 

11 premio « Citta di Prato» 
' * - ' 

nuova pittura 

Per initiative* del Circo/o di cultura « Antonio Gramsci», fa 
citta di Prato ha organizzato il suo primo premio nox/ona/o di 
pittura. Le opere esposte sono 116 di cui 67 firmate da artisti 
invitati e SO selezionate dalla giuria su 265 inviate per accet-
tazione. La giuria, composta da Bruno Dabizzi, Raffaele De Grada, Ferdinando 
Farulli, Renzo Federici, Duilio Morosini, Adriano Seroni, Ernesto Treccani e 
Marco Valsecchi, ha assegnato a maggioranza il primo premio a Enrico Cala
bria per Vopera Pittore nello studio e il secondo a Carlo Plattner per Vopera 
Due donne; altri ire pre 

L'avanguardia russa 

VLADIMIR TATLIN: « Ritratto di marinaio > 
• i . ' . -

Un volume assai important*, che offre prezioso materiale 
documentario e di studio alle discussion! attuali sulle neo-
avanguardie, e stato pubblicato dal - Saggiatore ». Si tratta del 
prezioso volume di Camilla Gray, Pionieri dell'arte in Rus
sia 1863-1922, tradotto dall'edixione inglese di Thames and 
Hudson, 1962. Corredato di un ricchUsimo materiale fotogra-
Aco, 24 illustrazionl a color! e 233 in bianco e nero. di stralci 
dei manifesti e documenti relativi alle poeticbe delle correoti 
di avanguardia russe e sovietiche. nonche di un'appendice bi-
bliograiica, il volume svolge in 319 pagine nutritissime una 
delle vicende dell'arte contemporanea piu strepitose e ca
riche di awenire. Sono trattati 1 gruppi e i movimenti piu 
importanti: dai - Vagabond!» alle varie scuole di pittura so-
ciale e storica degli ultimi decenni dell'Ottocento con giusta 
sottolineatura della personalita di Vrubel; dal -Mondo del-
rArte- air-Art Nouveau- e al movimento simbolista (1890-
1905); dai gruppi radunat! attorno a riviste come il «Velio 
d'oro- ai primitlvisti-futuristi; dal futurismo di Larionov, 
Gonciarova e dei fratelli Burljuk al -Raggismo- e al Cubo-
futurismo. Ampia trattazione godono 0 movimento suprematista 
di Malevic e quello costruttivista. e cosl la formazione del 
Proletcult con le tesi suITarte di laboratorio. l'arte program-
mata e l'ideologia deiroggetto avanzate ne! prim! anni del 
potere sovictico. in un perlodo dominato dalle grand! per
sonalita di £1 LisitskiJ e Rodcenko. Nella foto Vladimir Ta-
tlin: Ritratto di marinaio (probabUe autoritratto). 1911-U2. . 

mi sono andati a Loren 
zo Tornabuoni, Giusep
pe De Gregorio e Aljiero 
Cappellini. Fra i premi 
e'era anche un premio di 
grajica sul tema, della Resi-
sterna antijascista che e 
stato sbriclolato fra Renzo 
Bussottl, Giuseppe Guerreschi, 
Plero Leddi, Vincenzo Mara-
no e Giuliano Pini. 

Prato ha dato U via al pre
mio, forse il piu dignitoso fra 
quanti abbiamo avuto la ven-
tura di vedere nell'estate, in 
un momento di grave decadi-
mento dei premi di pittura in-
flazionatl dai prodotti di mer-
cato, ritardati sempre rispetto 
ai problemi nuovi delle artl, 
sepolti ormai sotto il tnanpi-
me per I tanti clan apparen-
temente insastitulbili e inaop-
primibili. Si impone una cor-
rezione della parabola evange
lical nel senso che con i favo-
losi cinque pani e due pesci 
non si sfamano piu - cinque-
mila uomini senza contare le 
donne e i fanciulll» ma ci vo-
gliono cinquemila pani e due-
mila pesci per sfamare due 
uomini (con moglie e figli a 
earico). 
• Quanti sono i premi e I pre-
miucci ogni anno? E quanfe 
centinaia di milioni fanno? E 
la sola Toscana quanti premi 
di pittura riesce a mettere in 

irtedi? Con tutto il rispetto per 
I carattere demoeratico (al-

meno in partenza e nelle in-
tenzioni) di una capiUare dif
fusions della cultura artlstlca 
contemporanea, dobbiamo dire 
che una mancanza di coordi-
namento, almeno alVinterno di 
una stessa regione, fra i pic-
coli premi e, soprattutto, Vas-
aenza di un piano e di un pro
gramma culturale finiscono 
per confinare i »piccoIi* pre
mi ai margini della reale vi
ta arHstica in atto. 
. I premi »provindali» toc-
cano con Vestate U numero di 
duecento, di essi una venti-
na contano cuZturalmente. 
L'Jtalia e I'unico paese che 
sgrana questo fuoco d'artifi-
cio da festa dl S. Gennaro. 
Ma e anche tt paese dei musei 
fatiscenti, della piu misera 
documentazione sull'arte con
temporanea, Supponiamo che 
un giovane artista voglia par
tecipare, in un anno, a died 
di quest! premi »aIl'itaHa-
na»: dovrebbe alio scopo de-
stinare venti-quaranta quadri 
selezionati; poi ci sono i gros-
si premi e le rassegne cul-
turalmente impegnativei an
cora mostre di gruppo e 'in 
cantlere* almeno una »per-
sonale* con venti-trenta *ptz-
zi» inun centro culturale im
portance. Per non dire dei 
quadri che questo piorHine la-
borioso dara al suo mercante o 
di quelll che vendera al suo 
studio. La stessa monotona 
elencazione spiega un po* co
me e perche i premi provin
cial! siano ormai quelli che 
sono. ' 

II cllma della mostra, come 
in altre mostre. e ambigua-
mente ftgurativo - oggettivo, 
naturallstico, con qualche rc-
ra, autentica punta realistica. 
Stiamo arrivando a cid che 
doveva accadere: dalla pittu
ra non - oggettiva e da quel-
la informale vanno riaffUtran-
do alberi e « capocce», mele 
e bicchieri, e via via tutto U 
guardaroba (Tuna oecchia pit
tura che erano in molt! a cre
dere ftnita. Mancano a Prato. 
ma potrebbero esserci. opere 
provinoialmente e provviso-
riamente inquadrate nelle 
mode del neo-dada, della 
'Pop (ular) Art* e deH'arte 
programmata. Si manifesto. 
cioe, anche a Prato quella 
malattia ipocrita che gia cor
rode la pittura italiana la 
quale, pure, e fra quanto di 
vivo si fa oggi nel mondo. 

La vitalitd di questa pittu
ra sta nel suo operare una 
riconversione sulla realta di 
mciteplici esperienze plastiche 
e nel suo carattere di opposi-
ztone al modo di vita borone-
se e alle concezioni borghesi 
sull'arte; e si tratta di una 
vitallta che potrebbe anche 
essere orembo di nuove si-
tuazionl rivcHnzionarie per la 
pittura europta. La malattia. 
piuttosto sottUe e apparente-
mente misteriosa, consiste in 
una specie di astratta fiducia 
che. integrandosi al vivere 
borghese. si possa scardinarlo 
dal di dentro. tanto piu che 
lo si gimdica del tutto decre-
pito. Certo la storia deH'arte 
e quella deWarte contempora
nea non negano che ropera-
sione possa essere tentata e 
aver felice esito: ma chi ci 
prova dlfflcUmente potra fare 
esperienza storica positiva se 
accetta la merciftcazione della 
propria produzione artlstlca. 
se la sua stessa esperienza dl 
uomo che ruol dare forme 
Inconsuete e ceritiere al 
mondo non e severamente or-
ganica a un'idea e a una pra-
tica rivoluzionaria. 

Vn rischio gravissimo oggi 
eorre la giovane pittura: quel
lo che. attrmverso un caotieo 
ricamporre I frammenU di 
tante e tante esperienze pla
stiche. essa rleostrulsca Pico-
nograHa di una pittura leoyi-
btte ma senza mexsaggio. pit
tura descrittiva degli oggettl 
ma vuota dl oggettivitS se 
non, addtrUturm, portatrice dl 

mallnconlche e senlll associa-
z\onl di oggettl della vita di 
sempre. SI manifesto, infatti, 
fra i glovanl pittori una pi-
gra tendenza a rlcomporre ! 
»cocci - secondo un tioioso 
formulario (tragico, llrlco, sa-
tlrlco) ftgurativo - narrativo e 
una maniera mercantile tanto 
perbene ma cosl medlata da 
tanti copisti che non e pos-
sibile, ancora una volta, guar-
dare da presso, concretamente. 
questa benedetta realta d'oggl. 

Comunque anche a Prato 
sono present! autori e opere 
interessanti e che lasclano 
Indovinare quale potrebbe es
sere i! valore dl una mostra 
concepita, qui e altrove, co
me un problema critico o co
me rassegna organlca di espe
rienze di avanguardia. Sole in 
Versllla di Giuseppe Martl-
nelli e un quadro assai fell-' 
ce, aderente alle cose, co-
strulto c raccontato sul fllo 
di quella fantasia avventuro-
sa, vera e sognante, che e 
dl un poeta raro come Fer-
roni. Ma il MartinelH, anche 
rispetto al simbolismo baco-
niano di tante altre sue opere 
precedents ha dipinto con 
felice * favolegglare » colori-
stico un'immagine senza sim-
boll, scanzonata e dolcemen-
te invasa dalla luce del mondo. 

Ennio Calabria espone una 
delle sue mplte repliche del 
tema a iut assai caro del Pit-

colo-borohese a rassomlgliare 
a una flgura-mito. Il caratte
re mentale del montaggio 
quale lo concepisce Guerre
schi ci pare assai vlclno, an
che se personalisslmo, all'uso 
realistico del collage dadalsta 
di Grosz e Heartfteld. 

Assai affasclnante e I'assl-
milazione alia pittura dei ma
terial! i piu diuersi: I'imma-
glne che ne rlsulta ha sempre 
un grande vlgore fantastlco e 
critico nei confwnti della 
condizlone del uiuere borohe-
se. La ferocla di una sltua-
zione e degli uomini e detta 
con una passlone intellettuale 
fredda, senza stravolgere lo 
stile della pittura nelle tene-
bre delle cose e dei sentimen-
ti. Rispetto alle cose lo stile 
ha un'autonomla - assoluta, e 
una facolta autonoma dell'uo-
mo rispetto al mondo dell'uo-
mo: penetra nelle cose come 
una lama e se ne separa, 
ma lascia il segno del giu-
dtzto. 

CI sembra perd di auuertire 
nel complesso meccanlsmo 
delle idee di Guerreschi sul
la vita contemporanea che 
presiedono al montaaaio. I'af-
ftorare di un tecnicismo pro-
digloso ma abitudinario lad-
doue noi sentiamo urgenza di 
concretezza (fatti. persone. oa-
getti^ al ftnt del giudizio. 

Una poetlca della perlferia 
urbana. quale in .anni passa-

QIU8EPPE GUERRESCHI: Oggi, 1963 

tore! nello studio, un tema 
dell'energia creativa trattato 
con d'tnamlsmo boccionlano e 
con drammaticita psicologica 
goyesca. Vopera e interes
sante, anche perche in essa 
i arcertibile uno soiluppo 
plastlco da un costruttivismo 
cizanniano per »taches* si- ' 
stematiehe a un costruttivismo 
dt colore fluido e monumen-
tale. 

Dei dipinti di Alberto 
Gianqulnto resta nella mente 
per la sua forza dl emble-
ma quello rafflgurante un 
braccio che scagUa il pugno 
chhtso in avanti come a sven-
tare una minaccia oscura, e 
la vlolenza ribelle del gesto 
e esasperata dallo spazio va-
sto. portato in superflcie con 
metodo cubista, e invaso dal-
I'ombra dentro cui luce la 
forma di un glrasole. n co
lore costruisce un momento 
lirico con virile preziosita e 
con una fluidita di materia 
che sembra quella stessa del-
Vinvenzione. 

Figura nel sole di Lorenzo 
Tornabuoni e un quadro as
sai interessante dal punto di 
vista strutturale'. la forma e 
come «n prisma che fUtra e 
irradia la luce solare con so-
bria ma forte esaltazione co-
lorUtica. Un bel quadro. ti-
pico per come si possa costrui
re con calma forza di colore 
creando altresi i | racconto, 
anche psicologico, senza per-
dersi a descrivere. e un'ormo-
sfera sdenne di vita quoH-
diana, e quello di Valeriano 
Cial che porta il titolo Due 
figure. 

Pentecoste dl Piero Leddi e 
una tela dl vaste dimensionl 
popolata dl forme organlche 
fantasclentiflche che si di-
spongono a labirinto con un 
barocchismo da I'.turgia: si 
tratta di un'allegoria graf-
flante e grottesca sulle mito-
logie sempre ricorrentl, cui 
dlfetta perd concretezza d> 
Immagine. 

JI cmdele ma umanistico 
Ritratto in esterno di Giusep
pe Guerreschi rientra nella 
rleerca plastlca assai bene 
e»empllHcata dalla sua sola 
alia Biennale. Al centro di 
uno spazio vago dove fiuttua-
no alcuni segnl allusivl della 
vita urbana campeggia una 
testa femminile con una bru-
ralitd fotograflca e che e rea-
llzzata eon una pittura mi-
nuziosa ed esatta. Con pochi 
segnl con vn nulla la testa 
da figura anonima potrebbe 
dlvenire una delle flgure-ml-
to che d opprimono erotica-
mente. B* un ritratto demlsti-
flcatorio delta tendenza pic-

ti costrui Vespignani con in-
tenzione antipaeslstlca e an-
tiborghese, rafforzata nella 
direzione del sfmbolo da per-
sonali osservazioni sul slm-
boii realistic! di Ferroni, 
Guccione e Calabria, perse-
gue Carlo Quattrucci in due 
quadri interessanti. in tspede 
in quello con la terrazza e 
Vagave. 

In quelle assai rare appari-
zioni che Giannetto Fieschi 
azzarda nelle mostre, sempre 
si conferma pittore fra i piu 
singolari del momento cultu
rale. Qui a Prato ha due qua-
driz Fame e sete e Addio vita. 
Sono due immagini assai vlo-
lente, di complessa elaborazio-
ne quasi la tecnlca sulla tela 
accumulasae un paziente va-
riare e addensarsi dei pensie-
ri. Molti di quest! pensierl so
no certo letterari e non pla-
stlci ma vengono come inseri-
ti a 'Collage* entro una ma
teria elaborata a 'texture* 
Informale ma che qui ha un 
effetto realistico. Un disegno 
gracile, • sensuale, aUucinato 
nella sua cadenza funebre. in 
Fame e sete, delinea figure 
umane con una desolazione di-
sperata di deserto e in Addio 
vita delinea la forma umana 
come si liquefacesse in una 
materia pure fluido. I quadri 
si leggono minutamente, dl 
di la delta prima imprestione 
di magma argilloso, quasi an-
tiche carte e prezlosi popiri 
offuscati. tl mestiere assai alto 
del Fieschi sa trarre quello 
che vuote dal surrealismo dl 
Doll ed Ernst, dall'espressio-
nismo di Schiele e Kokoschka. 
Queste due opere non destano 
certo tinteresse del beUissi-
mo quadro. dedlcato a Lavoi
sier. stmtturato decisamente 

•su delle idee, che e esposto 
alia Biennale. ma sono due in-
con/utabil! document! dl una 
sensibilita poetica di una sot-
tlgllezza che pud anche pro-
durre immagini violente ap-
pena trova la giuntura esatta 
con le idee. 

Altre opere da segnalare dl 
un dlffuso sperimentare rea
listico sono quelle di Attardl, 
Guccione Tredici. Turchiaro. 
Vanno rlcordate le presenze 
di Pint Plattner. Fabbri. Ma-
rano. Bussotti (la cui opera, 
Beat! i poveri, ha scanaaliz-
zato il solito bacchettone che 
ha sporto la sollta denuncia 
in nome della solita Italia 
scandallzzata). Antonio Bueno, 
Santini Alessandriiii. D'Auou-
sta, Maffi, Mottl, Angelani. De 
Gregorio. Bandini « Grazzini. 

Derio Mkicchi 

/ •£ W f t - , > 1 

« Contadlno sull'asino » e il titolo di una Utografla di I 
Renato Guttuso edita da «II Bisonte» dl Firenie In 
cento copie numerate e Annate a mano dall'autore. I 
La litografia (qui sopra riprodotta) ha un formato • 
dl 50 centimetri per 70, e a colori e costa 45.000 Ure. I 
E' in vendlta alia librerla Rinascita. a Roma I 
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Si & svolto per iniziativa 
della Federaiione nazionale 
degli artisti 

Convegno a Milano 
sulle strutture 

artistiche 
II tema dell'affollato convegno indetto dalla Federaziont na

zionale degli Artisti sabato 1. ottobre alia Casa della Cultura 
di Milano ha ripreso alcuni motivi gia echeggiatl nel Consiglio 
Comunale di Milano piu volte: quello delTEnte manifestation! 
milanesi, che alia buona volonta dei suol componenti, che 
rappresentano assai democraticamente la cultura cittadlna, non 
accompagna Tautorita e le disponibilita fondamentall per poter 
essere il vero fulcro della cultura cittadlna; quello della 
mancanza a tutt'oggi di una vera e propria galleria dell'arte 
dell'Ottocento e contemporanea, nonostante le 4.151 opere ea-

• talogate flno al 1939 e superate di almeno un migllaio da! piu 
recenti acquisti; quello delle font! di lavoro degli artisti-
editoriali, pubblicitarle, di mercato e specialmente comitate 
alia legge del 2% per l'arte nei pubblici ediflcl. cosl importanti 
in un periodo dl difficile congiuntura economic*, soprawenu-
ta nel momento di massima espansione della produzione 
artistica. 

Di tutti questi temi. con una lmpostazione fattlva e non 
vanamente recriminatoria, si sono fatti portavoce nel convegno 
della Casa della Cultura, Ernesto Treccani, segretario nazio
nale della Federazione degli Artist!, Raffaele De Grada, mcau 
bro della giunta esecutiva dell'Ente manlfestazioni milaneaU 
AttiUo Rossi, direttore del Centro graflco Itallano. Dopo <*• 
Treccani aveva awertito che gli oblettivi della Federazloa* 
degli Artisti non sono quelll dl Intervento nelle questioni esta-
tiche e di giudizio nelle commissioni di premlazione, ma l'im* 
postazlone di Iargbl temi cultural! che riguardano tutta la 
pubblica opinione. De Grada, con una dettagliata relazioaa, ha 
raccontato tutte le difficolta che rente manlfestazioni mUanasi, 
nella sua opera di diffusione culturale. incontra per realizaa-
re un programma che. in rapporto al mezzi a dUposizlone, non 
si limita alia presentazione di Importanti mostre celebrathra, 
ma interviene direttamente per storiclzzare nel giusto riliero 
culturale le piu recenti esperienze dell'arte Italiana e per orft-
nare il discusso panorama artistico itallano, come ha dlmo-
strato fra l'altro con le due recenti mostre della -Pittura a 
Milano dal 1945 a oggi* e della rassegna dei premi in 
Italia nel 1963. 

Un grande istituto 
Passando al problema di una effettiva Galleria d'Arte Mo

dern* a Milano, De Grada ha portato i datl neoessari a diaao-
strare che non siamo 41 fronte a unponibllita material^ warn i 
soltanto alia inadeguatezza dei local! e soprattutto alia 
sistenza di un ordinamento capace di realizzare O 
di presentazione culturale del materiale esistente e di quella 
che probabili lasciti lasciano sperare. La proposta dl De Grada 
di ordinare deflnitivamente la Villa Comunale secondo 11 
carattere neoclassico della sua arcbitettura e 1 suol seopi di 
rappresentanza, adibendo 11 piccolo Padigllone Gardella a 
Museo della Scapigliatura Milanese, secondo U grande modal-
lo del Jeu De Paume pariginn. e collocando flnalmente l'arte 
modern* in un nuovo edlflcio. che,. pub essere o II Palazso 
Dugnani, che fu gia Museo Civico di Milano nell'Ottocento, 
come il Palazzo dell'Arte al Parco o un nuovo ediflcio, e 
apparsa possibile e realizzabile. Accanto a questi che sono 
i problemi imminent! della prossima amministrazlone. citta
dlna e in riferimento al rlnnovato interesse per un Villoppio; 

degli artisti, e stata affacciata l'idea della fondazlone di un 
grande istituto delle Industrie artistiche. che increment! Iaj 
decaduta formazione dl mosaicism ceramist!, formatori, foa- 1 
ditori. inUgliatori. di tutti quegli artigiani cioe che, nell'ap-
prendimento del mestiere, trovanoxla strada a una rivaluta4 
zione della professlone artistica. che non esclude affatto la 
massima liberta d'espressione purche sia basata sulle qualita 
lungamente esperimentate. 

La relazione dl Attllio Rossi sulle font! di lavoro ha por-
tato elementi nuovi connessl alio sviluppo delle tecnlche e dei* 
servlzl moderni. Un sereno intervento del prof. G^. DeU'A*£ 
qua. Sovrintendente alle Gallerie e segretario generate della; 
Biennale di Venezla. ha assicurato il carattere produtttvo d*^ 
convegno, che non ha reglstrato note polemicbe stoaate e* 
che si e mantenuto, sia nella vivace discussiooe aegutta alle 
relationl sia nelle conclusion! dl Trtccaat, aul 
le migllori occasloni. 
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Mezzo mi Hone digiovaninon 
iscritti nelle liste elettorali 

, ! • 

« Popolo» 
" Nel numcro di mnrtcdi 13 ottobre, il 
quotidiano dc si affretta a dare una stra-
fottcntc quanto superiiciale rispo.sta al no-
slro invito a costituire in tutte ie scuole 
italianc consigli unitari 'di studcnti. •.-.-• 

Se ci fosse bisogno .di una prova ultc-
riore della efficacia deila nostra iniziativa, 
che si aggiungesse al successo che essa ha 
avuto fra gli studenti e alle numerosissi-
me risposte al referendum che ci giungo-
no, il corsivo del «Popolo» sarebbe la 
migliore testiraonianza che abbiamo colto 
nel segno. •- • 

E non tornerebbe conto neanche attar-
darsi a polemizzare con battute abituali fra 
chierichetti saccenti e maestrucoli nostal
gic!, e certo poco confacenti con la auste-
rita dell'organo del partito di maggio-
ranza. 

Del resto a quanto « / / Popolo » afferma 
1* risposta la danno i fatti; cosl chi vive 
a con tat to con la scuola, o fa una qualche 

.esperjenza del movimento studentesco, sa, 
•che'1 i consigli unitari, non sono ne una 
invenzione deH'ultima ora, ne una propo-
ata di cui noi possiamo rivendicare la 
esclusiva, ma una forma di organizzazio-
ne che,, gia rda' molti anni convpglia le 
esperiehze p̂ iu mature e avanzate dei gio
vani delle .scuole medie, sostenuta e vis-
suta da component! ideali le piu diverse, 
inseribile perfcttamente nelle • teorie di 

Srandi pedagogisti (si pensi per esempio a 
ohn Dewey). E se questa forma di orga-

nizzazione e rimasta ancora limitata a grup-
pi di avanguardia e non e divenuta gene-
rale, cid e dovuto proprio alia volonta del
le classi dirigenti italiane di affidare alia 
scuola un ruolo conservatore nei confront! 
di tutta la societa che si esplica innanzi-
tutto in una struttura interna autoritaria 
di cui" (purtroppo! e non certo per loro 
esclusiva responsabilita) sono assai spesso 
rigidi depositari gli insegnanti. ••• •-

Se ci fermassimo a questo, pero, avrem-
Fmo forse messo a tacere «.// Popolo », ma 
I non sareramo riusciti a sviluppare una di-
[flcussione che, - al contrario, consideriamo 
lihdispensabile, e che il corsivo in que-
istione ci offre la possibilita di approfon-
[dire. • ' . , . . . . . 

Sapevamo gia (e lo abbiamo detto chia-
framente e su questo abbiamo invitato tutti 
[gli studenti ed esprimere la loro opinione) 

:he le maggiori obiezioni alia nostra pro-
josta venivano da parte di alcuni ambienti 
sattolici. . 

Due sono le question! da affrontare: 
iclla della liberta del singolo studente, 
quella dell'impegno ideale che, pur nclla 

Hscussione, non cancelli ma anzi meglio 
lefinisca 1c diverse ispirazioni. 

Tdniamo soprattutto a dire che non so
lo, questi problemi > che noi accettiamo 
kollecitati: da altri, ma problemi che po~ 
niamo agli altri, e alia cui soluzione con-
lideriamo piu idoneo lo strumento da noi 

ropngnato.-
II ^ rilievo che rivolgiamo alia proposta 

ittolica' e chiaro e raotivato proprio a ; 

lesto proposito. A nostro avviso ana ar-
icolazione del movimento studentesco in 

diverse associaziorii politico-ideologichc, 
autosufficienti e contrapppste, ha un con-
tenuto oggettivamente autoritario. Il mo-
inento associativo degli studenti verrebbe 
ridotto in tal modo ad una funzione solo 
integrativa, complementare, senza. possibi
lita di intervenire nelle scelte culturali che 
nella scuola vengono operate. Cid che vie-
ne sottintcso in una visibne ..'del genere, e 
la convinzione che la educaziode consista. 
nel tramandare, come per via ereditaria, un 
sapere gia deflnito. e, non, nel suscitare 
energie e capacity nudve, che possano poi 
ricostruire ex novo Una cultura mediante 
una - verifica critica. Partendo da queste 
premesse, si respinge ogni elemento che 
possa turbare un ordine preflssato, e . si 
propone al mondo studentesco un sistema 
associativo che ne confermi. la. posizione 
subalterna, ' e cioe. un sistema bhiuso di 
associazioni in cui ancora una volta venga 
fornito un sapere precostituito. .. ? , , 

Vi' e quindi una sfiducia riella possibi
lita di una ricerca autonoma e originate 
degli studenti, sfiducia che autorizza una 
visione conservatrice dei problemi della 
scuola. '•".'• i • ' - - • > ' • -••'-• . ' •'-'•' '. 

Noi parfiamo da^un <ptinCipi$*jifao&l#:' 
l'orgamzzaziohe aqtohoma ' e unitarfa de- -
gli studenti e il necessario puqto, di par.-' 
tenza di una riforma della scuola, perche 
rompe una struttura cultiirale ancorata agli 
schemi e ai metodi deiridealismo genti-
liano, ed e insieme condizione-essehziale 
per una educazione realmente' democra-
tica.' .• •... ' •' ;' • ••'; •"••• •;*" .'•••-: '' :' 

Le esigenze di liberta e di dialogo non 
solo non vengono negate, -ma- esaltate, in. 
questo quadro; infatti si pu6 "paHafe pro-
priamente di dialogo se esiste-un prinlo 
momento di unificazione, un piinto di.par-
tenza comune; in caso contrario,vi e solo 
1'apparenza del dialogo e la. realfa di, una 
sterile contrapposizione. .> v 

Lo stesso impegno ideale deve essere co-
si rafforzato; e, d'altro canto, ogni con-
quista ideale e ben piu solida e duratura se . 
raggiunta attraverso il confronto con altre 
e la verifica reciproca. • • . -.---• • • 

Tn ogni caso, quello che ci interessa, c 
l'opinione e 1'orientamento su queste cose 
degli studenti, e soprattutto degli studenti 
cattolici. La loro partecipazione attiva ai 
consigli di istituto noh implica (come del 
resto, per nessuno) I'abbandono della loro 
ispirazione culturale e ideale, ma dello spi-
rito integralista e deiratteggiamehto dogma-
tico. •" . .--.'.. 

In verita sono in'molti ad averlo com-
preso, fra gli studenti medi e uniyersitari 
impegnati in costruttive esperienze unita-
rie; e, per quel che ci risulta, lo hanno 
compreso anche i dirigenti del'Movimen
to giovanile della DC. ; ; * 

Mentre li attendiamo come s«mpre alia 
prova dei fatti e dell'azione concreta, vor-
reramo perd invitarli a rendere piu infor-
mato e cauto il corsivista del -« Popolo », 
per non ritrovarsi anche loro, prima o 

Boi, crocifissi nelle colonne del giornale 
C come « pionieri frontisti ». •• • 

. Claudio Petruccioli: 

\tZUUA 

Un nuovo martire 
i / * " 

r 1'America Latina 
ptizie drammatiche sono giun-

yll vltimi giorni, dal Vene-
II governo Leoni ha infatti 
to una nuova ondata di 
e di repression contro le 

iasioni degli Stati di Miranda, 
e Falcon, massacrando. nel 
di spedizioni punitive tre-
itrioti tra cui uno dei gio-
dirigenti del MIR (Movi-

della sinistra ricoluzio-
\) Victor Soto Rojas che mi-

nelte fUe del Fronte di 
tone Sazionale. 

a cura della sezione clora-
[del MIR. e stato diffuso un 
ttino clandestino in cui $i 

tutto il retroscena del mas-
messo in atto contro i gio-

[democratici e si precisa che 
inio di Soto e opera del 

tno Peria 
tor Soto Rojas. tnizid la sua 
ta politico nel 195S. entran-
far parte della Gioventu di' 

le Democratica. • Per la sua 
t per le sue capacita 

in poco tempo giunse ad occupare 
incarichi di direzione nella or-
ganizzazione In questo periodo 
lavord a Caracas, poi in piccole 
cittadine dell'interno e Ira le file 
del movimento studentesco della 
UCV, prendendo parte alle gior-
nate di lotto per la difesa del-
I'autonornia universitaria. nello 
ottobre-novembre 1960. 

Durante questi ultimi anni Soto 
militd' nelle file della Gioventu 
del MIR. Nel 1962. dopo le gior-
nate della lotta per i trasporti, 
con altri giovani. partecipd a pic
cole guerriglie contro il Batta-
glione Bolivar nello Stato della 
Miranda. In uno scontro a fuoco 
rimase ferito e fatto -prigioniero. 
Inviato cll'ospedale Perez di Leon 
de Petare riuscl a fuggire e a 
riunirsi ai guerriglieri. Parted- •• 
po attivamente ai combattimenti 
che ebbero luogo a Caracas nei 
mesl di novembre e dicembre 
del 1963. Dopo la farsa eletto-
rale prese nuovamente II cam~-

Victor Soto Rojas 
' - . ' - • ' . • , . - . • • ' ; • - • • • . « • • 

mino dei montl, reintegrandosi 
al Fronte Ezequiel Zamora. 

II 21 luglio, ad Altagracia de 
Orituco, un agente delta Guardia 
Nazionale atresta Soto, tn un 
primo momento it giovane diri-
gente del MIR viene portato alia 
Direzione nazionale . della poti-
zia, poi trasferito alia caserm* 
di Las Brisas, poi a Cupira, al 
battaglione Bolivar, comandato 
dal capitano Hector Pena. Soto 
e sottoposto a torture selvagge. E* 
lo stesso capitano che si occupa 
dell'esecuzione. It cadavere viene 
calpestatOy poi non Se ne sa prk 
nlente. 

Tutti I giovani democratici ita-
Hani sono dolorosamente cotpiti 
per i\ nuovo lutto del popolo ve-
nezueldno e di tutto il movimento 
ricoluzionario deWAmerica 1A-
tin** 

L'iscrizione dei giovani nelle liste elettorali si e fermata a coloro che 
hanno compiuto i 21 anni al 30 aprile 1964. In questo modo mezzo mi-
lione di cittadini sono stati esclusi dal voto del 22 novembre perche le 
commissioni elettorali mandamentali hanno applicato alia lettera, una 
assurda legge che/ in pratica, divide in due categorie i cittadini, con dispa
rity di diritti a seconda del fatto che siano nati prima o.dopo del 30 aprile, E' risa-
puto che per la legge «sono elettori tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto il 
ventunesimo anno di eta...» e che e punito chiunque non iscriva'nelle liste «un elet-
tore che aveva diritto all'iscrizione » (art. 45, legge 7 ottobre 1947, n. 1058). Ma in arti-

coli successivi la legge precisa che in caso di elezioni dopo il 30 aprile, chiunque 
maturi Teta necessaria al- , ~* ... ,. 

allegati, per ogni ricorrente, ' 

• LEGGE 7 OTTOBRE 1947, N. 1058 (" o r m e , p ,?f ,la. d,8Cl-
I ' . puna dell elettoratc 

attivo e per la tenuta e la revislone annuale delle liste 
elettorali). •, > , 

J /\R"|" J Sono elettori tutti i cittadini italiani che abbiano 
compiuto il 21° anno di eta (...). 

1'esercizio del dir i t to elet-
torale non potra esercitar-
lo fino all 'anno successivo. 
P e r la legge, quindi, gran 
parte dei giovani che gia que-
st'anno si apprestano a dare 
il loro primo voto doyranno 
riporre le buone spera'nze ed 
attendere una nuova consul-
tazione. *7 ' ' • ..:•«_ »• 
• Si tratta, con tutta eviden-
za, di . un palese controsenso, 
di una- precisa. violazione del 

/ \PJ t 4 5 Chiunque iscrive nelle liste o negli elenchi un 

I
...', elettore che non aveva il diritto di essere iscritto 

o cancella un elettore che non doveva essere cancellato, 
ovvero non iscrive un elettore che aveva il diritto all'iscri-

Iz ione o non cancella un elettore che doveva essere cancel
lato, o w e r o include o sposta arbitrariamente schede dallo 

I schedario di cui all'articolo 5 e punito (...).. i 

il • certificato di residenza, il 
certificato di cittadinanza, il 
certificato di nascita, il certi
ficato penale generale per uso 
elerforale. La sentenza della 

- magistratura che riconosce i 
requisiti per 1'esercizio del 
diritto elettorale, < permettera 
di votare fino al momento in 
cui non saranno- chiuse l e 
urne. " •' 

Scaturisce da questa situa-
zione, una precisa indicazione 

diritto di. voto, che ha .per- . di lavoro a tutte le federaf-
messo, grazie alia ;ri,gqrosa 
applicazione degli ultimi arti-

1 coll della 'legge, di *elimi-
nare > dalle - liste mezzo mi-
lione ' di ' giovani che compi-
ranno i 21 anni nei periodo 
che va dal 1 maggio al 23 no
vembre 1964. .': 

•I vari governi • italiani non 
sono nuoyi a simili manovre; 
tutti ricorderanno . le sottili 
tecniche. messe in atto dai 
governi centrist! dell'on. Seel-
ba per impedire che i citta
dini c sospetti» esercitassero 
il diritto di voto. Ora la grave 
ingiustizia ricalca perfetta-
mente gli schemj del passato 
e rischia di dare un colpo alia 
democrazia. ; -_..•• 

E' necessario fare in modo 
che sia - rispettato il diritto 
costituzionale di ogni cittadi-
no in eta di votare perche la 
legge pud : solo disciplinare 
1'esercizio del voto e non pud 
in alcun modo sopprimerlo. 
Si pone, quindi, 1'esigenza di 
una riforma immediata, per 
dare subito il diritto di voto 
ai 500 mila giovani, e per 
impedire in futuro il ripetersi 
di simili violazioni ed ingiu-
stizie. v. :. . . -

Esiste presso la Corte d'Ap-
pello di Lecce una sentenza. 
che si opponeva a simili vio-

. zioni attuate nelle elezioni del -
1957. A Campj Salentino il 
Prefetto tento con la proce-
dura, che noi oggi denuncia-
mo, di privare del diritto di 
voto 350 giovani elettori, ma 
il ricorso, presentato alia Cor
te d'Appello, venne accettato 
ed i giovani furono messi nel
la condizione di votare. 

Il problema va sollevato 
con tutta urgenza. Mancano 
poche settimane oramai alia 
scadenza elettorale e Tazione 
di denuncia. di protesta, di 
preciso intervento deve essere 
attuata immediatamente. I 
giovani - che - credono ' nell'c-
guaglianza dei diritti, che da 
anni lottano per far avanzare 
la democrazia, devono essere 
in prima fila in quests nuova 
battaglia per imporre che si 
ponga riparo ad una palese 
ingiustizia. E' necessario che 
il Parlamento • intervenga al 
piu presto, per eliminare ar-
ticoli di legge che risultano 
anticostituzionali ed assurdi. 
Nel frattempo, comunque, oc-
corre ope rare nel piu breve 
tempo possibile per permet-
tere a tutti i giovani di espri
mere i l . voto. 

' Bisogna che gli interessati 
facciano domanda alia Com-
missione elettorale manda-
mentale per essere iscritti 
nelle liste in modo da poter 
votare in novembre. La Com- • 
missione elettorale manda-
mentale riconoscera il loro 
diritto perche, certo, non po
tra negarlo. ma rispondera 
negativamente adducendo a 
giustificazione che i termini 
sono scaduti. Contro la deci-
sione della Commissione bi
sogna ricorrere, anche collel-
tivamente, alia Corte di Ap-
pello, che in materia elettorale 
deve giudicare con procedure 
d'urgenza. A+. cicesao vanno 

zioni della Fgci.^Si tratta di 
dare il via- ad una vasta azio-
he di "mbbilitazione, .di denun
cia . pubblfca che mobiliti i 
giovani che sono stati esclusi, 
organizzando comizi ed as-
sembee. Sara bene che in tut
te le manifestazioni elettorali 
della Fgci il problema sia po-
sto in primo pianQ e che i 
parlamentari si facciano inter
pret! dell'ondata di protesta 
che viene dai giovani. -

L'impegno della Fgci deve 
essere di vincere la battaglia 
che e . importante • non solo 
perche permettera a 500 mila 
giovanj - di esercitare un di
ritto, ma perche sara tutta 
la democrazia italiana che 
fara un nuovo passo abbatten-
do Ieggi improntate a contro-
sensi, assurde - ed anticostitu
zionali. Il 22 novembre, quin
di, anche i 500 mila giovani 
c esclusi * dovranno andare 
alle urne. 

I - . - - | 
I Firenze 25 ottobre " 

• ManifestazioneL 
* nazionale 
idellaFGCI 
I 
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Domenica 2 5 otto
bre, a Firenze, si ter
ra la manifestazio-
ne nazionale indelta 
dalla ;• FGCI ' per la 
presentazione del pro* 
gramma elettorale del-
la gioventu comnni-
sta e per il lancio del
la campagna- tessera-
mento e rechitamen-
to 1965. -

Dopo il concentra-
mento delle delegazio-
ni presso la Fortezza, 
si formera il corteo 
rhe alle ore 15 , sfi-
lando per le vie cit
tadine ragginngera 
piazza della Signoria. 

In - questa piazza, 
dopo uno spettacolo 
di recitals e eanzoni, 
si terra il comizio dei 
compagni Achille Oc-
ehetto ed Etnannele 
Macaluso delta segre* 
teria del Partito. 

La manifesfazione 
sara preeednta, nel 
pomeriggio di sabato, 
da un Convegno na
zionale che affronte-
ra i ' temi elettorali 
della FGCI e in parti-
colar modo il proble
ma delle Consulte del
ta gioventu. 

I 
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Aperto dal Consiglio Nazionale il tesseramento 1965 

Piu forti e numerosi 

per nuove vittorie 

-Con la riunione del Consiglio nazionale la Fe-
derazione Giovanile Coraunista Italiana ha lanciato 
ufficiaimente la campagna di. tesseramento e reclu-
tamento per i' 1965- Le due relazioni e gli interventi 
che in queJla sede si sono svolti hanno definito nelle 
sue Iinee generali l'azione politica e organizzativa 
che la nostra organizzazione e chiartiata a svolgere 
con grande Impegno sin dai prossiml giorni, per 
consentire un rapido raggiungimento degli obiettivi 
interrr.edi gia definiti e dell'obiettlvo generale dei 
200.000 ifcrittL • • J 
"- Nella particolare considerazione -del momento 
in cui ci troviamo ad operare, caratterizzato dalla 
campagna elettorale per la consultazione del 22 no
vembre, i piani di lavoro > gli impegni che ogni 
organizzazione provinciate e locale si e assunti ac-
quistano tm significato e una consistenza del tutto 
eccezionali e la loro realizzazione e duplice garan-
zia per un Successo elettorale del nostro Partito, 
cosi come per una. reale e- forte affermazione della 
Fgci nel reclutamento di nuove migliaia di giovani 
e ragazse italiane. ; , ' 

La base da cui si muove la Fgci per la campagna 
di tesseramento e reclutamento 1965 e quest'anno 
senza dubbio piu.forte e piu valida degli anni pre
cedent!. Infatti, a parte Pobiettiva circostanza poli- . 
tica delle elezioni e piu in generale dell'attuale mo
mento politico, che vede quanto mai favoriti noi 
comunisti nella lotta di opposizione alle attuali 
forze - egemonizzate - dal centro sinistra, c quale 
reale ed unice alternativa di potere unitario e di 
progresso a tali forze. quest'anno la nostra orga
nizzazione ha interrotto il processo di riduzione 
delle sue' forze organizzate, raggiungendo con il 
100 ̂  gli iscritti dello scorso anno e reclutando in 
queste ultime settimane, nel corso della campagna 
per ia -lev- Togliatti*. oltre 10.000 giovani e ra-
gaz2» Sono questi element! positivi che sorreggono 
il giudi7ir- sulle favorevoli condizioni > per noi e . 
per il Partito sia nella campagna di tesseramento 
per ii 1965 che. nella oompetizione elettorale del ° 
22 ncvembre *• • 

Lo slando di queste settimaxM e la passione po

litica co i cui i giovani comunisti si sono impegnati 
nelle battaglie politiche e nel lavoro organizzativo 
sono stati awertiti e sottolineati nella riunione del 
Consiglio nazionale. 

Con c:6, evidentemente. non si sono voluti aeri-
ticamente eludere gli aspetti ancora negativi del 
nostro lavorc tra Ia gioventu, della nostra ezione 
polhica. Ma alia luce anche di questi aspetti nega
tivi si sono volute sottolinearc, a giusta ragione e 
con preciso realismo, tutte le vaste possibilita di 
mobilitazicne. di azione e di lotta che emergono 
nel momento presente per Ia Fgci. Essa raccoglie 
oggi important! risultati della giusta linea politica 
e della iniziativa organizzativa che ha sin qui con-
dotto. con il concorso costante di tutte le sue forze 
organize ate. 

• Con il 1965 dobbiamo trasformare questa ten-
denza in una realt£ compiuta, arricchire di nuovi 
contenuti e di nuove e piu consistent iniziative la 
nostra presenza sulla scena politica del paese »e-
condo le indicazioni che sono scaturite dal Consi
glio nazionale stesso. 

II Consiglic nazionale ha anche fissato i tempi 
d: lavoro della nostra organizzazione da qui al 
Congresso. Tesseramento ed elezioni sono i primi 
momenti di questo nostro impegno. Assolvere i 
compiti che ci siamo dati. nella continua ricerca. 
come obiettivo di fondo. della unit a politica. ideale 
e operative delle nuove generazioni e in partico
lare delia gioventu operaia e studentesca; compren-
dere lenormt- funzione unificatrice delle coscienze 
e delle volonta che le prossime elezioni possono e 
debbono avere per la realizzazione di comuni obiet
tivi; stabilire. quindi. nuovi e piu articolati contatti 

. e legami permanent! con la gioventu Italiana. con 
i giovani socialists cattolici: assicurare alia Fgci 
1'adcsione possibile e concreta di nuove migliaia 
di giovani e ragazze; lavorare a^stduamente e pa-
zientemente per un vigoroso rafforzamento delle 

-strutture organizzative central!, periferiche e local! 
della Fgri- questi gli obiettivi di fondo cka iatcn-
diamo raggiunger*. • >- . . • ' . . • . . . : : ; 
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Per Funita della sinistra 
contro i tentktivi autoritari 

del grande capitale 
H 22 novembre il popolo ita-

liano e chiamato alle urne. Non 
la prima * volta che la nostra 

[organizzazione affronta la compe-
Itizione elettorale e si impegna 
Icon slancio c con declsione per 
Istrappare nuovi success! sulla via 
Idella democrazla e del socialismo. 

Credo perb non sia sfugglto a 
jnessuno dl vol che ci trovlamo in 
I una situazione particolare. Siamo 
| infatti agli inizi di una campagna 
elettorale che si inserisce nel con-
testo di una grave crlsl politica, 
dl una situazione incerta e aperta 
a tutti gli sbocchi, una campagna 
elettorale al cui centro si collo-
cano i nodi fondamentali della vi
ta politica, sociale ed economlca 
di tutta la nazione. 

Una campagna elettorale, in 
cui l'elettorato italiano si trovera 
direttamente a contatto con quel 
probleml che il governo e il 
partito dl maggloranza relatlva 
non sono riusciti a rlsolvere nel 
corso delle ultime movimentate 
settimane di incertezza e di in-
trigo. Una campagna elettorale 
che si colloca in una situazione 
in cui la vita economlca e poli
tica italiana ha sublto. o sta su- , 
bendo, una svolta profonda. Non 
e'e alcun dubblo che cl6 che av-
vlene nella struttura economlca' 
italiana e destinato ad aprlre una 
nuova fase dello scontro di clas-
se e segnare l'lnlzio di un nuovo 
periodo della vita politica Ita
liana. ' i 

Gia nel mese di luglio. nel cor-
ao della nostra Conferenza Merl-
dionale, nel reglstrare 11 falli-
mento della sflda democratica lan-
ciata contro dl noi dalla DC. .e 
il fallimento della nuova fron-

Jlera economics che avrebbe do-
vuto portare al superamento de-
gll squilibri vecchi e nuovi della 
socleta italiana, abbiamo ritenuto 
necessario guardarci - dall'lncor-
rere nell'errore dl credere che 
alia scontitta della linea rlformi-
sta dovesse seguire necessaria-
mente una fase di crisi. di stagna-
zione e di immobllismo. -

Tra le rlforme e I'lmmobllismo, 
affermammo allora, si profilava, 
dl fronte alia classe dominante, 
una scelta di versa che l'avrebbe 
condotta ad aprlre su basi nuove 
lo scontro dl classe per far fron
te alle nuove necessity dl svi-
luppo e dl rlstrutturazione della 
industria Italiana. SI aprlva cioe 
dinanzi ai gruppl piu effictenti 
drl capltalismo italiano la possi-
bllita di una via dl usclta dalla 
crlsl attraverso un ulteriore pro-
cesso dl concentrazlone industria-
le flnanziaria e un rinnovato im-
pegno nello scontro di classe e 
nell'lmplego ' di metodi dl com-
presslone economlca e politica 
sulle masse lavoratrici. Questo e 
per l'appunto il processo in atto, 
su cui e necessario Intervenire 
in tempo se non si vuole aprlre 
la strada al dominlo incontrastato 
del grand! gruppi monopolistic!, 
questo fe il processo che gli elet-
torl sono chlamatl ad interrompe-
re con 11 loro voto. Oggl, come e 
stato rilevato anche dalla rela-
zione di Longo all'ultimo CC e 
daU'arttcolo del compagno Amen-
dola su Rlnasclta. ci -awiamo 
verso un nuova fase del ciclo 
economlco. proprio perche* I grup
pi monopolisticl tendono ad uscl-
re dalla crlsl attraverso una rlor-
ganizzazione delle loro strutture 
e 11 tentatlvo dl rldurre la capa-
clta contrattuale del lavoratori sta 
nell'azlenda con una eliminazione 
radlcale del potere contrattuale,, 
sla a livello nazlonale con la poli
tica del redditl con cui si vor-
rebbe subordinare la classe ope-
rala alle esigenze deU'accumula-
zione eapitalista. 

Questo processo si accompagna 
alio svlluppo deU'integrazione ln-
ternazionale del gruppi dominantl 
del capltalismo Italiano sotto il 
controllo del grandl cartelli In-
ternazionali. airincremento pro-
gresslvo delle partecipazioni stra-
nlere nel nostrl maggiorl com-
plessi Industrial!, alio sbalzo ver-
tiglnoso deiratflusso di capitale 
straniero nel nostro paese. 

Questi sono gli elementl con-
creti da cut prendeva le mosse 
nel documento dl Yalta, l'afier-
mazione di Togliatti secondo cui 
nell'occidente europeo prevale, 
come elemento comune, un pro
cesso di ulteriore concentrazione 
monopolistica che rende piu for-
ti le basi oggettive di una poli
tica reaxionaria, che tende a li-
quldare o limltare le liberta de-
mocratlche. a manteners in vita 
regimi fascisti, e nuovi regimi 
autoritari. a impedire ognl avan-
zata della classe operaia, e a rl
durre senslbllmente il suo livello 
di csistenza. Si tratta. lo ripetiamo. 
di un processo grandioso che 
coinvolge un periodo dello svl
luppo del capltalismo, che porta 
con se un rivolgimento nell'crga-
nizzazione delle strutture pro-
duttive, nel rapporti tra politica 
e economia, e spinge alia Inces-
sante ricerca di nuovi equilibri 
•Miall e politick 

Crisi 
id cenfro-sinisfro 

e oHensbra 
del pcNlronof o 

Questo processo obiettivo del 
grande capitale e lo sfondo su 
cui si staglla 1'attuale crisi della 
politica italiana di cui il centro-
sinistra appare ormai essere solo 
un eplsodio transitorio Piu volte, 
neglt ultiml mesl, abbiamo av-
vertito la nece^sita di non con
siderate piu la formula di centro-
sinistra 11 problema centrale del
ta vita politica Italiana. e abbiamo 

it* che il processo di rior-

ganizzazlone del capltalismo su 
scala europea rendeva la media-
zione politica del centro-slnlstra 
incerta e debole e rafforzava le 
componenti autoritarle nella ri
cerca di un equillbrio piu stabile. 
Ora, questa non e piu una ten-
denza. ma un dato di fatto, che 
progresslvamente viene ricono-
sciuto dalle stesse forze democra
t i z e e di sinistra di tutti i par-
titi impegnatl nell'attuale governo. 

Dobbiamo essere consapevoli 
che andiamo alia campagna elet
torale in una situazione di crisi 
(ormai da tutti dichiarata aperta-
mente) dl una politica e di una 
formula dl governo che doveva 
nelle intenzioni dei suoi propu-
gnatori, risolvere i problemi del-
l'economia italiana e isolare 1 
comunistl come componente «ot-
tocentesca» e deflnltivamente su-
perata. 

Nessuno del due obiettivi e 
stato reallzzato. L'ipotesi dl un 
incessante e armonico svlluppo 
dell'economia italiana sull'onda 

, del miracolo economico, su cui si 
fondavano le intenzioni e le at-

1 tese riformistiche. e caduta ml-
, . seramente di fronte alle leggi 

dello svlluppo ineguale del ca
pltalismo. agli squilibri tra i vari 

• settori produttlvi, alia diverslta 
dei tivelli • tecnologici e dl pro-1 

. duttlvita. ai tradizionall squili
bri tra cllta e campagna e all'ln-
soluto problema meridionale. I 
comunistl non solo non sono statl 
isolati ma si collocano al centro 

' dell'attenzione generate, come te-
- stimonia lo stesso congresso della 

DC ove 4 apparso chiaro che il 
problema centrale della situazio
ne Italiana e quello del rapporti 
col comunisti. con 1 quail e sem-
pre piu impossibile non fare, in 
un modo o nell'altro, i conti. 
• 11 logoramento della politica di 
centro-sinistra e dunque un fatto 
di cui il Congresso della DC e 
stato la prova piu eloquente oltre 
ad aver costituito la testimomanza 
del tramonto di ogni slancio di 

> prospettiva, a cui si e sostitut'.o 
' un indecoroso spettacolo di c6p-

torcimentl, di division! e dl coh-
fusione. 

Le illusion} democratiche pre-
sentl nella politica dl centro-sl-
nistra sono crollate ai prtml sin-
tomi della crisi economlca, la 
pollvalenza di quella politica si e 
scomposta nelle sue componenti 
democratiche e reazionarie apren-
do cosl un periodo di transizione 
che sembra essere sempre piu 
domlnato dall'incertezza e dal-
l'intrlgo. 

Ma se la vita politica sembra 
stagnare in una situazione dl 
vuoto di potere in cui le tenden- . 
ze democratiche e le componenti 
reazionarie che operano nel go-

= verno si elldono a vicenda. rldu-
cendo l'apparato dello stato al-
l'immobllismo e gettando discre
d i t sulle stesse Istituzlocl demo
cratiche, il grande padronato por
ta avantl la sua azlone nel paese 
coll'lntento di precostitulre nella 
socleta civile e nel cuore delle 
strutture produttlve, le nuove po-

. slzlonl di potere da cui partire 
per un'ulteriore offensiva auto-
rltaria sul terreno della politica 
nazlonale. , 

In questo senso si puo dire che 
la vita politica italiana sta regi-
strando con ritardo 1 movimenti 
profondi che travagliano la socle
ta. le classi. i ceti social! e le 
masse lavoratrici. 

L'attacco padronale al llvelll sa-
lariall sta procedendo senza at-
tendere l'appllcazlone organica dl 
una politica del reddlti a livello 
governativo; i llcenziamenti. le 
sospenstoni a zero. 11 blocco delle 
assunzionl. gli spos'.amenti di ma-
nodopera da settori meglio retri-
buitl a settori peggio retribuiti, 
sono tutti element! che concor-

: rono alia dlmlnuztone del monte 
' salari. 

Bench* il processo di riorga-
nizzazlone della struttura indu
strial registri fortl dlfferenze fra 
i vari settori produttlvi. tra set-

. tori che sono colpitl da una crisi 
congiunturale per 11 dlvario tra 
capacita produttiva e domanda. 
settori che reglstrano una cadu-

-. ta del saggio di profitto e un ral-
lentamento degli investimenti, e 
settori invece in plena espanslo-
ne. malgrado questa differenzla-
zione interna al slstema produt-
tivo in una fase di risistemazione. 
ovunque si profila la tendenza a 
far pagare alia classe operaia il 
prezzo delle difficolta e dell'as-
sestamento del sistema economi
co. II dato uniforme a tutti i set
tori e infatti rappresentato dal-
l'aumento dell'lntenslta dello 
sfruttamento attraverso la riorga-
nlzzazione del lavoro. l'attacco agli 
organic! il taglio dei tempi, l'ac-
celerazione dei ritml con notevoli 
riflessi deprimenti sulla qualiTt-
razione. II processo di integra-
zione finanzlaria e Industriale a 
livello europeo accentua tutti 
questi fenomenL In questa dire-

' zione 11 grande padronato sta gla 
muovendo la sua offensiva in 
grande stile: ma nel modo in cui 
questa offensiva viene condotta 
dal grandi gruppi capitalistic!. c> 
aualcosa di nuovo. Infatti il pa
dronato tende a mutare. a suo 
favore. 11 rapporto di forze nrl 
paese e nelle aziende non attra
verso un attacco frontale. ma pre-
sentando le riduzionl di orario e 
le sospensionl a zero come una 
necesstta transitoria. una specie di 
ponte della speranza verso il nuo
vo miracolo economico. 

In realta si tratta di un pro-
cessc come abbiamo vista che 
ratforza il potere dei grandl grup
pi monopolist! e tende a limitare 
l'autonomia slndacale delle masse 
lavoratrici. Dobbiamo percib de-

' nunciare con chlarezza l'attacco 
padronale. dichiarare con fermez-
za che in questa prospettiva non 
ci sara miracolo economlca ma 
un ulteriore aggravant di tutti gli 
squilibri della socleta italiana. •• 
' Nello stesso tempo pert pren-
diamo atto della linea dell'awer-
sarlo, che si muove non in una 

situazione dl crisi economica con 
prospettive catastrofiche genera-
lizzabili, ma in una situazione in 
cut e necessario sul piano slnda
cale portare avanti precise piat-
taforme settoriall sulla linea del 
V Congresso della CGIL come 
punto di partenza di una rispo-
sta unitaria all'offensiva contro 

, l'occupazlone e all'aumento dello 
sfruttamento. 

I probleml dell'occupazlone, 
dell'aumento dello sfruttamento, 
della qualificazione sono i gran
di teml, I problemi immediati. il 
dramma concreto che sta di fron
te alle masse popolari, a tutti i 
lavoratori Italiani, e sono 1 teml 
da cui parte la nostra denuncia 
nel corso di questa campagna elet
torale. Ma proprio perch6 tutto 
cib e 11 risultato di una via di 
svlluppo del capltalismo Italiano. 
e il prodotto dl una linea gene-
rale, per rimuovere questa situa-

- zione e necessaria una risposta 
politica che indichl alle masse 
con chiarezza gli obiettivi da per-
seguire e apra. non solo la spe
ranza, ma la cert.ezza in una nuo
va strada di lotte e di conquiste. 

La campagna elettorale e quin-
dl una grande tribuna. non solo 
di denuncia. ma anche di indi-
cazione di una linea generate che 
contest! l'azione dei grandi grup
pi monopolisticl. La campagna 
elettorale e una discussione col 
popolo di una nuova linea di at
tacco capace dl Indicare ad ogni 
lavoratore la via quotidiana del-
l'azlone da condurre per dar vita 
ad una prospettiva di rinnova-
mento sociale ed economico. Noi 
dobbiamo prima di tutto indica
re cbme si pub contrastare la 
linea del grande padronato, come 
si pub battere a livello politico 
una prospettiva che coinvolge be-

• ni capital^ ricchezze immense, 
strumenti e investimenti gran-
diosl che provoca il terremoto dl 
settori produttivl, che trasforma 
11 destino di popolazioni intere • 
e di Intere regioni; come si pub , 
capovolgere uno svlluppo che vi-

' sto dal chiuso della singola of- ' 
f icina. del • singolo reparto pub i 
apparire un processo Incontrol-
lablle e di fronte al quale non 
esiste una logica economica obiet-
tiva capace di contrastarlo. Qui 
si inserisce la funzione unifica-
trlce delle coscienze e delle vo-
lonta cui questa campagna elet
torale, questa grande consulta-

• zione democratica del popolo. pub , 
' assolvere. 

La prima Indicazione che dob
biamo dare con chiarezza alle 
masse popolari e alle nuove ge-
nerazioni e che la linea del gran
de capitale deve essere contestata , 
partendo dal vivo della lotta di 
fabbrica non solo per dlfendere 
la capacita contrattuale del lavo
ratori e del sindacati. ma anche 
e soprattutto per saldare la lotta 
rlvendlcatlva e la lotta generale 
per una programmazione demo
cratica che contesti 11 processo 
dl riorganizzazlone del grande ca
pitale. 

Dalla confesfozione 
in fabbrica 

all'aiione politico 
per uno olfernofivo 

Nel corso della campagna elet
torale le assemblee dei giovani 
operal rimangono valide non solo 
come proposta di lavoro, ma an
che come Indicazione di una li
nea dl lotta. di uno svlluppo della 
democrazla, di uno strumento di 
azione di tutto 11 movlmento ope-
raio. La nostra vislone dell'orga-
nizzazlone della classe deve con-
giungersi in questo modo ' alia 
nostra vlsiqne dell'organizzazione 
piu generale della societa, degli 
istituti democralici locali e nazio-
nali. senza nessuna separaztone 
tra programma di lotta nella so
cleta e programma elettorale. II 
movlmento delle assemblee di fab
brica viene oggi esaltato e trova 
un punto di riferimento preciso 
nella convocazione della III Con
ferenza dei comunisti delle grandi 
fabbriche. nella stessa esperlenza 
delle conferenze unitarie di offi-
cina. intese come centri di orga-
nlzzazlone della lotta politica del
la classe operaia. 

Questa impostazione che mette 
l'accento sulla organizzazione del
le forze social! parte dalla valu-
tazione che i contrasti social! van-
no verso un forte inasprimento 
e dal constatato acuirst di tutti 
i problemi a partire dall'orga-

' nizzazione della fabbrica moder-
na. attorno cui ruotano oggi. i 
problemi che travagliano la mag-
gioranza delle famiglie italiano 
e delle nuove generazionl. -

Dobbiamo pert aggiungere. che 
lo sbocco positivo dell'attuale si
tuazione sociale ed economica e la 
risoluzione progressiva della nuo
va fase della lotta di classe che 
si dispiega davanti a noi. non pos-
sono essere affidati alio scontro 
frontale delle forze socialL. alia 
semplice lotta dal basso II pro-
r^sso In corso apre una nuova 
prospettiva di lotta, di cui la 
costituzione di uno schieramento 
unitario di forze sociali e politi-
che diverse rimane l'elemento fon-
damentale. 

L'elettore si trova di fronte alia 
rovina del centro-slnlstra. alia 
crlsl dl una politica. alia fine di 
un mito di rinnovamento. alia 
confuslone e alia incertezza. Se 
noi ci limitasslmo a guardare iro-
nicamente le rovine di questa po
litica, non riusciremmo a gio-
care un ruolo positivo, ad assol
vere ad una funzione dirigente 
nazlonale. di indicare una reale 
via d'uscita anche alle altre forze 
democratiche. Noi dobbiamo in

vece partire, e questo e il nostro 
compito del momento, da un ri-
chiamo alia responsabilita della 
sinistra, un richiamo argomenta-
to e appassipnato; tutta la nostra 
agitazione, la nostra propaganda 
devono essere mosse da una gran
de tensione unitaria. Questo e il 
centro politico della campagna 
elettorale In corso, 

Non possiamo nascondere a noi 
stessi, alle masse popolari e alle 
altre forze politiche che il mo
mento politico che attraverslamu 
#> inquieto. che e possibile che si 
sviluppino lo scetticismo, la de-
moralizzazione. lo scoraggiamento. 
l'abbandono della lotta politica. 
Mai come in questo momento la 
societa italiana e parsa essere al 
bivio tra svlluppo democratico e 
involuzione conservatrtce e rea
xionaria. Ormai si va diffonden-
do In vastl settori del centro-si
nistra e sopra'tutto fra le nuove 
generazioni, la consapevolezza di 
questa situazione; noi oggi av-
vertiamo preoccupazionl che sono 
eomuni ai movimenti giovanili che 
attraverso il centro-sinistra che 
intendevano aprire una nuova fa
se democratica al paese e sentia-
mo che assieme dobbiamo dare 
una risposta coraggiosa che supe-
ri ogni forma di dogmat'.smo e 
apra una nuova prospettiva di' 
dialogo tra le forze della sinistra. 
Anche durante la campagna elet-
torv'e. pur nelle divergenze e 
nello scontro, questo dialogo de
ve continuare. 

Ma per tentare una risposta 
nuova che apra un processo di 
unificazione della sinistra italia
na bisogna. prima di ogni altra 
cosa. individuare con chiarezza le 
caratteristiche del momento pre-
sente. nella consapevolezza che le 
divisioni del passato oggi crolla-
no di fron'e ad una realta nuova, 
che richiede rlsposte, e se e 11 
caso. anche scontrl qualitativa-
mente dlversi. 

E' questa coscienza del nuovo 
che ci deve animare. Da parte 
nostra e necesuario molto corag-
gio politico, bisogna - affrontare 
e risolvere - problemi nuovi in 
modo nuovo •». Da parte delle al
tre forze della sinistra laica e 
cattolica e necessario prendere 
atto della linea dl sviluppo del 
mondo economico borghese. delle 
conseguenze che questo sviluppo 
ha sul piano istituzionale. sui pro
blemi della liberta e della demo-
crazia La vecchia alternative tra 
riformismo e stalinismo appare 
ormai uri alibi buonp solo per i 
conserva'orL 

II nostro richiamo alia respon
sabilita della sinistra sorge da 
una precisa valutazione delle 11-
nee di sviluppo di tutta la situa
zione e dei pericoli che questa 
comporta. 
• Nell'occidente capitalistico r lo 
sviluppo della programmazione 
capitalistica impone di risolvere 
in modo nuovo i problemi della 
democrazia politica e della demo
crazla economica in una nuova 
vlsione della lotta a livello dello 
stato che Innova alcune valuta-
zioni classlche del leninismo. 

Noi ci muovlamo nel slstema 
del * capitalismo monopolistico di 
stato, un sistema che ~ vede il 
progressivo sviluppo della con
centrazione Industriale e mono
polistica e l'incessante passaggio 
delle piu importantl funzioni di 
decisione economica e politica 
nelle mani dl ristretti e potent! 
gruppi di capitalist!. 

Di fronte a questo processo 
obiettivo. il Parlamento tende a 
perdere l'influenza e viene visto 
da alcuni ceti dirigenti borghesi 
come un intralcio o. nella miglio-
re delle ipotesi. una palestra po
litica che non pub e non deve 
influire sulla direzione economi
ca e sociale del paese. La cen-
tralizzazione della direzione eco
nomica porta con se la program
mazione dall'alto e la politica del 
redditi con cui si vorrebbe ne-
gare il libero sviluppo dell'azio-
ne sindacale e quindi il libero 
sviluppo della lotta politica. Que
sta e la strada in cui si e incam-
minato oggi 1'occidente capitali
stico e che ha nel generale De 
Gaulle l'esemplo piu eloquente e 
insieme piu inquietante. Questo 
e il punto centrale di tutta la 
situazione. Questo processo spin
ge obbiettivamente. verso solu-
zioni autoritarle che limitano 
insieme ogni forma di autonomia 
individuate e di reale democra
zia politica. 

i'unifo della sinistra: 
compito storico 

rfefle nuova 
generation'! 

Non possiamo perb negare che 
in questo quadro. diciamo cosl. 
europeo. lltalia assuma ancora 
delle caratteristicjie del tu:to par-
ticolari. le caratteristiche di un 
paese animato da una ricca vita 
democratic^ e da una profonda 
coscienza politica che impronta di 
se le vicende quotidiane di lar-
ghe masse popolari. di ceto me
dio e di intellettuali. Noi non 
abbiamo nessuna difflcolta a ri-
conoscere questa realta. anzi ri-
vendichiamo il merito di essere 
una forza determinante della de
mocrazia Italiana. di avere con-
tribuito a disegnare i connotati 
essenziall della coscienza demo
cratica nazionale. Le tendenze 
autoritarle che percorrono l'Eu-
ropa del grandi trust, delle gran
di concentrazioni industrial! in 
Italia, flno ad ora. si sono scon-
trate con i fermenti tuttora ope
rants di quella coscienza demo
cratica. determlnando una situa* 
zione ancora incerta e aperta a 
tutti gli sviluppi. Ma ora e glunto 
il momento di suonare il campa* 

nello d'allarme. Perche- sentiamo 
che una sinis.ra debole e incerta, 
che si impegna in una azione di 
governo senza success! avvertl-
bili da parte delle grandi masse 
popolari. che non riesce ad In-
novare, non diciamo. la vita eco
nomica, ma nemmeno il costume 
e i piu elementari rapporti fra 
lo stato e il popolo, 6 una sini
stra che contnbulsce. contro la 
sua stessa volonta, alia degenera-
zione della vita politica e delle 
istituzioni. alimenta lo scettici
smo e prepara il terreno a solu-
zionl di tipo autoritario. 

Proprio per cib entnamo in una 
fase in cui solo le grandi cose 
possono muovere gli animi, capo
volgere una tendenza e aprire un 
nuovo corso alio sviluppo demo
cratico del paese. 

Con questa convinzione pro
fonda che ultimamente ci siamo 
rivolti dalle colonne del nostro 
giornale alle altre forze giova
nili. che abbiamo chiesto a tu'ti 
i movimenti giovanili democra
tic! di fare un passo che vada 
oltre i loro stessi partiti Da parte 
nostra, lo abbiamo gia detto, siamo 
pronti a questo passo sulla via 
di una nuova e articolata offen
siva della sinistra, perchd siamo 

- convinti che II problema dl fondo 
e di portare avanti un processo 
di unita politica della sinistra: 
anche se sappiamo che il cammi-
no e difficile, che bisogna abbat-
tere dogmi e pregludizi del pas
sato, che e necessario imboccare 
con sicurezza la via della liberta 
in un'Europa in cui cresce la 
mala nianta deH'autoritarismo. 

t Non e il ritorno a vecchie forme 
di unita che noi invochlamo, e 
la ricerca di una nuova e origi-
nale via di avanzata della demo
crazla. E' un cammlno difficile, 
ma e il cammino che sta di fron
te alia nuova generazione della 
sinistra italiana. 

Si tratta. soprattutto per la 
nuova generazione, di Iniziare un 
processo originate della storia ita
liana in una fase storica in cui 
ciascun componente della' sini
stra non pub limitarsi a porre la 
egemonia del proprio passato, 
della propria tradizione di Idee 
e d'azlone sulle altre, ma deve 
di fronte alia nuova realta, Inno-
varsl profondamente e Indicare 
nuovi traguardi e nuove solu-
ziont. Tutta la sinistra deve essere 
oggi profondamente consapevole 
della responsabilita che si 'assume 
di fronte al paese. alia classe ope
raia, alle masse popolari. L'attua-
le crisi delle Istituzioni politiche 
richiede una risposta decisa da 
sinistra, una risposta che sia te-
stimonianza di serieta, che esca 
fuori da ogni velleita strumen-
tale, dal giuochi tattici. dalle pro-
poste interessate di fronti laid, 
che crescono all'ombra del Vati-
cano. per risolvere in modo posi
tivo il rapporto tra movlmento 
operaio e movimento cattollco. 

Rivofuzione, liberta 
internazionalismo 
nel partito unico 

dei lavoratori 

Alia luce di questa esigenza o-
biettiva, in questa campagna elet
torale noi affronteremo i grandi 
temi dl prospettiva su cui si in-
treccla ogni discorso unitario, i 
problemi della liberta e della de
mocrazia. del dialogo coi catto-
lici e con le altre forze della si
nistra laica, noi andremo davanti 
agli elettori con 1'ultima indica
zione lasciatacl dal compagno 
Togliatti. con quel messaggio di 
untta. di ricerca del nuovo. di 
affermazione di una originate via 
di sviluppo verso il socialismo. 

Noi riconfermeremo davanti alle 
masse la valldita di quel temi. 
perche sappiamo che di 11 biso
gna partire per aprire una nuo
va prospe'.tiva. perche sappiamo 
che di 11 prende le mosse 11 no
stro contributo originale per lo 
sviluppo di un nuovo processo 
unitario nella sinistra italiana. 
infine perche sappiamo che gli 
elettori oggi ci gludicano anche 
per i grandi temi. per 11 modo 
come noi riusciremo ad aprire 
dinanzi alle coscienze la spe
ranza e la certezza di un nuovo 
cammino in avanti. di una vera, 
nuova frontiera di liberta e di 
democrazia reale. 

Ma sappiamo anche che questa 
prospettiva non e affidata ad una 
sola forza politica. che scatunsce 
da un processo tormentato e con-
traddittorio, che un susseguirsi di 
scontri sociali e politici da cui 
germinera la nuova unita politica 
del movimento operaio. 

Un processo quindi che dovra 
assumere tutte le caratteristiche 
di una svolta storica e di fronte 
al quale appaiono in tutta la loro 
meschinita provinciate e codina 
quelle false proposte unificatrlci 
che mostraoo di non sentlre Tin-
segnamento della storia. la dura 
lezione della lotta delle classi e. 
cosa ancor piu grave, la necessita 
di una pur timlda consapevolezza 
autocritica. L'unificazione della 
sinistra non awiene attraverso 
la resa dei conti ad un partito. 
ne tantomeno al seguito di un 
eplsodio di cronaca quale po-
trebbe essere Telezione di uno 
dei tanti president! della Re-
pubblica. Un processo di unifi
cazione reale dovra essere. e 
sara. il rieultato di una sentita 
consapevolezza storica e di una 
ricerca che prende le mosse dal
la coscienza della originalita 
della rivoluzfone democratica e 
socialista nell'occidente capita
listico. 

In qunto quadro at colloca ft 

problema del partito unico dei 
lavoratori. La nostra ricerca si 
conflgura come sviluppo del pen-
siero rlvoluzionario — ha detto 
il compagno Longo nella sua re-
lazione al CC. 

Cib vuol anche dire che noi 
nconosciamo che tale processo 
di rinnovamento sociale e po
litico non coincide rneccanica-
mente con il nostro partito. che 
tra il partito e l'azione rivolu-
zionaria esiste un rapporto dia-
lettico, la possibility di differen-
ze ideologiche e po.itiche. di una 
plurality di espressioni. anche 
tra loro differenti della volonta 
nnnovatrice delle classi lavora
trici. 

Ma dobbiamo anche eapere 
che tutto questo ha un valore. 
se viene per sempre riferito ad 
una, reale volonta nnnovatrice, 

' alia volonta TivoUizionaria dl 
trasformare le attuali strutture 
sociali. di costruire una societa 
nuova liberata dallo sfrutta
mento. 

Noi possiamo ammettere, e su 
questo terreno abbiamo il do-
vere di aprire una discussione 
serena e rispettosa aelle posi-
zioni altrui, che altre compo
nenti della sinistra affermino che 
la via indicata dai comunisti 
non conduce ad un reale supe
ramento dello sfruttamento; quel-

• lo che non possiamo ammettere. 
in una forza che si dice socia
lista, e l'abbandono di quell'obiet-

' tivo di liberazione dell'umanita 
che. nel centenario della 1. - In-
ternazionale dobbiamo ricorda-
re. e stato il punto di partenza 
del movimento operaio e, insie-

• me ,il germe fecondatore di tut
ta la storia contemporanea. 

La presenza di piu componenti 
nella sinistra, o anche in un fu-
turo partito unificato, trova la 
sua fondamentaJe condizione uni
taria nel comune impegno alia 
trasformazione rivoluzionaria del
la societa 

Da parte nostra abbiamo ab-
• bandonato il feticUmo di par

tito: gia nel 1356 nella sua nota 
, intervista a "Nuovi Argomenti •* 

' il compagno Togliatti riconoece-
va. quasi prevedesse le succes-

, sive rivoluzioni cubana e alge-
rina. la possibility che movimen
ti di rinnovamento e di trasfor
mazione sociale si sviluppasse-
ro anche al di fuori. o in con-
trasto. con I partiti comunisti. 
Questo processo ei e realizzato 
a Cuba e, in 'forme diverse, si 
e svlluppato in Algeria dove il 
FLN ha assunto la guida del 
movimento rivoluzionario. 

Ora tutti sanno che Tiel Fron
te di Liberazione Nazionale con-
fluiscono forze tra di loro di
verse, che si contrastano non so
lo sugli immediati obiettivi po
litici ma si differenziano anche 
per le impostazioni ideologiche e 
persino religiose; purtuttavia eot-
to la direzione del FLN l'Alge-
ria non solo ha sconfltto 11 colo-
nialismo. ma si trasforma e si 
dirige, nel dibattito e nel con-
trasto a volte duro, verso una 
societa nuova. una societa so
cialista. Per questo noi non ab
biamo nessuna difflcolta ad av-
viarci verso la formazlone dl 
una compagine politica nuova, in 
cui siano presenti componenti di 
diversa ispirazione ideale. pur-
ch5 questo signinchi una conces-
sione. accettabile, alia liberta ri
voluzionaria e non un cedimen-
to opportunistic, purche segni 
una svolta reale e profonda nel
la societa italiana. purche que
sta nuova formazione politica 
apra la via della liberazione de
gli uomini Questa e 1'unita avan-

. zata. questo e il punto di incon-
tro che costringe tutte le com
ponenti della sinistra a fare dei 

• pass! avanti. a liberarei da vec
chie incrostazioni dogmatiche ed 
opportunistiche. 

Nell'incontro fecondatore tra 
rivoluzioni e liberta, tra demo
crazia reale e democrazla poli
tica sta la prima condizione fon-
damentale del processo di unifi
cazione della sinistra. 

Se e vero che il processo rivo
luzionario non coincide, mecca-
nicamente con un solo partito e 
con l'adesione ad un blocco di 
stati. tuttavia esso trova la pro
pria raaione d'essere nella ricer
ca sempre viva degli obiettivi 
da pereeguire e dei nemici di 
classe da battere in campo na
zionale e in quello internazio-

. nale. In questo senso l'altra con
dizione fondamentale del proces
so di riunificazione della sinistra 
e l'intemazionalismo. non come 
adesione alia politica dei blocchi. 
ne come accettazione acritica di 
una determinata visione mam-
chea dello scontro di classe a li
vello internazionale, ma come in-
dividuazione nuova delle carat
teristiche deU'imperiahsmo. del
la sua politica su scala mondiale, 
al fine dl condurre nel suoi con
front una lotta decisa e senza 
quartiere. 

Se la adesione al blocco degli 
stati socialist! e interr.azionali-
smo non coincidono. tuttavia e 
anche vero che la non adesione 
alia poiitica dei blocchi non de
ve significare rinuncza ad una 
propria e originale lotta contro 
l'imperialisnio 

Ci permettano I compagni 60-
cialieti di segnalare a questo 
proposito il forte discorso pro-
nunciato dal compagno Tito al 
-vertice- del Cairo. II Presidente 
jugoslavo pariando a! massimi 
dirigenti dei paesi non allineati. 
dopo aver affermato che i bloc
chi sono In decadenza e che quel 
che conta e l'azione conseguente 
e unitaria basata sull'umta di In-
teressi e di valuta zioni, e che 
non e'e contraddiz;cne tra la 
coesistenza e la lotta di libera
zione perche non v'e pace senza 
liberta. ha sostenuto che il non 
allineamento non e eqridiatanza 
bensl impegno alia iifesa della 
pace, dei diritti elementari dei 
popoli, piattaforma progressista 
reale per lo sviluppo della co-
munita internazionale. 

Anche partendo da un discor
so In grandissima parte condi-
vlso da Statl non alllneatt, 11 
compagno Tito ha voluto giusta-
mente sottolineare Jhe nella lot
ta contro l'imperiallsmo e 11 co-
lonialismo non vi pub essere 
equidistanza; se questo discor
so nel mondo odierno pub ormai 
essere accettato da stati retti da 
diversi regimi sociali. tanto piu 
esso non pub non "ssere la ba
se irrinunciabile di un partito 
operaio. 

La terza condizione da cui 
pub scaturlre un processo di 
unificazione della sinistra con-
siste nel maturare della consa
pevolezza. che soprattutto per 1 
comunisti comporta uu arricchi-
mento del proprio peusiero poli
tico e della propria azione. del
le caratteristiche onginali che 
deve assumere il pr»»ces30 rivo
luzionario neH'oecidPiite capita
listico. della necessity per il mo
vimento operaio deu occidente 
capitalistico. di uscire c'alla pre-
dicazione. dalla propaganda, per 
indicare. nel corso stesso della 
azione rinnovatrice, ^li obietti
vi positivi, sia sul piE.no econo
mico che su quello deali isti
tuti politici. su cui fondare la 
coatruzione di una societa nuova. 

Una nuova 
prospettiva 

per il 
socialismo 

La necessita di contrapporre 
alia programmazione eapitalista, 
un'alternativa economica e poli
tica. ci sembra essere il punto 
centrale di una ricerca per una 
via originale di avanzata ver-
60 il socialismo. 

In questo senso il punto no-
dale rimane l'invito che il com
pagno Togliatti ci ha nvolto nel 
documento di Yalta, a precisare 
che cosa noi intendiamo per de
mocrazia in uno stato borghese. 
come si possono allargare i con-
fint della liberta e delle isti
tuzioni democratiche, e quali sia
no le forme piu efficaci di par-
tecipazione delle masse operaie 
e lavoratrici alia vita economi
ca e politica. 

«Sorge cosl la questione — 
scriveva Togliatti — della possi
bility di conquista d! posizioni 
dl potere. da parte delle classi 
lavoratrici, nell'ambito di uno 
stato che non ha cambiato la sua 
natura di stato borghese e quindi 
se sia possibile la lotta per una 
progressiva trasformazione. dal-
1'interno. dl questa ratura. 

Questa indicazione rappresenta 
il punto centrale della nostra 
ricerca di oggi. nella consapevo
lezza che le forme e le condi-
zionl concrete di avanzata e vit-
toria del socialismo «aibnno mol
to diverse di cib che sono state 
nel passato: perche, come abbia
mo piu volte affermato, le con-
dizioni per la presa del potere 
sono diverse nell'occidente • ca
pitalistico. non si presentano co
me l'immediata continuazione 
della rivoluzione democratica 
borghese. ma come rivoluzione 
direttamente anticapit&istica. In 
una fase storica in cui l'arco 
delle alleanze sociali e politiche 
pub essere insieme piu artico-
Iato e piu vasto di quello del-
l'ottobre del *17, e dove la co
stituzione s tees a di questo nuo
vo blocco dl alleanze richiede 
l'indicazione positlva, economi-
csmente rigorosa e democratica-
mente garantita. del'a via di svi
luppo delle societa altamente 
sviluppate. 

Questo vuol dire. In concreto, 
costruire il nuovo blocco dl po
tere all'intemo dello stato; una 
costruzione che e i or.testazione 
dall'interno. e insieme indicazio
ne di nuove forme di democra
zia. E in tal senso tutti I pro
blemi economici e pclitici tro-
vano il proprio punto nodale 
nella lotta per una programma-
*ion*» democratica; perche la 
consapevolezza che nel sistema 
del capitalismo monopolistico di 
stato sorge la questione della 
centralizzazione delia direzione 
economica. della r^alizzazione 
della programmazione dell'altro. 
impone alia classe operaia e a 
tutte le forze democratiche il 
compito di presentare un piano 
eenerale di sviluppo economico 
da contrapporre alia program
mazione eapitalista. 

Programma 
di Uanshione 

e nuovo 
cfamocrozio 

Questo e il punto centrale, la 
indicazione di fondo che deve 
scaturire da questa campagna 
elettorale. E questo e I'impegno 
che chiediamo anche alle altre 
forze della sinistra. Infatti dob
biamo confessare un certo fasti-
dio per il tipo dl owcuesione 
che si svolge fra It forze del
la sinistra e per I'alteggiamen-
to austero da professor!, oaten-
tati e riconosciuti oallo stato, 
della liberta che alcuni assumo-
no ne! nostrl contrnnti: fasti-
dio perche tutto cib e ridicolo. 
provinciate, poco seno. fastidio 
perche una vuota. e spesso poco 
dotta. discussione sulla liberta, 
che si rlduca alle concession! op-
pure ai rifluti redproo, pub di* 

ventare un alibi chn favorite* 
l'lmmoblllsmo sostan74ale • 11 
concreto deteriorarsi degli isti
tuti politici. 

Pensate, solo per un momen
to. alia patetica curiosita sto
rica che 1'attuale periodo potra 
offrire alio storico di domani, 
la visione di questi saSgl toga-
ti, di questi santonl del socia
lismo e del cattolicesimo che di-
scutono con sussie^o di liberta 
e di varia umanith. mentre la 
repubblica crolla sotto 1 colpl dl 
un nuovo autoritammo 

Una discussione <.eria nella 
sinistra deve sorgere d? un Im
pegno reale. deve proporre unn 
alleanza di forze sociali, e per 
questo deve trovare 11 proprio 
binco di prova n»lia deflnizio-
ne dl un programma organlco 
alternativo alia programmazione 
eapitalista. 

II problema 6 quindi eesen-
zialmente politico: . on si trat
ta infatti di elabora-e a tavo-
lino uno schema e»ie noi comu
nistl proponiamo .-.sli altrl: il 
tratta piuttosto dello svlluppo dl 
un movimento reale di forze so
ciali e politiche da cui sorge il 
nuovo programma. rello scon
tro e nell'incontro con le altre 
forze 

La linea di questa ricerca par
te dalla crisi del centro sinistra, 
vista nel suo punto centrale. co
me crisi. denunciatA dallo stes
so Lombardi. di una ronvlvenza 
tra obiettivi di int.^osse collet-
tivo e Interessi privati che non 
ha aperte soluzioni positive, non 
ha permesso di dislocare pro-
gressivamente il pow-re econo
mico e politico nelle mani delle 
classi lavoratrici. Ed e per l'ap
punto dalla constatazione di que
sto fallimento che la sinistra de
ve aprire una strada nuova per 
vedere come dislorare progres-
sivamente il potera in favore 
degli interessi coiielhvi, come 
contrastare in conccoto. le scel-
te dei grandi gruppi privati. E* 
a questo punto che obiettivi di 
riforma e organizzazione nuo
va e originale del movimento si 
incontrano. 

Infatti. la proposta di una pro
grammazione di transizione — 
che non e. proprio perche dl 
transizione, una prosrammazione 
socialista — che preveda la pre-
minenza dell'lnteresse collettivo 
e del settore pubblico come cen-

, tro dl regolamentazione del mer-
cato e che lasci una funzione 
all'lnlziativa privata. comporta 
anche la ricerca d! ui metodo 
anche nella direzione della vi
ta economica sia attraverso la 
utilizzazione del poteri dello sta
to e delle assemblee t-5ettlve. sia 
attraverso nuove forme di par-
tecipazione e di controllo della 
classe operaia e de'le masse po
polari; il che presuppone una 
integrale connessione fra batta-
glia per la modiQTazione del 
meccanismo generale di svilup
po e una nuova organizzazione 
del movimento e deiia politica 
delle alleanze in vista della crea-
zione di quegll strumenti di po
tere che permettano '.a messa a 
punto dl una progiammazione 
organica e rarticotatione demo
cratica della vita sociale e po
litica. 

Naturalmente si tn-tta di un 
processo di lotta *• d azione. al 
cut interno si collocano gli obiet
tivi intermedi e parziall che sia
no lungo una linea che garan-
tisca 11 dislocamento progressivo 
dei rapporti dl forxa in favore 
delle classi lavoratrici. 

E' quindi necessar'o che tutto 
il nostro movimento sia consa
pevole del valore centrale cbe 
assume la battaglia per la pro
grammazione democratica. Tale 
battaglia. infatti. e il punto dl 
raccordo di tutte le lotte. 11 cen
tre di congiunzdone ("ella lotta 
rivendicatlva e di quella politi
ca, il banco di prova di una ee-
ria e fondata discussione sulla 
democrazia. su! suoi isliruti, sul
la parteclpazione real* delle mas
se popolari alia £e?tione dello 
stato. 

La campagna elettorale e la 
grande occasione per dare il sen
so generale di questa scelta. per 
fame il centro Ideale e politico 
del nostro discorso con le maa-
se. con le altre forze politiche. 

La programmazione deve pre-
sentarsi come II centro dl tutte 
le rivendicazioni che noi porre-
mo nel corso della competlzione 
elettorale e come il punto di 
partenza di un movimento reale. 

Lo stesso movim»ato giovani-
le. la nostra oraanlr-AZione. le 
orgamzzazioni unitirie degli stu-
denti e degli op-rai. nel mo
mento in cui pongono delle oal-
eenze autonome e eontrastanti 
la loeica del profitto capitalisti
co. della subordinaziooe al pro
cesso di accumulazloce del gran
de capitale. contribui«^ono alia 
elaborazione degli obiettivi ewn-
creti per una progr?mmaz!one 
democratica. 

\ 
A questo punto il compagno 

Occhetto ha svolto la eeconda 
parte della relaziene, in cut ha 
esposto | punt! programmatic! 
della FGCt per la prosalma cam-
pagna elettorale. In particolare 
sono state tracciate le proposte 
riguardantl la costituzione • la 
azione delle Conaulte giovanili, 
II piano per II diritto alio studio 
la riforma dell'ittruzione profes 
sionale, la carta della gloventc 
meridionale. î 

Tutti questi argomenti sarannr 
presl in conaiderazlona dal no • 
•tro giornale nel proaaimi nu.l 
men, e soprattutto nel numeral 
speciale elettorale del 31 ot 
tobre. 
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Tecnici 
e 

Si cominciano in questi mesi 
« registrare, in numerose fa-
colta tecnico-scientifiche ita-
liane, i sintomi di un notevole 
raUentamento della domanda 
di lavoro da parte dei princi-
pali •• settori industriali, per 
quanto riguarda i laureatl. Se 
si' confronta questo . fenome-
no con i dati sull'andamento 
dell'occupazione recentemente 
pubblicati, che denunciano un 
preoccupante incremento del
la fascia di disoccupazlone e 
di sottoccupazione, progressi-
vamente ridottasi, invece, in 
questi ultimi anni, si arriva 
ad una chiara conclusione: si 
e cioe invertita la tendenza 
caratteristica di questi anni, 
alia quale ci si e quasi sempre 
rifatti per mettere a punto 
ogni discorso sulla riforma 
della scuola e dell'universita 
in particolare, e che ha so-
prattutto influenzato la messa 
a punto dei piani Svimez sullo 
sviluppo del mercato del la
voro in generate, e in parti
colare sulla necessita di qua-
dri e di tecnici ad alto livello. 

Le ragiont per cui l'lndu
st ri a nazionale non e piu In 
grado, oggi. di assdrbire i lau-
reati che escono dalla nostra 
universita (nonostante che la 
nostra struttura scolastica sia 
tristemente famosa per la sua 
scairsa capacita di condurre 
ai piu altl livelli d'istruzione 
un numero adeguato di giova-
ni, in rapporto alia consisten-
za e alio sviluppo della popo-
lazione) vanno ricercate nel 
tipo di trasformazioni che sta 
attraversando il sistema pro-
duttivo del nostro paese, e in 

; particolare l'industria manu-
fatturiera. . . 

I grand! • gruppi monopoli-
stici, per superare le difficoltia 
nelle quali si sono trovati in 
questa fase ciclica hanno ope-
rato una scelta, in verita per 
buona parte obbligata dalla ri-. 
strettezza ' delle disponibilita 
di capitali e dalla concorren-
za internazionale; cosicch6 si 
assiste ad una trasformazione 
del - sistema produttivo nazio- • 
nale che avviene non sotto la 
spinta dl: nuovi investimenti, 
ma attraverso rintensificazio-
ne del lavoro con molteplici 
interventi sul piano dell'orga-
nizzazione aziendale, accom-

'• pagnati da una generale revi-
: si one dei rapporti finanziari 
(che, anche grazie all'interven-
jto del capitale straniero, por-
ita ad una notevole concentra-
jzione con conseguente centra-
llizzazione amministrativa. 

Cosicche, mentre nel primo 
fcaso — aumento degli inve- . 
Istimenti — ci saremmo trovati 
[di fronte ad un periodo di for
te trasformazione tecnologica 

quindi, certamente, ad un 
mmento e non ad una dimi-

II professor 
«Esso» I 

In assenza dello Stato I 
ehe ne ha l'obbligo costi- . • 
tuzionale, a soccorrere la | 
scuola ci pensa la * Es- . 
so •. Si, proprio quella I 
della benzina. E* di po-. 
chi giorni, infatti, la no- I 
tizia che la nota compa- • 
gnia petrolifera fornira I 
gratuitamente agli istitu- I 
ti scolastici film didattici. i 
Siamo. quindi, ad un | 
nuovo capitolo della crisi . 
che investe da anni tutto I 
U settore della istruzione 
italiana. Dove non arriva I 
II Ministero, arrivano i • 
monopoly sembra essere I 
questo il senso della pub- I 
blicita che ia *Esso~ fa i 
alia TV nella rubrica Ca- | 
rosello. <•• 

Cosl gli lnsegnanti, e gli | 
studenti, che da anni si 
battono per avere una I 
scuola moderna, mezzi a- " 
deguati, rispondenti cioe I 
alle esigenze della tecnica, I 
hanno trovato chi e -pron- i 
to- a dare man forte. | 

Gia ci avevano pensato • 
aJeune Industrie farmaceu- i 
tiche produttrici di -ri- | 
costituenti -, poi sono ve- • 
nuti quell i dell'industria I 
dolciaxia. ed ora anche 
quelli della benzina. Se I 
andremo di questo passo ' 
forse ai Ministero della I 
P. L restera ben poco da I 
fare: assicurare un certo • 
stipendio agli insegnanti e | 
per il resto i funzionari 
ministeriali pesseranno le I 
serate in casa ad osser-
vare Carosello per sco- I 
prire cosa daranno i mo- I 
nopoli il giorno dopo alia I 
Scuola. | 

. Una bella prospettiva, • 
non c'i che dire. | 

nuzione del fabbisogno di tec
nici, con la soluzione adottata 
la ripresa economica dovreb-
be essere sostenuta da un ul-
teriore aumento dello sfrutta* 
mento del lavoro a tutti i li
velli, di cui la diversa utiliz-
zazione dei quadri e dei tec
nici superiori e un aspetto, 
e il raUentamento della do
manda una conseguenza. <,. 

Si assiste, quindi, a fenome-
ni diffusi, che vanno dalla 11-
quidazione di alcuni uffici di 
ricerca : aziendale di recente 
istituzione, al radicale ridi-
mensionamento di tutti gli ap-
parati cosiddetti di staff che 
si occupavano di ricerche di 
mercato, programmazione a-
ziendale ecc, al passaggio di 
numerosi tecnici dall'attivita 
amministrativa a quella pro-
duttiva. . 

Questa fase dell'industria 
italiana, conseguenza della 
scelta effettuata dal grande 
capitale, interessa perd l'uni-
versita anche da un altro pun
to di vista. In effetti oggi e 
in gioco non solo lo sviluppo 
del mercato del lavoro dei tec-
niici, ma anche il futuro del
la ricerca tecnologica in par
ticolare e tecnica in generale 

II fatto che gli ingegneri, 
assunti in questi anni per fa
re il lavoro di frontiera nella 
ricerca tecnologica, passino og
gi in produzione senza essere 
sostituiti da nuove leve, se-
gna una svolta pericolosa per 
l'avvenire •> dell'industria ita
liana, e anche per quello del
la ricerca scientifica . vera e 
nropria. 
""L'intervento del capitale stra
niero e la sua integrazione 
con quello italiano accelerano 
e aggravano questi fenomeni. 
La concentrazione finanziaria 
infatti, richiama in genere 
alia € casa madre > la maggior 
parte dell'attivita di ricerca, 
ed ' ha percid messo in moto 
in Italia un pr cesso che non 
e facile definire oggi in tutti 
1 particolari, ma e gia abba-
stanza chiaramente delineato 
per far prevedere che alcuni 
settori di ; ricerca che appari-
vano": in pietio sviluppo nel 
nostro Paese, rischiano di es
sere completamente atrofizza-
ti in tempo assai breve. ; -

E' il caso della chimioa del
le grandi molecole dopo l'in
tervento della Shell, dell'ejet-
tronica in seguito aH'interven-
to della General Electric, puo 
essere il caso di alcune ri
cerche tecnologiche molto im
portant! che erano legate alia 
RIV e " che oggi, necessaria-
mente, fanno diretto riferimen-
to alia SKF; e cosi via in una 
serie di altri settori. 

Da questo quadro, anche tra-
scurando le iniziative relative 
alia programmazione azienda
le e alle ricerche di mercato, 
dobbiamo verificare una peri
colosa tendenza involutiva nel
la situazione della ricerca 
Industriale ' nel nostro Paese, 
che non preoccupa solo per-
ch£ crea il grave fenomeno 
della disoccupazione o della 
sottoccupazione ' dei tecnici 
(che oggi si rivolgono in gran 
numero all'insegnamento se-
condario come soluzione di ri-
piego alle proprie esigenze 
professional!), ma anche e 
fondamentalmente per il fatto 
che l'ltalia, mai all'avanguar-
dia nella ricerca tecnica, ri-
schia di segnare ancora il pas
so rispetto agli altri paesi eu-
ropei, in settori di ricerca nei 
quali solo da poco ci eravamo 
affacciati alia ribalta interna
zionale. 

E* chiaro che in questo mo-
mento la subordinazione della 
ricerca universitaria alia ri
cerca privata, che era sembra-
ta ad alcuni la soluzione de-
finitiva dei problemi dello svi
luppo • dell'attivita scientifica 
degli istituti universitari, di-
mostra in alcuni fenomeni ini-
ziali — e forse dimostrera mas-
sicciamente entro breve termi-
ne — come possa determinare 
non la garanzia di un sicuro 
potenziamento ortentato nei 
settori piu vitali, ma addirit-
tura, in certi periodi, blocca-
re ogni iniziativa di sviluppo, 
e, in prospettiva, confinare 
sempre piu la ricerca scienti
fica nel nostro Paese, a set
tori marginali ed estremamen-
te limitati. 

Infatti, con il consolidarsi 
del controllo dei monopoli in-
ternazionali sullMndustria ita
liana, la ricerca universitaria 
e, in generale, la ricerca puu-
blica o trova una sua propria 
autonoma capacita d'iniziati-
va, indipendente dagli inter
venti . finanziari. che fino ad 
oggi ne hanno determinato la 
impostazione e lo sviluppo, o 
rischia di divenire il centro 
di preparazione di ricercatori 
da esportare verso i centri in-
ternazionali europei ed ime-
ricani. 

. . . . . GastoiM Sclavi 
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L'organizzazione del consenso e, 
in realta, organizzazione dello 
spirito gregario - Gli ingredienti 
propagandist! sono quelli piu 
cari alia morale del piccolo bor-
ghese: devozione domestica, nu-

trita figliolanza, tirocinio mUi-
tare - Le dinastie dei «titani», 
le numerose catene editoriali, 
l'aristocrazia militare sono gli 
elementi determinanti di ogni 

maggioranza 
Elezlonl amerlcane: I'attrlce amerlcana Carol Channlng passeggla 
lungo la apiaggla guttando un « lellypops • rotondo sul quale ,4 
scri t to: « Johnson per presldente ». 

Barry: «Ike, mi accusano 
di essere 

II sen. Hubert Humphrey, del Minnesota, tenendo sotto i l braccio la testa di un asinello (slmbolo del parti to democratico) spiega i motivi per i quali lo ha preferito ad un glovane manzo che sta al fianco 
del governatore dello Iowa, Hughes. Nella foto a destra Toro Seduto vestito da indiano, con la caratteristica acconciatura di piume, parla ad una riunione preliminare delta Convenzione esponendo le richieste 
degli elettori Indian!. In piedi, alle spalle di Toro Seduto, II figllo Wi l l iam. 
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Lo sviluppo in Italia 
della ricerca scientific* 

J La rdwto»c govrale p n s t n u u 'it* GS"B • V J U I I I . I * «M» • i | 
e, I J M I I I I — r a r i approval! c i l ia i i t f . la antriia ia a 
per rattaadeae d d k rieercac arnaw « la praaaah 

, otLaarf • fewi *ti tOtrtmt iaiii irtaaaa m it i i i | t * 

Mentre tutta la stampa di 
tutti i Paesi del mondo, di 
qualunque orientamento ed 
ispirazione salutava con am-
mirazione la nuova impresa 
spaziale dell'Unione Sovie-
tica rawisando in essa un 
nuovo successo della scien-

; za e dell'ardimento umano, 
la terza pagina de II Po-
polo quotidiano, per la ve
rita poco diffuso e ancor 

meno letto, della DC, com-
mentava l'eccezionale av-
venimento con questa vi-
gnetta idiota. 

Sapevamo per alt re pro
ve, del punto cui pud ar-
rivare la faziosita e Tastio 
antisovietico che ispira i 
giornalisti democristiani, e 
non ci meraviglia, quindi 
che non abbiano compreso 
non diciamo la convenien-
za, ma la opportunita per 

, Ioro stessi di ironizzare su 
. un avvenimento che Topi-

nione pubblica, non abitua-
ta a distinguere fra scienza 
buona e scienza cattiva, 

scienza sovietica e scienza 
americana, ha accolto con 
unanime entusiasmo e sod-
disfazione. 
. Quello che certamente, 
pero, esorbita da ogni no
stra possibilita di immagi-
nazione, e 1'assoluta man-
canza di senso dell'umori-
smo dei redattori che sotto 
una vignetta che ironizza-
va stupidamente su un fat
to che segna una tappa nel-
lo sviluppo della scienza 
umana, hanno collocati un 

, articolo agiograficp sullo -
« Sviluppo in Italia della ri
cerca scientifica > sul cui 
stato miserevole non e cer
to necessario fare commen-
ti, se non per ricordare an
cora una volta che proprio 
la DC ne porta la maggiore 
responsabilita, • 

Forse mai, nella storia 
del giomalismo; settarismo 
e miopia provinciale ave
vano dato vita ad una cosl 
felice ed istruttiva combi-
nazione. 

Ai due poli del mondo politico 
americano di oggi, e alle cor-
renti degli stessi partiti, cor-
rispondono alternative pro-
grammatiche e prospettazioni 
ideali assai piu distinte e ca-
ratterizzanti che nelle consul-
tazioni precedenti. Da quando 
e uscito vincitore dal «Cow 
Palace > di S. Francisco, Gold-
water ha toccato e irritato 
tutte le terminazioni nervose 
del sistema politico, attingen-
do alle copiose riserve reazio-
narie del profondo Slid e a tut
te le sedimentazioni maccar-
tiste. Tuona contr0 lo Stato 
assistenziale e scherza con la 
guerra atomica, ma parla a 
forze reali, alia vecchia Ame
rica dei tempi di Coolidge, ai 
leaders segregazionisti e ai 
generali del Pentagono. 

II « Gallup * lo d& perdente 
contro Johnson « perchi LBJ 
assicura agli americani la pro-' 
speriti ininterrotta, : la pace 
contrattata nelle Cancellerie e 
lo status quo. Ma non e detto 
che alia lunga lo status quo 
non giovi proprio al senatore 
delVArizona. Intanto : molte 
delle potenzialitd rinnovatrici 
del kennedismo sono rientrate 
in sordino, insieme al trust dei 
cervelli. Delia * nuova frontie
ra* se ne parla soltanto net 
comizi di Bob. 

II punto perd non e questo. 
Dietro la pirotecnica esuberan-
za dei «fans » contrapposti e 
il martellante trattamento psi-
cologico delle masse e vano 
cercare la formazione di una 
volonta politico che si com-
ponga in forme democratiche 
e si appoggi a garanzie istitu-
zionali. La organizzazione del 
consenso e in realta organiz
zazione dello spirito gregario, 
e questo deve essere ben for
te e radicato nel corpo eletto-
rale se un candidato alia Pre-
sidenza pud far digerire a mi-
lioni di americani la rottura 
delle relazioni diplomatiche 
con IVRSS, la fine dei sits-
sidi aU'agricoltura e Vabolizio-
ne Hel sistema previdenziale. 

La societa politico modella 
la conformazione del consenso 
secondo i medesimi criteri che 
coagulano attorno a maggio-
ranze e minoranze, nei par
titi, i moderni gruppi di 
potere; le dinastie dei «ti
tani*, le catene editoriali, 
l'aristocrazia militare e cosi 
. via. La tecnica va bene 
ed e largamente sperimentata: 
non per niente in condizioni 
non troppo favorevoli Eise
nhower e Kennedy prevalsero 
su Taft e Kefauver, prima an
cora che svi leaders del cam-
po avverso. 

Una talt organizzazione e m-

ticolazione del potere esclude 
a priori una contestazione ra
dicale del sistema. Le campa-
gne elettorali in America lun-
gi dall'esaltare la libertd delle 
scelte e il potere decisionale 
delle masse sono uno spaccato 
della dissoluzione della demo-
crazia le cui forme ivedi la 
legge McCarran sull'interdi-. 
zione del Partito Comunista) 
custodiscono ancora le tracce 
di una delle piu implacabili 
repressioni del movimento o-
peraio e ne sanciscono la in
tegrazione. «Ogni ragazzo a-
mericano pud di vent are Pre-

« Gli americani hanno attitudine e gusto per le idee generali, ma non in materia politico » scrisse 
de Tocquerille un secolo fa. Gli americani che ran no a eleggere il nuovo presldente degli Stati Uniti 
fanno di tutto per dimostrarlo. Dei candidati si sa che aderiscono al Ioro mercato elettorale, fago-
citandolo, condixionandone le reaxioni piu disparate, yellicandone gli stimoli correnti, siano essi i 
piu banali e retrivi. La circolazione delle idee si attaglia alia dimensione intellettuale del « businessman » in panfo-
fole che <* pensa ai suoi interessi e si ubriaca decentemente in famiglia ». Uamericano medio e il punto di riferimento; 
da un buon presidente, democratico o repubblicano che sia non gli verranno mai problemi su cui non si senta suffi-
cientemente garantito e protetto. Per il resto e la macchina elettorale che conta. Robert Kennedy deve vincere a 
New York le elezioni per il 
Senato. Vex Attorney Ge
neral non e del luogo, ci ha 
vissuto solo qualche anno, 
cerca di accattivarsi la citta. 
Parla nel Bronx: « Fin da bam
bino pensavo come tutti i bam
bini a quello che un giorno a-
vrei potuto fare per la mia cit-
tA. E ho continuato a pensarci. 
Qualche mese fa mentre face-
vo colazione con mia moglie ho 
letto sul giornale che la Cali
fornia aveva superato per po-
cidente capitalistico. Nemmeno 
E ho detto: Ethel, qui bisogna 
farci qualcosa. Cosi abbiamo 
deciso di ' trasferircl a New 
York e in una giornata la po-
polazione e aumentata di died 
unita e mezzo » (ovazioni). A 
dicembre, infatti, Ethel Ken
nedy avrd il nono bambino. 

Uamericano medio preoccu
pa anche Goldwater. Troppi lo 
temono; recentemente si e sco-
perta una non remoia affilia-
zione con la famigerata John 
Birch Society, mille psichiatri 
insinuano che egli « non e a-
datto > a ricoprire la piu alta 
carica federate. Goldwater va 
a Gettysburg dal vecchio Eise
nhower e ne ottiene Vappog-
gio, naturalmente davanti alle 
telecamere. € Generale, vi e 
gente che mi accusa di essere 
guerrafondaio», rammenta 
Goldwater. E Ike: t Sciocchez-. 
ze! Barry, tu conosci cosa sia 
una guerra. Hat partecipato a 
una guerra e lasciami dire che 
nessun individuo che sappia 
qualcosa di una guerra pud es
sere sospettato di voler con
durre una politico bellicista. 
Barry, gli americani riconosco-
no in te un uomo integro, o-
nesto, di • buona volonta, de-
voto al Paese. Un uomo come 
te non e certo il tipo che si 
proponga di premere fl bof-
tone per far scattare una guer
ra. Chi sostiene questo e sem-
plicemente folle *. 

Si consideri il tenore di 
questo « battage » pubblicita-
rio: vi si rinvengono tutti gli 
ingredienti piu carl alia mo
rale piccolo-borghese. Devo
zione domestica, nutrita figlio-
lanza, tirocinio militare, una 
tale normativa e cTobbligo per 
la c priracy > del candidato che 
depone in ogni sfaccettatura 
della sua presentabiliti c < at
titudine politico*. Se n'e ac-
corto anche Lyndon Johnson 
(LBJ per la stampa e le pin
up) che deve rendere conto a 
* Life» di una fortuna calco-
lata in 14 milioni di dollari. 

Con rid non si vuol conte-
stare, beninteso, Vesistenza di 
una dialettica politico piu 
consistente della semplice 
tchermaglia propagandistica. •ar ry Ooldwatar 

sidente > assicura Eisenhower. 
Ma intanto i tribunali non 
sono ancora in grado di con-
sentire che un ragazzo negro 
divida coi bianchi u-n'aula o 
una piscina. 
- L'esperienza americana, pe

rd, non va intesa come una 
frustrazione patologica della 
democrazia, irripetibile in con
dizioni ambientali- e storiche / 
diverse. Questa tendenza, in se, 
precorre ed anticipa nei suoi 
sbocchi degenerativi un pro-
cesso, obbiettivamente autori-
tario, che minaccia tutto I'Oc-
dente capitalistico. Nemmeno 
la classica democrazia ingle-
se ne e immune. < Non e tanto 
I'influenza dei deputati a es
sere diminuita — annota il 
Sampson — quanto piuttosto 
la sfera di attivita del governo 
e dell'amministrazione statale 
ad essere aumentata. Gli im-
mensi settori industriali e so-
ciali sotto il controllo dello 
Stato sono esorbitati dal Par-
lamento, il potere centrale si 
e frammentato e i grandi mi-
nisteri ed organismi hanno so
lo contatti saltuari con West
minster*. (E' anche noto che 
nella composizione sociale del 
Parlamento prevalgono in 
schiacciante misura i rappre-
sentanti delle classi piu ab-
bienti se non delle caste no-
biliari). 

Eppure la campagna eletto
rale inglese, per quanto dirin-
volti possano riuscire gli at-
teggiamenti ' dei leaders ' o 
persino il trapasso di formula 
zioni programmatiche da un 
partito all'altro, conserva la 
impronta di una massiccia e 
combattiva presenza operaia 
che riconduce al denominatore 
di classe la distinzione delle 
forze politiche e ne aiuta a 
comprendere, in questa luce, le 
alternative e le finalitd ultlme. 
Wilson ha parlato di <una 
nuova Gran Bretagna, di un ti
po di societd radicalmente 
nuovo ». 

Pud essere solo uno slogan 
di circostanza, ma e certo il 
segno di una non spenta vita-
litd della classe operaia cui 
Wilson deve la maggior parte 
dei suoi .voti. D'altra parte 
il rifiuto del deterrente nu-
cleare e la resistenza di una 
ala dei laburisti ad una con-
certazione neocapitalistica del-
I'cconomia gia appaiono «e-
versivi * a molte delle social-
democrazie europee. Le quali 
a furia di inseguire il capi-
talismo sul piano inclinato del-
I'autoritarismo K moderno ri
schiano di disimparare del tut
to anche il Ioro mestiere. 

' Roberto Roman! 
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rare di GIAN PIERO BATONI -
segretario nazionale della Federazione Giovanile Repubblicana 

La « memoria » di Yalta che 
knte discussioni ha provoca-

e tanti dibattiti, ai vari 
|velli, ha stimolato, non po-
sva non essere dibattuta fra 
giovani dirigenti politici e 

ltte, credo, le federazioni 
|iovanili dei • partiti l'hanno 
jrlamente esaminata poiche, ' 
ra l'altro, segnando essa una 

Ivolta nel movimenlo comu-
Msta italiano, 6 di indubbio 
iteresse per le nuove gene-

Jazioni. 
11 documento di Togliatti 

ka segnato una svolta non di 
jtoco momento per il PCI e 
ti6 anzitutto a causa del co-
taggio dimostrato dagli at-
(uall dirigenti comunisti nel 
jubblicarlo — nonostante le 

lamentele in « alto loco > —, 
poraggio nel criticare decisio-
li ed impostazioni che in altra 
spoca sarebbe stata eresia' il 
lolo giudicare, coraggio che -
lolte volte, troppe volte, e 
lancato ai • comunisti italia-
>i e "non mi riferisco sol

tanto al periodo stalinista. 
Il processo di revisione cri-

tica del movimento comunista 
Internazionale in generale e . 
luello italiano in particolare 

non e plu ormai un dato me-
ramente astratto e non instau-
rabile: 6, al contrario, inizia-
to con autorevolezza e rigore 
dottrinario proprio nel « me
moriale > e non v'e chi non 
veda come sarebbe oltremodo 
difficile oggi per il PCI arre-
stare . quel processo in con-
tinua fase elaborativa. 

N6 si pu6 dire, d'altro lato, 
ch e i problemi toccati e solle-
vati da Togliatti siano stati 

; di poco momento o affatto 
afferenti — se non alia lon-
tana — alia situazione : del 
nostro Paese, poiche e il me-
todo stesso che nella sostanza 
viene messo in discussione 
laddove per esempio s i ; giu-
dicano fuori della realta con-
creta ed > inadeguati alcuni 
dei c monumenti > intoccabi-
li del .mondo comunista (si 
rilegga il capoverso dedicato 
alia Federazione Sindacale 

; Mondiale),'e, per continuare, 
) laddove si pongono i proble

mi della societa e quelli delle 
• liberta, nessuna esclusa, ad 

•'-'•essa inerenti. . 
E* tutta una visione nuova 

— anche se •. contestabile in 

• non pochi punti — del rap
porto intercorrente fra • Par-
tito Comunista e Societa eu-
ropea nel cui contesto questo 
si trova ad operare. Lo stesso 
implicito riconoscimento - di 
pratica impotenza a contrap-

, porre un preciso e lineare di-
segno alternativo al tentativo 
espletato dalla cosiddetta so
cieta neo-capitalista di im-

, porre il proprio assoluto pre-
dominio economico, tramite la 
programmazione e la politica 
dei redditi definita questa ul
tima — troppo frettolosamen-
te, a mio parere — come teri-
dente ad c impedire il libero 
sviluppo della lotta salariale, 
con un sistema di controllo 
dall'alto del livello dei salari 

- ed il divieto del loro aumen-
to oltre un certo limite ». di-
mostra tuttavia una certa an-
gustia davanti a problemi di 

- non poco momento e che ven-
.'•" gono sottoposti alia medita-

zione dei suoi eredi diretti 
e non. 

Altro tipico esempio della 
nuova • problematica che la 
< memoria » offre conceme il 
conflitto ideologico fra i so-
vietici ed i cinesij con la ela-

borazione di una linea poli
tica e strategica che risente 
interamente della. differente 
situazione in •? cui -; opera un 
Partito / Comunista inserito 
nella societa europea da uno 

vche agisce in una societa so-
cialista. E non • vi e dubbio, 
almeno da parte ' mia, che 
1'azione di - Togliatti, appena 
abbozzata nel memoriale, evol-
veva nel senso di tentare di 
costituire, pur rimanendo ben 
legato al movimento comuni
sta i internazionale, una terza 
posizione europea (non mte-
sa come ' corrente • ideologica 
bensl come • differente espe-
rienza storico-culturale) che 
non prescindesse dalla situa
zione economica, politica e so-
ciale che i comunisti occiden
tal! si trovano quotidiana-
mente ad affrontare. 

Molti sono quindi i quesiti 
che il memoriale pone e per 
molti, almeno i piu interes-
santi per la nostra societa, 
nemmeno si tenta di trovarne 
una • soluzione, ma non per 
scarsa volonta di operare in 
quelle direttrici, bensl per il 
fatto che molti se non tutti 

quel problemi sono stati • per 
la prima volta posti sul tap-
peto chiaramente proprio in 
quella occasione e t dovevanu 
servire come p'rimo momento 
di una discussione che, se 
proseguita dagli attuali diri
genti del PCI con lealta e co
raggio, sara si lunga e fati-
cosa ma certo ampia di pro-
spettive a lungo termine. 

La revisione ideologica ini-
ziata da Togliatti ed i fermen-
ti ad essa susseguitisi a tutti 
i livelli nel PCI, da Longo al 
militante di base, dimostrano 
di avere ben presente la si
tuazione europea in generale 
e quella italianain particola
re, ed e questa la' strada — se 
si vuole aprire un dialogo per 
quanto aspro e tormentato con 
le altre forze della sinistra 
— .: da perseguire: • abbando-
nando uno sterile massimali-

' smo, tenendo conto e medi-
tando sulle esperienze poli-
tico-culturali occidental! si 
potranno avere risultati sod-
disfacenti proprio in quel 
campo che recenti discorsi ed 
interviste di Longo e di' In-
grao hanno dimostrato essere 
tutto. o quasi, da esplorare. 

un 
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di CLAUDIO SIGNORILE'.'"-:'.. 
segretario naxionale della Federazione Giovanile Socialistn 

II memoriale di Palmiro To
gliatti ha acquistato concreto 
valore politico, e non di sem-
plice se pur importante testi-
monianza di idee, quando la 
direzione del PCI lo ha posto 
come documento base •• della 
sua politica attuale accettan-
do consapevolmente la pro-
blematica che questo docu
mento necessariamente apri-
va, ed i suoi naturali sviluppi, 
senza collocarlo nel limbo dei 
dibattiti di principio, privi di 
sbocchi politici immediati. 

II significato di questa ac- • 
cettazione • occorre sviscerare 
in tutta la sua portata, com-
battendo resistenze e timidez-
ze, nella consapevolezza della 
portata storica che questo mo
mento politico assume per il 
movimento operaio italiano. 
•: Infatti la concomitanza (non 
casuale) che questa posizione 
del PCI ha avuto con la obiet-
tiva • crisi - dell'equilibrio nei 
rapporti fra classi e forze po-
litiche, che sembrava aver tro-
vato la sua forma politica nel 
centro-sinistra, ha dato con-
cretezza politica ed arricchito 
e sviluppato quel dibattito sul 
problems di una formazione 
unitaria delle sinistre in Ita
lia, che gia da tempo matura-
va, e che i giovani socialist! 
da molti mesi avevano posto 
al centra della loro elaborazio-
ne politica. 

I contributi di Saragat, De 
Martino, La Malfa, Lombardi, 
Ingrao, Amendola, Foa; posi-
zioni emerse anche nel Con-
gresso della DC; una diffusa 
sensazione che la crisi del
l'equilibrio attuale deve irn-
pegnare le forze politiche del
la sinistra italiana ad appro-
fondire quanto di positivo 
questo equilibrio ha caratte-
rizzato in tutta una sua fase; 
tutti questi sono elementf che 
impongono di aflrontare la 
questione posta dai compagni 
de «La nuova generazione* 
consapevolmente ricercando 
quei filoni di approfondimen-
to che possono costituire un 
contributo reale ed attivo alia 
costruzione di quella unita 
delle sinistre che segna oggi 
la forma piu avanzata della 
lotta di classe in Italia. 

I problemi cosi come ci ven-
gono suggeriti dalle vicende 
politiche di queste ultime set-
timane possono essere sinte-
tizzati nel modo seguente: 

*| \ II problem a della autono-
Ji) mia internazionale del 
movimento operaio italiano, e 
quindi della sua componente 
organizzata nel Partito Comu
nista Italiano. 

II memoriale di Togliatti ha 
avuto nella mente del suo 

un significato volto 

in misura prevalente alia si-'' 
tuazione del movimento co
munista internazionale, con i l ' 
problema ' di elaborare una 
nuova sintesi unitaria capace 
di ridare omogeneita al mo
vimento • comunista *• interna
zionale. I fatti ci stanno a di-
mostrare la sostanziale man-
canza di press > politica . da 
parte di questo memoriale ri-
spetto alio svolgersi del con- ' 
flitto cino-sovietico. Vi e in
fatti una logica di versa nel 
tentativo di Togliatti di resti-

. tuire una dimensione di clas-
' se ad un confronto che si • 
svolge invece in termini di 
potenza e di stato, e nella al-
trui volonta di portare questo 
dissenso fino alle ultime con-
seguenze • creando due campi 
contrapposti sottoposti a due 
diversi stati-guida. • - • 

Non e questa la sede per -
approfondire un giudizio suite 
cause della attuale realta del 
movimento comunista interna
zionale, del resto ben analiz-
zate da Fabrizio Cicchitto nel -
n. 8 de « La conquista >. O c 
corre sottolineare le • conse-
guenze politiche - di questa -
scarsa influenza della posizio
ne dj Togliatti sulle vicende . 
del movimento comunista in
ternazionale. - •'• 
• Gli interessi di un grande' 
partito popolare come il PCI ' 
non possono trovare espres- * 

' sione politica ne nella strate-
gia tracciata • dall'Unione So- ; 
vietica, ne negli schemi dot-
trinali del Partito comunista 
cinese. II memoriale di To
gliatti e le posizioni politiche 
in esso espresse assumbno in
vece un notevole valore nella 
realta del movimento operaio 
nell'Occidente europeo ed • in 
Italia, caratterizzando per la 
prima volta la critica di un 
partito comunista occidentale 
nei riguardi degli Stati di de-
mocrazia popolare e del-
1'URSS, sui temi classici alia 
societa politica europea, della; 
democrazia, della liberta di ' 
cultura e religione ecc. 

Ma questo non basta. - Nel 
.procedere, ormai inarrestabile 
del processo di scissione nel 
campo comunista, e nell'ac-
centuarsi delle tendenze di 
tipo nazionale negli Stati so-
cialisti, lo spazio politico del 
PCI nel mondo comunista in
ternazionale risultera sempre 
piu ridotto, e sempre piu ac-
quistera peso ed importanza 
la sua collocazione sulla scena 
politica italiana ed europea. 
Ecco perche il problema della 
autonomia del F*artito comu- -
nista dagli Stati socialist! non 
si pone piu a nostro avviso nei 
termini drastici ed ultimativi : 
di una scelta, ma si pone 
nella concreta, dimensione 

storica ' dello svolgimento, a 
nostro avviso irreversibile di 
tutta una fase della storia po
litica del movimento comuni
sta internazionale. 
"Se questo processo acquiste-

ra vigore e chiarezza sorretto 
da una analisi ideologica e da 
un processo di elaborazione 
politica oramai matura, que
sto sara un contributo positi
vo di notevole portata alia 
causa del movimento dei la-
voratori in Italia ed in Eu-
ropa. , . , . 

. - . . - ' , t . . . . 

0 \ La ' obiettiva prevalenza 
**) nel PCI di interessi piu 
omogenei alia realta europea 
ed italiana e sempre piu sfa-
sati rispetto alia reale situa
zione del movimento comuni
sta internazionale, rende fon-
damentale il problema, che 
Ingrao ha ben centrato nel suo 
intervento su < La conquista », 
della lotta per una program
mazione democratica come 
cardine per una strategia di 
avanzata al socialismo. E' que-

- sto -- un problema •. complesso 
che comporta Tesame da par
te dei comunisti italiani e di 
tutto il movimento operaio di 
alcuni fondamentali problemi 
di principio che possono esse
re sintetizzati in due formu-
lazioni: rapporto fra struttu-
ra e sovrastrutfura, e rappor
to fra classi sociali e forze 
politiche. Questo porta ad af
frontare il - problema dello 
Stato ' nella societa borghese 
contemporanea e del suo rap
porto con la realta economica; 
porta a discutere sul pluripar-
titismo e sul suo significato 
in un quadro ideologico clas-
sista. Ma il problema attuale 
che caratterizza la lotta per 
una democrazia avanzata. e 
quello dei contenuti di una. 
linea effettiva di r i 'orme.e 
programmazione; di un discor-
so rinnovato e piu ampio circa 
le forze politiche che debbono 

, dare concretezza sociale a que
sta linea, che affronti la real
ta degli istituti democratici 
quali oggi si configurano, e la 
loro capacita di essere coe-
renti alia linea politica che si 
vuol far avanzare. Un discorso 
compiuto sulla societa demo
cratica che permetta di salda-
re la ipoHtica di riforme al . 
discorso sulle forze poltiche, 
non attraverso formulazioni di 

' elites dirigenti, ma caiandolo 
" nella realta della societa civi

le, nel concreto articolarsi 
- delle forze che in essa si muo-

.'. vono, dei centri di decisione 

.. che da essa trovano crescente 
• p e s o nella vita del Paese. 

II processo di riorganizzazio-
ne che la societa italiana sta 
attraversando nella sua fase 

attuale lascia prefigurare la 
necessita: di' una conduzione 
omogenea. - Questa ' esigenza 
puo avere una soluzione auto-
ritaria, attraverso il rafforza-
mento dell'esecutivo che de-
termini uno - scavalcamento 
delle strutture dello Stato de-
mocratico ed una diversa ca-
ratterizzazione dei partiti e 
della -. loro funzione. Non si 
tratta percio soltanto di affer-
mare il valore del pluriparti-
tismo come fatto di democra
zia, ma di: ritrovarne nella 
mutata situazione sociale del 
nostro Paese i termini e la 
giustificazione storica. Questo 
porta a giudicare le formazio-
ni politiche per quelle che 
realmente sono: strumenti per 
la attuazione di idee e pro-
grammi, soggetti ad • una fat-

. tuale evoluzione storica. La 
lotta di classe non tollera so-
luzioni indeterminate: le me-
diazioni formali siano esse nel 
senso del progresso o . siano 
elementi di mistificazione so
no legate al momento politico, 
e non possono rappresentare 
fasi storicamente consistenti. 

Se la societa italiana di oggi 
richiede una direzione omoge
nea, il problema di una for
mazione unitaria delle sinistre, 
e problema di concreta attua-
lita politica la cui alternativa 
e la graduate affermazione del 
moderatismo borghese in gra-
do di porsi concretamente il 
problema della direzione del 
Paese. ' - • • " . ' ' -

Affrontando il tema della 
programmazione come cardine 
per la lotta politica delle for
ze del lavoro in Italia; accet-
tando in sostanza il tema di 
un piano di transizione come 
fatto politico sul quale impe
gnare la forza dei comunisti 
italiani, in realta si deve es
sere ben consapevoli da parte 
dei comunisti che questo com
porta 1'avvio di un processo 
di modificazione delle forze 
politiche, che avra probabil-
mente uno dei suoi elementi 
piu importanti proprio nel 
PCI. Si tratta infatti di giun-
gere ad una sintesi politica 
unitaria, ed a una strategia 
legata a questa sintesi, che in
teressi in termini non stru-
mentali forze di diversa col
locazione sociale ed ideologi
ca. Comporta questo moriift-
cazioni non facili e dolorose 
nelle forze politiche che van-
tano maggiore omogeneita e 
compattezza. Non si pud chie-
dere - infatti - alle forze piu 
avanzate della organrzzazione 

. politica dei cattolici di contri-
buire a questa battaglia senza 
accettare la discussione su tut
ta una tematica politica che 
ad essi & particolare. Eguale 

problema si pone per le forze 
' di democrazia laica, per i so-

cialdemocratici, per i socia-
listi. • • " . . -

In tempi non lontani parla-
vo della necessita di avere il -
« coraggio della democrazia >. 
Il coraggio cioe di mettere in 
discussione le proprie convin-

: zioni, la propria strategia ed 
. anche la propria ~ forza * di 

consensi quando si valuta che 
da questo possa nascere una 
generale elevazione della lot
ta politica ed un effettivo au-
mento di potere delle classi 
lavoratrici. 

Q \ n problema della demo-
e ) / crazia interna, a questo 

: punto va visto in un quadro-
piu complesso, che : porta a 
considerare la solidita e la 

, compattezza delPazione ester-
na di un partito' dei lavora-
tori proprio dalla grande ar-
ticolazione della sua vita in
terna. L'unita di un partito in
fatti e assicurata non da rego-
le statutarie ma da una orga-
nica sintesi complessiva che 
riesca a raggiungere questa 

, unita sul piano politico. Un 
grande partito popolare parla ' 
dinanzi al Paese, nella piena 
chiarezza delle sue idee e dei 
suoi contrasti. Questo si chie-
de ai comunisti - italiani. II 

• discorso non pud naturalmen-
te proseguire con una precet-
tistica di democrazia, che sa
rebbe falsa oltre che settaria. 
Ma le osservazioni precedetiti 
possono essere proprie a quel 
moderno partito dei lavorato-
ri che noi indichiamo come 
concreto terreno di costruzio
ne politica per ia sinistra ita
liana. 
. Queste considerazioni non 

esulano dalla realta politica 
del nostro tempo. Oggi il vol-

- gersi delle vicende politiche 
• e assai rapido. e necessita di 
• immediate consapevolezze e 

decisioni. Gia piu volte la FGS 
ha indicato il progressivo de-
teriorarsi della situazione po
litica italiana verso forme sta-
ticamente moderate, ed ha 
sottolineato la necessita di 
contenere e rovesciare questo 
processo. Oggi il dibattito su 
questa necessita politica assu
me una consistenza sempre 

;• maggiore ed investe forze fino 
a ieri apparenlemente margi-. 
nali. -

E' tempo di alternative Ma 
queste passano attraverso lo 
sforzo faticoso e responsahile 
volto a riconquistare quella 
cotnplessa, sostanziale unita 1? 
cui mancanza e sempre stata 
elemento di debolezza nella 

, sinistra italiana e di scon fitta 
politica delle classi lavoratrici. 

PUBBLICATO DA <LA CONQUISTA 

DIINGRAO 
Pubblichiamo, per gentile ccncessfone de 

" La Conquiita . periodico delta Federazione 
Giovanile Socialhta, un ampio stralcio dj 
Un articolo del compagno Pietto Ingrao, 
che costituiscc un important* contributo al-
Vapprofondimento e alia chiarificazione di 
importanti problemi politici oggi dibaltuti. ' 

Ritengo che la questione piu ardua che a noi 
si presents, il tema della nostra azione, al quale 
si annodano poi tutti i piu importanti problemi 
praticl e teorici da sciogliere, sla la lotta per 

" una programmazione democratica (intesa come 
strumento diretto a raggiungere ; determinate 
obiettivl di sviluppo — non solo di quantita. ma 
di qualita — e quindi chinmato a intervenlre 
nell'orientamento della massa degli investimenti 
e nel momento stesso dell'accumulazione). Si 
guard! con quale nettezza Togliatti ha sottoli
neato questo tema nella «memoria •• di Yalta. 

Esso e un punto nodale perche investe due 
aspetti peculiar! della nostra strategia di avan
zata verso il socialismo: Tidea di una trasfor-
mazione delle strutture e anche degli istituti 
politici, che si attui in modo progressivo e ope-
rando dall'interno dello Stato borghese: e 1'ideo 
dl una trasformazione socialista. che avvenga 
attraverso uno schieramento politico e sociale 
assai pid largo e articolato di quello classico 
dell'Ottobre "17. La programmazione, o politica 
di piano, diventa una chiave per attuare una 
strategia che corrisponda a queste esigenze. Di-
rei di piO: la ricerca degli obiettivi intermedi, 
di equilibri economico-sociali che via via si spo-
stlno in avanti, della strumentazione e del rin-
novamento istituzionale, - connessi a una pro
grammazione democratica. diventa l'asse di una 
tale strategia, un punto decisivo di veriflca della 
sua validita. 

Qui si presentano tutta una serle dl quesiti, 
non ancora risolti, e in parte nemmeno affrontati, 
che lo accenno soltanto. Come costruire una 
programmazione democratica, che affermi quin
di la preminenza deU'interesse collettivo e la 
necessita di un intervento pubbllco anche nel 
momento dell'accumulazione, mantenendo uno 
spazio alia inizlatlva privata, anzi persino -ga-
rontendole» uno spazio e cioe scartando la so
luzione che mette tutto, e direttamente, nelle 
mani dello Stato? Un tale problema oggi non 

: pud essere esaurlto nell'esigenza di garantire 
un posto e un ruolo anche alia bottega artiglana, 
o al piccolo imprenditore, o alia singola azienda 
contadina. Dobbiamo dlrci con franchezza e con 
realismo che questa e una impostazione par-

> zlale e che non afTronta ancora i punti piu 
ardui: in prlmo luogo, perche oggi un avvenire 
della piccola impresa (sia neU'agricoltura come 
in altri settori) puo trovarsi solo nella scoperta 
di nuove dimensioni associative: in secondo luo
go. perche il tema difficile da affrontare non 
e quello della conciliazione fra programmazione 
democratica e persistenza della piccola impresa, 
ma e quello del come si possa avviare e impo-
stare una preminenza delle scelte collettive, de-

• mocraticamente espresse permanendo la esistenza 
di graridi concentraziorii private' industriali e 
finanziarie: senza procedere cioe alia loro pre-
limlnare e globale socializzazione. Poiche non i 
possibile pensare a una idilliaca. e automatlca ' 

• integrazione fra le scelte pubbliche e quelle 
delle grandi concentrazioni private (e la crisi 
del centro-sinistra lo dimostra), occorre dun-
que trovare nuovi metodi di organizzazione e 
di lotta per affermare la preminenza deirinte-
resse collettivo, per colpire e battere le resi
stenze di interessi illeciti. per utilizzare si anche 
lo stiniolo al profitto. ma collocandolo nel quadro 
deirihteresse collettivo.e in questo modo me-
diandolo e superandolo in un disegno generale 
di rinnovamento e di trasformazione sociale. II 
problema e tanto piu complesso in quanto si 
pone oggi in una dimensione non solo nazionale 
ma internazionale, se e vero che ogni soluzione 
italiana deve fare i conti con la realta del 
MEC, con le spinte che si manifestano al suo 
interno, con gli orizzonti che si sono aperti stante 
j'integrazione delle economic • v 

Francamente mi sembra che le forze che 
hanno dato vita al centro-sinistra sono giunte 
a questi problemi parecchio impreparate. con 
posizioni eterogenee e spesso assai sommarie, 
sicche presto hanno dovuto ripiegare di fronte 
al contrattacco conservatore che si sviluppavs 
daU'esterno e dall'interno del centro-sinistra. 
Occorre quindi una revisione e uno sviluppo. 

Intendiamoci bene: non si tratta tanto di 
elaborare a tavolino una concreta bozza di piano 
di svUuppo (che pure e un momento necessario) 
ma di costruire attorno all'obiettivo di una de
terminate linea di sviluppo un movimento reale 
di forze sociali e politiche: e cioe mettere in 
movimento interessi ideali e pratici. agire dal
l'interno dello scontro di classe e partire dal 
grado e dalle condizioni cui esso e glunto per 
far avanzare soluzioni che portino via via alia 
vittoria di una linea di programmazione demo
cratica. Non escludiamo affatto una gradualiti 
e una prudenza — lo abbiamo detto anche altre 
volte — ma riteniamo decisiva la organicita di 
un cammino e di una linea. 

Socialismo 
e ricerca teorica 

Costruire un simile movimento con le masse 
e fra le masse — nei suoi fini avanzati, nelle 
sue tappe intermedie, nei suoi nessi fra l'uno 
e l'altro momento — esige di affrontare una 
serie di questioni, che riguardano 1'idea stessa 
che ci facciamo di un cammino verso il socia
lismo. Ad esempio: signifies non solo procla-
mare, ma costruire, sin da ora e nei fatti, una 
autonomia del sindacato che non annulli ma 
invece utilizzi e comprenda rinsostituibile ele- • 
mento di stimolo e di liberty rappresentato . 
dalla lotta rivendicativa. Ecco allora il problema 
di cib che e il partito e di cid che £ il sindacato 
e del loro rapporto: e non si tratta di una defi-
nizione da andare a cercare nel vocabolario o 
in un testo di dottrina. e nemmeno semphce-
mente di registrare ci6 che sono oggi il partito 
e il sindacato nel nostro Paese, ma di capire 
cio che sono oggi per costruire ci6 che possono 
essere domani. Un ripensamento e uno sviluppo 
possono essere tanto piu coraggiosi. in quanto . 
partono da un patrimonio prezioso gia acqui- . 
sito. da una ricchezza di esperienze e di con- J 
quiste. Un impegno nella lotta per la program
mazione porta dunque dritto il nostro partito 
— e starei per dire lo obbliga — a ripensare e ' 
a rivivere elementi essenziali del proprio pen-
siero politico: e a ripensarli — insisto a dire — 
non solo in termini di concetti, ma in termini 
di costruzione storica vivente. di concreto agire 
nella realta. - - • - . -

Mi preme • sottolineare questo punto perche 
troppi sono ancora coloro che dietro alia nostra 

" insistenza ' sulle esigenze dell'oggi — un oggi 
che e la xhlave del domani — sospettano la 
volonta di eluder'e questioni di principio. Ma 
dawero si ritiene possibile dare vita a solu- ' 
zioni pratiche valide e feconde fuori da uno 
sviluppo del pensiero. come se in quelle solu
zioni pratiche non ci fosse gia almeno il germe 
di un'claborazione teorica e come se il dar vita 
a quelle soluzioni pratiche non sollecitasse. non 
imponesse prima o poi uno sviluppo della ela
borazione teorica? Io non lo credo. Credo che 
dove si manifesta (intendo dire: emerge nella 
cosdenza. viene alia luce) una contraddizione 
o addirittura una doppiezza fra teoria e pratica 
— e pu& manifestarsi perche il cammino e tut-
t'altro che lineare — quella doppiezza non re-

siste, perche alia lunga essa si rivela come una 
debolezza. • . . 

Perci6 all'lmpegno nostro nella lotta per una ' 
programmazione democratica, come cardine di 
una nostra strategia di avanzata al socialismo, 
io vedo obbligatoriamente connesso lo sviluppo >' 
dl una ricerca teorica. E' evidente che una simile 
lotta alPinterno dello Stato borghese richiede che 
noi ci riproponiamo la questione del rapporto 
tra struttura e sovrastruttura: e ce lo ripropo
niamo non gia per negare (come avviene nel 
revisionismo socialdemocratico) 11 nesso fra i 

. rapporti di produzione, lo sviluppo della lotta . 
di classe e il concreto organizzarsi della societa ', 
politica e pid strettamente della macchlna sta-
lale, ma per cogliere nella sua concretezza, e ' 
quindi nella sua artlcolazione, questo nesso, ' ' 
e quindi per intendere tutte le modiflche e gli . . 
sviluppi che ullu macchinn statale e riuscita '. 
a imporre la lotta delle masse lavoratrici con 
le possibility nuove che tall sviluppi nprono 
alia battaglia di emancipazione. Voglio dire che 
noi dobbiamo ripensare seriamente la stessa 
concezione lenlnista dello Stato per cogliere tutti 
i nuovi elementi di contraddizione, dl apertu'ra • 
democratica, che la lotta delle masse popolarl ' 
e riuscita a inserlre nel.concreto sviluppo degli 
ordinamenti statali borghesi, potenzlando in • 
qualche modo il momento del consenso rispetto 
al momento prevalente della coerclzlone e mo-
clificando notevolmente la collocazione dello 
Stato rispetto all'economla. 
• Analogamente, ml sembra evidente che nel 
momento in cui noi poniamo In modo nuovo 
il problema dl una intesa con le forze socialiste 
e con il movimento cattolico noi dobbiamo ri-
proporcl la questione del rapporto fra la classe 
e le forze politiche: dobbiamo usclre dallo sche
ma che identlfica meccanicamente e staticamente 
la classe con un partito. Anche qui non si 
tratta di negare il rapporto fra classe e forze 
politiche: anzi. si tratta dl intendere tutte le 
articolazioni, gli sviluppi e anche le variant! 
che assume questo rapporto; si tratta quindi '. 
di intendere che la unit& politica della classe 
non e un dato immediato, ne acquisito una volta 
per tutte, ne riducibile sempre a un solo par
tito. ma una conquista storica, che pub esprl-
mersi in diverse forme, che e continuamente 
in contestazione e che per essere ricca, matura, ' 
capace di egemonia (e non solo dl coerclzlone) 
deve reggersi su una dialettica democratica. 

»<i 

I 
, _ _ I! 

Democrazia interna 
e programma politico 

Lo sviluppo della democrazia interna dl par
tito io lo vedo in stretta connessione a questo 
tipo di strategia, alia ricerca teorica che essa 
sollecita, alia ricchezza di iniziativa che esige. , 
Un simile tipo di lotta per il socialismo e 1 , 
contenuti di questa lotta esigono una parted- . 
pazione del militante, che non pu6 essere solo 
l'applicazione di una linea politica decisa dal
l'alto e da pochi. Io non mi nascondo i residui > 
di metodi autoritari che eslstono anche nel mio 
partito. So per6 che essi sono in forte contrasto ; ; 
con la politica che facciamo, con la strategia 
che proponiamo: so cioe che ess! sono veramente . 
il passato, nel senso • che appaiono un freno, 
un ostacolo, qualcosa da superare. So che ogni -. 
passo in avanti che facciamo nella elaborazione 
dl una strategia democratica e unitaria dl avan
zata al socialismo esige che il nostro militante 
divenga sempre plu uno che partecipi e decida 
della linea politica. Quando il compagno Longo, .. 
nel suo breve ma importante discorso al Comi- -
tato centrale dopo la elezione a segretario del 
partito, ha sollecitato l'allargamento della par-
tecipazione di ogni militante alia elaborazione 
ed attuazione. della politica del partito, ha colto 
questa semplice ma incalzante necessita. 

Qualcuno arriccia il naso quando noi sotto- -
lineiamo questa connessione fra democrazia in
terna e programma politico, quasi che qui vo- > 
lessiino eludere le questioni di principio. Io 
penso invece che in questo modo noi caliamo . 
i principi nella concretezza della storia, nel vivo 
della lotta di classe e facciamo della democra
zia interna non un astratto modello ma qualcosa .. 
di organico a tutta una visione strategica. In 
questo modo la democrazia interna si presenta 
come qualcosa che non e separata o separabile • 
dalla lotta, ma funzionale ad essa, necessaria 
ad essa: come la base e la condizione non solo 
della unita nella lotta, ma della efficacia nella 
lotta. Qui e'e molto da cercare e da sperimen-
tare. se e vero che il superamento del monoli-
tismo non puo consistere per noi in impossibili 
ritorni alle pratiche del movimento socialista, 
che ci appaiono limitate a competizioni di ver-
tice. condanuate a sfociare in cristallizzazioni 
(razionistiche nemiche di un dibattito effettivo, 
paralizzanti ueH'azione e quindi prive di una 
forza democratica reale. Io penso che un grande 
tema da studiare. non come lontano - modello 
da riprodurre in condizioni storiche del tutto 
diverse, ma come un'esaltante esperienza, ricca 
di insegnamenti per tutti, sia ci6 che e stato 
il partito bolscevico dal '17 sino al momento in 
cui comincib a prevalere 1'autoritarismo stali-
niano: con la democraticit& dei suoi dibattiti -
interni, con la ricchezza della sua ricerca.teo
rica. con la sua occezionale capacity di proiet- : 
tarsi nell'azione. Non e'e 1& l'immagine della 
forza ideale e pratica che pub svlluppare un '. 
partito al tempo stesso unito. aperto. democra- . 
tico? (...) - . - . . " • . 

I problemi sono difflcilL E' vero. Ma noi M 
aflrontiamo con fiaucia, perche ci sentiamo un 
partito fresco, che ha voglia di cercare e di ' 
combattere. Sappiamo che non possiamo vivere 
di rendita, per grande che sia il patrimonio 
acquisito e 1'ereditS che ci lascia Togliatti. Sap
piamo che spetta a noi di far la nostra parte, 
con l'audacia e il coraggio politico che ebbero 
gli uomini che ci hanno illuminato la strada. -

Una cosa mi preme di aggiungere: noi con- * 
cepiamo lo sviluppo del nostro partito non come . 
chiuso in una serra, e come una forza autosuffi- '• 
ciente. ma come una organizzazione vivente che • 
cresce e lavora nel confronto e nel contatto "•' 
con le altre forze ideali e politiche. Noi abbiamo 
sempre sottolineato con energia i caratteri che . 
fanno de] nostro partito nun un partito di opi- • 

' nione e una somma di individui e di voti. ma 
un collettivo organico. Ma cib non significa in .' 
alcun modo che si tratti ai una forza statics. 
prefabbricata, - e meno ancora significa che il • 
nostro rapporto con gli altri sia un rapporto • 
in cui abbiamo solo da spiegare una vent& gia 
tutta scoperta. Se fosse cosi vorrebbe dire che . 
noi abbiamo unldea del tutto malinconica e 

. noiosa della realty e del nostro stesso sviluppo. ; 
Forza organlca vuol dire invece un partito che •' 
entra in un rapporto feconao e positivo eon 
il mondo. con la rcalti in movimento, con le • 
altre forze politiche e con tali forze intesse un 
colloquio che lo arriccbisce e lo modiflca con
tinuamente. .'•* - •* 

Lo. sviluppo del nostro partito sara quindi 
anche a seconda di come sara lo sviluppo delle ,• 
altre forze- Percib la discriminazione verso di 
noi. fra l'altro. mi e sempre apparsa una prova 
di stupidita. o in ogni modo di debolezza e di . 
rinuncia. E percib provo sempre un forte fasti- V 
dio di fronte a chi pretende di segnard i voti 

• nella pattella e si limita a farci prediche pater-
nalistiche quanto generiche invece di misurarsi 
con noi in un discorso concreto. Tra l'altro: 
non e molto piu interessante. piu attraente, piu 
ricca per tutti questa seconda via? • 

1> ?. JUiStf ,-1 u . ; J5E0A. i.-.»Suftr»^ &£a£22-
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PAG. ii / spet tacol i 
II musicista americano si e spento all'etd di 71 anni 

. > > . < - • - . - ; 

canzoni 
nella vita di 
Cole Porter 

Tra i suoi successi «I love Paris», « Be
gin the beguine », « Night and day» 

. SANTA MONICA 
'- •••••''•- (California). 16 

H compositore Cole Porter, 
i«no del piu famosl del mondo, e 
[morto all'eta di 71 anni in se-

di ortgine sudamerlcana, divenu-
to claaslco). 
• Cantanti di musica leggera o 

cantanti di jazz, direttorl dt or-
chestre ritmo-sinfoniche o pic-

guito ad una operazlone per lai c o" * combo * jazzittici peacaro-
rlmozlone di un calcolorenale. 
Era stato rlcoverato in ospeda-
le il 22 settembre. Nato nel 
1803 a Peru, nello stato del-
l'lndlana, aveva composto nume 
rose canzoni e musiche per film 
• comrnedie musical!. Nel 1958, 
in, conseguenza di una caduta da 
eavallo, gli era stata amputata 
la gamba sinistra e da allora 
viveva come un recluso nel 
frande appartamento di nove 
camere del Waldorf Astoria di 
New York. 

Qualche anno fa, nell'allestire 

Iptr la noitra TV Canzonisslma, 
Garinel e Giovanninl interirono 
net finale una musica indlavola 
to, un can-can serrato e piacevo-

{U: Delia Scala, con la ma - ver
ve*, vi modellava le rime aatl-

she acritte dai due autori. 
[Quslla muaica era il Can-can 

Ii Cole Porter (Valtro, forse 
iii noto. tnodello di muaica 
bclfepoque » e il Can-can di 

Tocquet Offenbach, anteriore di 
irccchie decine d'annl), motl-

eonduttore dt uno degll ul-
li musical del compositore 

imerlcano, andato in tcena nel 
jgio del J953 e succeuiva-

lente portato tullo achermo 
J1960) in una edizione aw tcher-

grande, a colori, interpreta-
da Frank Sinatra, Maurice 

ievaller, Shirley Mac Lalne e 
Juliette Prowae. 

Fu uno degli ulttml musical 
Ii Porter, ma doveva lanciare 
tlmeno un paio di ottiml moti 
?U i quali hanno ormai il loro 

isto nell'OUmpo delta muaica 
tggera internazionale: I love 
iris e C'est magnlflque. -
II nome di Cole Porter viene 
liancato a quello di Gershwin, 

flodger* e Kern (ma si di-
\tlca I'altrettanto noto e bril 

tfe Irving Berlin). Un acco 
imento abbastanza arbitrario, 

ttto sommato, ae e vero the 
ierahwln, dalle canzoni pasab 
il musical e dopo il musical 

ltd.. la grande atrada delta 
ipoaizione ainfonica e dell'as-

imilazione del jazz * del fol
klore americano at moduli delta 

ica classica. Piu vlcino a 
todcrers, quanto a ispirazione, 
teati e atato aenza dubbio un 

iclata di maggior respiro e 
oatura. Porter retta quindi ac-

fanto a Kern e a Berlin, se non 
' d| sopra, certo alia pari. Come 

(ma Moprattutto come Ber-
in) - ebbt la mono felice nel 

xporre melodie che non an-
tvano quasi mai al di la del 

fulo canzonettistico, ottenen-
peraltro un considerevole 

tceesso. Basterebbe eitare al-
tnl titolt, oltre a quelli'gia 

tcordati: Love for sale. la ormai 
jazzisticamentt) * clastica IVe 
it you under my skin, la fa-
j»a Night and Day. che $i vuo-
Porter abbia composto dopo 

gita a Venezia, sull'ispira-
te venutagli da una gita in 
idota. con tanto di gondoliere 

interino; quell'autentico pila-
delle tale da ballo, neoli 

mi del dopoguerra, che at intl-l 
)la Begin the Beguln (un ritmol 

no a larghe man! ne( suoi spar-
titl. Ed una delle canzoni anco-
ra oggi piu aacoltate nel mondo 
e propria Night and Day (inclu-
aa auccesslvamente in un film 
dedicato alia vita di Porter e in-
terpretato nel 1946 da Cary 
Grant), neW edizione superba di 
Frank Sinatra. -. 

Per una queatione d'eredita 
Porter aveva dovuto addottorar-
si in legge all'Universita di Yale, 
ma non aveva troscurato gli atu-
di musicali, laureandosi a Har
vard in queata materia e recan-
dosi a Parigi per contlnuare gli 
atudi sotto la guida di D'lndy, 
Durante la prima guerra mon-
diale al era arruolato nella Le-\ 
glone Straniera, patsando poi al 
corpo di apedizione americano. 
Quelli Buccessivi furono i * rug 
genti Anni Ventl - e videro la 
nascita e la diffualone in tutto il 
mondo del Charleston e del fox
trot. Erano i caacami del blues 
e del rag-time, ma doveva far 
uacire la canzone americana da 
gli acheml ormai superati. An-
che Gershwin, del reato, al era 
ribellato a quest! acheml, e con 
Berlin conduceva la sua botta-
glla per dare piu ritmo alle can. 
zonette americane. Porter, - a 
onor del vero, non ne abusd mai 
e seppe anzi asaimilare tcuole 
e tendenze di altrl paesi. 

Wei 1916, comunque, avvenne 
il suo debutto con il musical 
See American First. Fu un au 
tentico fiasco, ho tacciarono di 
avere uno spirito troppo goliar-
dico. E non avevan» tutti i torti. 
II primo vero succesao gli venne 
con Gay divorce, interpretato da 
Fred Aatalre e Clare Luce 
(1932). E qui, appunto, compari-
va per la prima volta Night and 
Day. Dopo una aerie abbostanza, 
fortunata di musical per le see 
ne di Broadway, venne Let's 
face, interpretato da Danny 
Kaye (1941). Quindi Vimprovvi 
sa ricaduta, con le musiche per 
una riduzione dal Giro del mon
do in 8Q giorni, di Verne, ope-
rata da Orson Welles (si intito-
lava Around the'World e fu deft-
nita una eolossale stravaganza 
dell'autore di Citizen Kane). Afa 

Due buoni film al Festival 
*:: '•••.'•• • '-••":;'" • •• di Cuiieo 

Una partita 
con la morte 
Un'infensa rievocazione del lager di 

Auschwitz di Wanda Jakubowska 

Cole Porter in una foto di qualche anno fa 

I concerti all'Aula Magna 

Unastagione 

equilibrata fra 
nuovo e antico 

e l'antico — e anzi con una 
apprezzabilisslma inclinazione 
per la musica del nostro tempo 

„ . , , . , .2- ' — si inaugura nel pomerlggio 
Porter si prese la rivincita con\Ai oggi. alPAuIa Magna, la sta-

'Bene equilibrata tra il nuovo,pin. una Sonata di Schubert e 
una Sonata (la settima) di Pro-
kofief. Nell'ambito del reperto-
no classico si svolgera. invece 
(7 novembre) il recital del 

Kiss me Kate (1948), spiritosa 
commedia nella commedia tulle 
avventure di due attori, marito 
e moglle, interpret! di Shake-' 
apeare. Nel 1953 venne Can-can, 
nel 1955 Silk Stockings e nel 
1959. in Inghilterra. la mutica 
per la pantomlma Aladdin. 

Crittcato come paroliere (il 
gusto delta rima blzzarra c delta 
stilizzazione del linguaggio lo 
portavano a risultati di dubbio 
gusto), fu esaltato come musici
sta autore di partiture »piu 
agrodolcl che metodiose, piu ten. 
suall che romantiche *. 

Nella sua vasta produzione 
emerge anche Seven . Lively 
Arts, su testo di Hart, Kauff-
man, Ben Hecht ed altri e con 
la musica, per il balletto, acritta 
da Stravinaki. 

I. f. 

glone dell'lstituzlone universi-
taria del concertL " La prima 
punteta e appannaggio dell'OT-
chestra da camera di Versailles, 
diretta da Bernard WahL Si 
tratta di quattordlci strumenti 
ad arco e d'uh clavicembalo gia 
collaudati (tournies, registra-
zioni, incision! - discograflche. 
ecc.) e alle prese con pagine 
di Lalande. Rameau, Pergolesi 
e Mozart Sono rientrate, chis-
sa perch^, le annunciate esecu-
zioni di composizioni di Rous-
sel e dl Hindemith. 

La stagione. che andra avan-
ti flno al maggio 1965. prosegui-
ra, sabato prossimo. con un con
certo (canti di montagna) del 
Coro della S.A.T. Sara poi la 
volta del pianista Maurizio Pol-
lini (31 ottobre) con un pro-
gramma d'impegno, compren-
dente. accanto a pagine di Cbo 

E' O primo f am 
che f anno insieme 

t ^ ' 

« Duo » Yehudl-Hephizibah Me-
nuhin (Bach. Beethoven. Bra
hms). Una piu declsa escurslo-
ne nel campo delle nuove espe-
rienze musicali verra assicura-
ta (21 novembre) dalla «Socie-
ta cameristica italiana-, costi-
tuitasi a Firenze nel 1960 'e 
gia ben nota anche in campo 
internazionale. • -

Tra i solisti figurano il 22enne 
violinista sovietico Oleg Kryssa, 
vincltore l'anno scorso, a Geno-
va. del Concorso internazionale 
«Nicolb Paganini» (e ha in 
in programma. tra l'altro la 
Sonata per violino solo di Pro-
koflef); i pianist! Paul Badura 
Skoda. Friedrich Gulda (con 
un programma misto coinvol 
gente anche il jazz), Pietro 
Scarplni (le trenta Variazioni 
Goldberg di Bach e le trenta-
due Variazioni su un valzer dl 
Diabelli. di Beethoven) • e Ru
dolf Firkusny. Particolare inte-
resse assume, inoltre. il concer
to - dell'arpista Nicanor Zaba-
leta, interprete anche -delle do
nate per Arpa di Hindemith e 
di Prokoflef. 

La serie dei solisti sara ln-
terrotta dal famoso Quartetto 
Parrenln integrato dal flautiita 
Severino Gazzelloni. dal «Duo>| 

Dtl noitro inviato 
CUNEO. 16 

' Curioso a prima vista, ma i 
Due tempi aU'inferno cut si 
intitola il film ungherese di 
Zoltan Fabri, sono propria quel
li di una partita di calcio. No-
vanta minuti di una partita si
nistra, vita o morte in palio. 
Perche si gloca in un campo di 
concentramento nazista, con i 
tedeschi armati suite oradinate; 
le due squadre ponoono di f rou
te undici soldati aefmantci e 
undid prigionieri ungheresi. 
Gli undici unpheresi — raci-
molati in fretta dal comando 
che deve organizzare qualche 
trattenimento per le truppe in 
occasione del compleanno di 
Hitler — hanno approflttato del 
briciolo di autonomia loro con-
cessa durante gli a\lenamenti 
per tentare la fuga. Rlpresl 
quasi subito, vengono condan-
nati a morte: ma prima la par
tita dovra aver luogo ugual-
mente, e forse — si lascia loro 
Intendere — se it colonnello 
comandante la gradira, ct sara\ 
una revoca della sentenza. Su 
questo . tragico interrogativo 
scendono in campo gli undici, 
sostitufta momentaneamente la 
casacea dl reclusl con una ma-
glietta a righe. E glocano. Gio-
cano con forza crescente, in-
coraggiati dalle voci dei loro 
compagni che sovrastano per-
fino quelle dei tedeschi sull'at-
tro lato del campo. Si battono 
alia disperata, inespertl quasi 
tutti, ancora provati dalla fame 
del lager. Perche intendono con 
chiarezza sempre maggiore co
me non si tratta piu di una pa
ra di catcio, e neppure di una 
ancora di salvezza per la lorn 
vita, bensl d'una affermazione di 
vittoria contra i loro carneficl, 
costi quello che costt. Infilano 
la rete tedeaca cinque o sei vol
te, lasciano allibito il panciuto 
arbitro (un putcinella fascista 
italiano, di grinta mussolinia-
n.a, che il comando tedesco ha 
scelto a nome dell'* imparzia-
lita»). Vlncono. e la vittoria e 
uno scoppio di entusiasmo peri-
coloso, una sberla in faccia at 
tedeschi presenti e al complean
no dt Hitler. II comandante del 
campo lo capisce cosl bene che 
non sa rtspondere se non ri-
correndo ai mezzi cui e abitua-
to: estrae la ricoltelta e spara 
di persona su uno dei giocatori. 
£' it segnale della strage. I mi-
tra spazzano il prato. La squa-
dra ungherese e sterminata. Tl 
FHhrer ha avuto il rtgalo per 
la sua festa. Ma dai boschi si 
sente gia il rumore dell'artt-
glieria societica. 

Due tempi alllnferno e un 
film anlmato e ingenuo, che 
curq I'entusiasmo e lo ottiene 
fadlmente. col disegno dei tem
pt e dei caratteri, sempre data-
to di intellioenza e dt umori-
smo (va detto che non e o^at-
to macabro e deprimente, no-
nostante la tragicita del sog-
getto che si ispira ad un epi-
sodio reale). Ma va iscritto fra 
le cose piu accettabili di questo 
festival e anche come fattura 
possiede un timbro spipliato e 
personate. D'altronde il regt-
sta Fabri. ex pittore, attore di 
teatro, scenografo, > direttore 
della scuola pionieri di Buda
pest, non e da oggi una delle 
personality di spicco del cine
ma ungherese. Qui ci sembra 
abbia avuto la mono felice, la-
vorando su alcuni datt che i 
suoi connazionall possono gu-
stare appieno: Iibertd, umori-
smo, e non ultimo il senso di 
una grande tradizione ' sporti-
va. L'appunto principals che 
possiamo fare al fUm, oltre al-
Vingenuita cui abblamo accen-
nato, e la preoccupazione di 
discriminare puntigliosamente 
tra crudeltd nazista e bonarie-
ta dei collaborationist! unghe-

ti di resistenza nelle baracche, 
per fare entrare nel lager wfue-
ri e medicamenti. Vi e anche 
un mlnimo intrecclo vero e pro
pria fit protagonista incontra 
nel campo femminile di Bir-
kenau la moglie, che credendo-
lo morto si e risposata con un 
altro). Ma non occorre dire che 
cib che conta, in un film dt 
questo genere, e soprattutto la 
vlsione coUettiva, corale, dovs 
infatti la Jakubowska ha i suoi 
momenti piu ispirati. La corsa 
di punteione, in cerehlo attorno 
nll'ufiiciale nazista, sequenza 
lunghissima e girata alto spasi-
mo. In cut lo spettatore si sen
te irresistibilmente attratto a 
sua volta nel diabolico carosel-
lo, e fra t pezzi di cinema che 
si ricordano a lungo. E tutto 
sommato. a poche ore dalla 
chiusura del festival, ci sentl-
remmo di preferire per H pri-
mto premt'o proprio La fine del 
nostro mondo. La gluria tiene 
oggi le sue • ultime riunioni. 
Mentre trnsmettlamo, inoltre, 
proseguono net teatro munici
pal le reta?toni dei crttici pre
senti at /estiva! sul tema - La 
Resistenza nelle varie cinema-
tografie europee*. Ne trattere-
mo diffusamente in un prossi
mo serwizio. • 

Tino Ranieri 

Mainardi-Zecchi pur esso ^nJ.^si. concedendo a questi ulti-
- 'mi. in molti eptsodi del film. 

tutte le attenuanti possibili, e 
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mica Vitti e Alberto Sordi, per la prima volta insieme in un 
Film, in una scena da « II disco volante » che Tinto Brass sta gi-
rando in questi giorni. Monica dovra sospendere per qualche 
•mpo la partecipazione al film perche impeo^nata » iMtro con 
dramma di Miller « Dopo la caduta » 

sioso di superare la routine (tra 
Vivaldi e Chopin si inserisce 
Debussy) e dalla ricca parted 
pazione di complessi da ca
mera. 

Ascolteremo - I solisti vene 
t i - diretti da Claudio Scimone 
(due concerti dedicati a Vival
di); la Kammermusikreis 01-
retta da Ulrich Gebel (due con
cert! dedicati a Bach); l'Orche-
stra da camera del Conservaw-
rio di Mosca, diretta da Michail 
Terian; i Virtuosi di Roma di
retti da Renato Fasano. Ce in-
fine, un concerto del North Da 
kota State University Choir. Se 
si tratta — come ci pare di ri-
cordare — di quei coristi ame-
ricani ascoltati recentemente ad 
Arezzo in un -Concorso poli-
fon!co>. sara un bei concerto 
e bene avra fatto l'lstituzione 
universitaria ad accaparrarselL 

Molti complessi coral! del 
«Polifonico» di Arezzo sono 
- come si dice oggi — una 
- cannonata ». ma e curioso rhe 
ess! siano poi cosl accurata 
mente trascurati dalle nostre 
istituzioni concertistiche. Si 
tratta di - dilettanti - (ma quelli 
vert, quelli buoni. quelli me-
glio dei professionisti. i piu di-
sinteressati nell'amore per la 
musica) i quali. forse proprio 
per questo, sono tenuti lontani, 
come il fumo negli occhi, dal 
giro delle attivita musicalL La 
iniziativa dell'Aula Magna su-
pera. dunque. anche questo 
- pregiudizio» insieme eon al
tri tuttora vigenti ai danni del
ta musica d'oggi. n cartellone. 
infatti, in aggiunta alle man! 
festazioni accennate, sara cotn-
pletato da un cJdo di concerti 
dedicati alia musica contempo-
ranea. da una serie di eonfe-
renze-concerto e da incontri 
musicali nella Casa internaxio-

• • V . 

le prime 
Musico 

II menestrello 
Juca Chaves 

II «menestrello», nato a Rio 
de Janeiro ventisei anni fa, e 
piccolo di statura, biondo, so-
miglia un poco a Carlo Croc-
colo, canta sommessamente e 
spesso con lo stile, potremmo 
dire, di voce recitante; precede 
le sue canzoni con storielline, 
talvolta, garbatamente pungenti. 
Sono pur storielline in musica 
quelle che esegue accompagnan-
dosi con la chitarra; un po' iro-
niche, bersagliano grossi e mo-
desti * personaggi, oppure lo 
stesso autore. Fra i grossi la 
giusta vittima e l'ex presidente 
del Brasile Juscelino Kubitscek: 
il -buon presidente, amico di 
tutti, che prende l'aereo per an-
dare da Brasilia a Rio dal suo 
dentista o per fare una chiac-
chierata con il calciatore Pel4, 
o per accompagnare le flglie-. 
Bersagliati son pur 1 blasonati. 
EccOv una scenetta: una mar-
chesa chiede al maggiordomo: 
«Che tempo fa». Risponde il 
domestico: «Abbiamo la piog-
gia»; «Prego — ribatte la no-
bildonna —: io bo la mia piog-
gia, tu hai la tua pioggia ». Mu-
sicalmente si apprezza 11 deli-
cato contesto (e stato accom-
pagnato da un flauto, da un vio
loncello e da un contrabasso) 
in cui si inserisce la parte vo-
cale, piu che quesfultima che 
si vale di una tematica non ori-
ginale. Chaves coglie 11 segno 
in certe sue rielaborazion! di 
arie trobadoriche portoghesi, 
che del resto improntano un 
po' tutta la sua produzione mu-
sicale. 

In aiuto a Chaves sono in_-
tervenuti alia serata la can-
tante Lilian Terry, Daisy Lu-
mini ed Enzo Guarinl che hanno 
cantato e suonato. 

Folto pubblico e caldi ap-
plausL . . 

•ice 

anche qualcuna dl piu. 
• Possiamo parlare positica-

mente anche del secondo film 
di ieri: La fine del nostro mon
do. di Wanda Jakubowska, di 
produzione polacca. Con esso 
la regista Jakubowska ci restt-
tuisce al tema del suo vecchio 
capolavoro Ultima tappa. ft luo
go e ancora il lager at Ausch
witz, non piii descritto solo nel
la luce del ricordo personate. 
bensi rigyardato venti anni 
dopo, tra il pullman dei turisti 
stranieri che vengono a visi-
tarlo. tra gli sguardi incuriost-
H e talvolta un po' scettici dei 
francesi, degli americant. dei 
polacchi stessi. Sotto questa ve-
rifica critica assume un aspst-
to ancora piu drammatieo la 
rievocazione che it protagoni
sta. un ex internato. fa aUa ra-
gazza che lo accompagna, ftglia 
di un altro prigioniero che da 
Auschwitz non e tomato pin. 
Ritnrono attracerso le sue pa
role i fstti raccapriccianU e 
quelli eroici del campo: le fra-
si (autenticamente pronunciate 
allora daglx vfflciall tedeschi al-
Farriro di ogni convoglio): 
'Di qui usctrete solo passando 
per tl camtno del /orno_»; o 
le riunioni segrete dei cotntta-

U Bergman (dopo 
25 anni) gin 

oo film hi Sfom 
STOCCOLMA. 19 

Ingrid Bergman torna al la-
voro in Svezia dopo TcnticJn-
que anni di attivita alTestero. 
Ella sta. infatti. per iniziare 
a Stoccolma le rtprese di un 
film diretto dal eonnazionale 
Gosta Molander. predaamente 
dm un racconto di Guy de Hau

nt Ltf CoiHer. 

Cinema 

Contratto 
per uccidere 

II bel racconto di Ernest He
mingway The killers tentd gia, 
nel '46, Robert - Siodmark: nei 
Gangsters, il regista tedesco 
emigrato in America trasponeva 
fedelmente le poche pagine del 
testo originate — due sicari 
giungono in una citta di pro-
vincia per ammazzare un tizio, 
che si offre ai loro colpi, ben
ch* roesso suirawiso, senza 
batter ciglio — e costruiva poi 
un'intricata narrazione a ritro-
so, immaginando i torvi prece
dent! del caso. Don Siegel ha 
ora scimmiottato senza estro, 
perfino nella colonna sonora, le 
fantasiose ma awincenti ipote-
si di Siodmak. Anche qui. il 
protagonista e un campione fal-
lito, un corridore (nei Gang
sters si trattava d\m pugile), 
che va in rovina per le grazie 
d'una femmina facile e doppio-
giochista, lasciandosi poi da lei 
coinvolgere in un grosso colpo, 
il cui frutto sara quindi og-
getto di aspre contese, assom-
manti in una carneficina gene-
rale. . 

Unico motivo di qualche in-
teresse, in questo mediocre Con
tratto per uccidere, e la carat-
terizzazione dei due sparator! 
(i bravi Lee Marvin e Cha Gu-
Iager): mentre Angie Dickin
son, sebbene bravina e bellina, 
non riesce a far dimenticare 
Ava Gardner, nell'analoga par
te, e John Cassavetes (il regi
sta di Ombre, tomato, speria-
mo non definitivamente, al me-
stiere di attore) e quasi travol-
to dal ricordo di Burt Lanca
ster che eon I gangsters inizid 
appunto la sua carriers cise-
matograflca. Corretti Ronald 
Reagan e gli altri. Colore 

*9* Mv 

contro 
canale 
Molta attualita 

programmi 
TV: primo 

Qutlla di Ieri i stata. ml 1 5 , 4 5 SpOff: COIHO 
primo v. canale. una serata ~^—^——^^——~ 
gretnita di servizi di attua- ^ 7 , 3 0 XVIII GlOChl 
Ittd. Ha aperto un Telegtor- ' 
nale eccezionalmente lun
go, nel quale si e dato largo . 

arrlvo del Giro delistiae 
della Lombardia 

Olimpjci dl Tokio; collegamento sa 
Eurovisione 

spazio alle tmportantt noti- Jg 3Q Sette Oloml i 
zie interne e mternaztonalt. J 

F stafo dimostrato, e que- 4A CA Dnkrlra 
sta volta giustamente, che I "r^W KUDI ICO 

al Parlamento a cura M 
Jader Jacobelll 

Telesport quando i fatti si impongono 
e possibile che la TV metta 
da parte ogni schema e ogni 
t ragione tecnica > • per . rt
spondere alle esigenze di in-, 
formazione del pubblico. 
Opportunamente, la notizia 7 1 AO Tpatm 1 0 
delta vittoria dei lnhuri*ti Al*W i e a i r 0 > U 

religlosa 

20,30 Telegiornale della Bera 
Test! dt Amurrl •< Luzl. 
Presenta Lcllo Luttazzi. 
Coreografle dl Don Lurlo. 
Orchestra Gianni Ferrio 

Olimpici 

vizio poUtito^in parte "nclie 22,10 SfOFJe dl anlmaH 
retrospettivo, e la notizia dei <•* «>r vwm r t L» 
cambiamenti alia direzione 11,1^ AVill UlOCllI 
del governo e del partito so-
vietici e stata integrata da un 
complesso di altre informa-
zioni. 

Di questo complesso, ci pa
re che la parte piu debole 
fosse la corrispondenza di 
Piergiorgio Branzi da Mo- m4 A A T i t i 
sea: non abbastanza informa- £ l ,UU lel(K)iGTn3le 
ta rispetto alle notizie che 

« L'orsacchlotto 
tiere > •• 

trombet-

dl Toklo: in collegamento 
via satellite . 

della notte 23,30 Telegiornale 

TV - secondo 
a segnale orarlo 

eta arrivavano neiie r'edaiio- 21,15 I grand! fnterpreti 
n, e che parlayano delle rtu- d j 5 h a k e s p e a r e 

troppo alia 

22,55 Eurovisione 

ntont del PCUS nel corso 
delle quali erano state pre- »_ _ f t | ( ; 
se le decisioni; e, inoltre, 2 2 , 3 0 Una SI6p6 
appesantita da punte propa-
gandistiche che stridevano, 
ci e parso, con il tono misu-
rato del resto del Telegior
nale. 
' A Krusciov e ai mutamen-

ti dt Mosca e stato dedicato, 
poi, con lodevole tempestttn-
ta un servizio speciale del 
Telegiornale. 

Cauto ed equiltbrato nel 
tono il commento di apertu-
ra di Granzotto, che ha di-
chiarato dt non volersi ab-
bandonare ad alcuna gratuita 
illazione: proposito assai giu-
sto. Forse, pero, sarebbe sta
to possibile reperire meglio i 
dati a disposizione: in parti
colare, ci pare fosse opportu-
no soffermarsi sul significato 
delle comunicazioni fatte dal-
I'ambasciatore sovietico a 
Moro (comunicazioni che so
no avvenute, contemporanea-
mente nelle maggiori capitali 
del mondo) e anche sul conte-
nuto della comunicazione fat-
ta dal PCUS agli organi dt-

a cura di Francesco Cat-
larl 

Racconto scenegglato. C« 
Irene Dunne 

Roma: manifestazione con
clusive del VII Statl Ge
neral! dei poteri locall 

• europel. 

Sandra Mondainl e ospite questa sera di « Teatro 10 > 
(primo, ore 21) . 

nazionah Radio -
Giornale radio 7, 8, 13, 15, 

* t n M f { W-J UCT s nuhhllo^rfn 1 7 , 20* 2 3 : 6 « 3 5 C o r S O & U n " 
ripentt del PCI e pubolicata g^ tedesca; 8.15: Radio 
ieri mattina dal nostro gior
nale. Comunicazioni di cui, 
peraltro, il Telegiornale ave-

fportive dl ' domanl; 15,90:', 
Sorella radio; 16,45: Aria di 

Olimpia; 9.30: II nostro n f o e f S S o ; lI& % S « ' 
buoneiorno: il- Passeggiate dl musiche itaUane p e ? l ! 
nel tempo; 1115: Antologia gioventu; 18,40: MusSa da 

J * « * operisticu; 11,45: Musica per ballo: 1910- n «fH«rr„J7T 
va dato correttamente nott- archi; 12 Gli amici deUe 12; dtfTUidJSbta: i»30^Mo«v1 
— J 12.20: Axlecchino 1W5: Ch in giostoi-19 53- UnaT^S? 

vuol esser lieto...; 13,15: zonf^5^riorSoT'aoaf AST 
Zig-Zag; 13,25: Cinque mi- plausi a. ; 2a35- - & o « ^ '• 
nuttcon Percy Faith; 13.30- T piimpia ? r a d i o S a m S 

zia, in precedenza. 
Al commento di Granzotto 

e seguita una biografta di 
Krusciov; assai rapida, ma 14.15: jtodto Oltoplaj j u s - dl: A l b e r t o ^ r r t o i T t o S 
non • faziosa. Diremmo anzi 
che, anche in questa occasio
ne, si e verificato un fenome-
no tipico: di Krusciov si e 
parlato ieri sera, sul video, 
con una simpatia e con una 
stima che non trovavano ri-
scontro in precedenti occa-
sioni e che apparivano. quin
di, obiettivamente strumen-
tali. Interessante la succes
sive ' intervista con Edgar 
Faure; meno le corrisponden-
ze di Telmon e Paternostro 
da Londra e Berlino. Vivace 
e non propagandistico, infi-
ne, la conversazioni di Ron-
chey, Sterpellone e Levi. Non 
possiamo fare a meno di ri-
levare, perd, Vassenza di un 
giomalista comunista: . una 
ingiustificata parzialitd che 
ha messo in rilievo, ancora 
una volta, i limiti della ini
ziativa e dell'outonomia del
la TV. 

9* c* 

14£5: Trasnusslonl regiona-
11; 15,20: La ronda delle ar-
ti; 15,30: Le manifestazioni 

Fascucci: 21,50: Canzoni ita-
llane; 22: Una storia tow 
l'altra: 

Radio - secondo 
Giornale • radio 8,30, 9,30,' cuino di Napoli contro tut 

10.30, 11,30. 13,30. 14,30, 15,30. 
16,30. 17,30, 18.30, 19,30. 20.30. 
21.30. 22,30; 7,30: Benvenuto 
in Italia; 8: Musiche del mat-
tino; 8,45: Canta Wiima De 
Angelis; 8.50: L'orchestra 
del giorno; 9: Pentagramma 
italiano; 9.15: Ritmo-fanta-
sia; 9.35: Cosl fan tutti; 
10,35: Radio Olimpia; 10,55: 
Le nuove canzoni italiane; 
11,15: Buonumore in musi
ca; 11,35: Dico bene?: 11,40: 

n portacanzoni; 12,20-13: _ 
Trasmiss. regional!; 13: Ap- sbarra; 21,40 
puntamento alle 13; 14: Tac- delle sdenze; 

ti; 14,05: Voci alia ribalta; 
14,45: Angolo musicale; 15: 
Momento musicale; 15,15: 
Recentissime in microsoleo; 
15,35: Concerto in miniatu-
ra; 16: Rapsodia; 16,35: Ra
dio Olimpia: 17: Musica da 
ballo; 17,35: Estrazioni del 
Lotto; 17,40: Rassejma degll 
spettacoli; 17,55: Musica da 
ballo; 18.35: I vostri prefe-
riti; 20: Zig-Zag; 20,10: 
Tredici personaggi in cerca 
di Rossella; 21: Canzoni alia 

H giornale 

Radio - terzo 
18,30: La Rassegna: Storia 20^0: Rivista delle rivista; 

contemporanea; 18.45: Ir- . 20,40: Wolfgang Amadous 
ving Fine; 19: Orientamen- Mozart; 21: II Giornale dal 
ti critic!; 19.30: Concerto di Terzo; 21,20: Piccola anto-
ogni sera: Georg Friedrich logia poetica; 21,30: Concar-
HaendeL Ludwig van Bee- to diretto da Harold Byres, 
thoven, Ottorino Respigbi; Gustav Mahler. 

BRACCI0 D l FERRO di M Sagendw! 

di Carl M e n u 
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| Ma bastano proprio 
1 una canzoncina e-.;;"= ;v.2/'^;"y 
f una partita a biliardo ? 
£Signor direttore, > , r, , - > V iy , 

I ^Ks sono un giovane, semplice ope- ' 
rato, simpatuzante di codesto glor-f 

| nale, e debbo dire che a me place 
' \teressarmi di politico. Ho avuto 

\odo, perd, di costatare come molti 
teral rion siano della mia stessa -J 
lea. Solo una parte di essi desi- ' 
tra conoscere un.po' di politico., 
U altrl accettano la situazione che 
presenta loro. Ignorano la realta ; 
ie U circondo e si assoggettano 

un regime di vita che li rende 
'difierenti a qualsiasi problema 
movatore. ' " 
In particolar modo, molti glovani. 
cchiudono la loro esistenza nella 

irnice della glornata. 11 mattino si 
ftano di buon'ora, si acclngono a 
aggiungere le localltd di lavoro e 
\no ad ora tarda della giornata 
\mangono intenti nella loro opera 
vorativa. Nessuna preoccupazione 
vote U loro anlmo. Un pensiero 
\lo sembra destare interesse: tra-
orrere le brevi ore della sera in 
rnpagnia di amid. II domani non 

„i molta importanza. E' il ripetersi 
lell'oggi con lo stesso ritmo, con 
t stesse abitudini. Nessuna asplra- ; 
one di elevazlone li esorta. Poche 

^ntinala di lire in tasca, un caffe, 
\na canzoncina trasmessa dalla ra-
\io ed U loro problema e risolto. 

La politico? La politico, essl di-
,^/no, la lasclamo fare a chi non 
\pprezza il divertimento. Con que-
to concetto sanno sottrarsi ad ogni 
]iscutsione sia politico che econo-
nica. A questo punto, vorrei poter 
onoscere il pensiero di questl uo-
lini, quando saranno responsabili 
i una famiglia. Quando dovranno ; 
ividere il loro modesto salario con 
i propria moglie, con i propri figli. 
quando non avranno la possibilitd 
ri indlrizzare i figli agli studi. 

In Italia vi e una immensa forza 
^emocratica. A noi giovani spetta 
1 compito di allargare questa forza 

di trarre da essa i migliori bene-
ulci. Ma per poter fare questo, non 
[bisogna ne isolarci, tie, rimanere 
Hndifferenti. Occorre essere in gra-
\do di conoscere il piu possibile i l ' 
[nostro paese, la sua politico, la sua 
\economia. Per poter conoscere que-
'sri problemi e necessario leggere, 
[discutere, interessarsi insomma del 
\nostro avvenire. Occorre infine ri-
cercare fra i vari partiti del nostro 
paese, quel partito che meglio 
esprime e che meglio pud tradurre 
le nostre aspirazioni in realta. 

Ed ecco il punto: vorrei poter 
conoscere il pensiero di altri let-
tori, e cioe, se la pecorella nera 

ett 
sono io e tutti coloro che come me, 
iniravedono questa necesslta, op-
pure se la ragione e di • quantf 
asseriscono che interessarsi di po
litico, per noi giovani e male. 

GIORDANO POLETTI •••' 
• Ceriano Laghetto (Milano) 

Le; elezioni; 
e i certificati 
di « accompagnamento » 
Cara Unitd, ' 

dalla•'Liberazione 'ad oggi ho 
avuto I'occasione di fare lo tscru-
tatore* in tutte le elezioni polt-
tiche ed amministrative.f Ho fatto, 
quindi, una certa esperienza. Pro-

- prio per questo vorrei sottohneare 
la leggerezza con cui certi medici 
condotti rilasciano agli elettori cer-
tificati di accompagnamento. Abito 
in un piccolo paese e quindi conosco 
personalmente quasi tutti gli elet-

- tori. Ad ogni elezione, perd, mi sor-
prendo di vedere accompagnati al 
voto, grazie al certificato medico. 
< mutilati > 0 * ammalati > che poi 
ritrovo regolarmente per strada in
tenti ad occupazioni che dimostrano 
come siano in grado di votare da 

, soli. Sard possibile, per le prossime 
elezioni amministrative, mettcre 
un freno a questo abuso, che spesso 
altro non e che un modo per ccn-
trollare che il malato voii come 
vuole I'accompagnatore? 

Cordiali saluti. '•'.', .. • 
P. B. 

'. ;(Udine) 

Un'altra beffa 
per noi emigrati 
(stavolta grazie ai 
socialist! svizzeri) 
Cara Unitd, • ' ' ' v 

sembrava che tutti i nostri guai 
: di emigrati in Svizzera fossero 
finiti: col primo novembre avrebbe 

, dovuto divenire operante il nuovo 
accordo sull'emigrazione siglato fra 
il nostro Paese e la Confederazione. 
La grande stampa italiana infatti, 
lo aveva presentato come una gran
de conquista (mentre in realtd la-
sciava piu o meno come prima le 
questioni \ piu importanti che ci 
assillano)^ Ora, invece, si apprende 
dalla stessa stampa che il medesimo 

' ..-••• • ; - v ; - • { . - . . . . . . •,. 

dccordo quasi certamente non en-, 
: trerd,in vigore prima della^ratiftca 

da parte del Parlanienti del due 
Paesl interessatl. •-••••'*-'•;•• P v •:'.'£̂ Vv-11 

Chi non ne vuole I'applicazione? 
; Il Partito agrario, il Partito soda- . 

lista e Wnione slndacale svizzera, 
che d la piu importante organizza-
zione slndacale elvetlca. Proprio gli 
esponenti socialisti svizzeri hanno 

. compluto un passo ufflciale presso . 
il Presidente della Confederazione 
affermando che I'applicazione del-

• I'accordo avrebbe provocato forte 
.malumore fra. i cittadihi svizzeri. 
Con '. cid vengono allontatiatl nel 
tempo (e chissd poi come andranno 
a finire le cose) anche i modesti 
miglioramenti non di fondo che . 

. I'accordo prevedeva. Come volevasi 
dimostrare. siamo sempre noi emi-

• grati che finiamo col subire le con-
seguenze dC una situazione che si 

- trascina assurdamente ' da annt. 
Mai, infatti, il nostro governo ha 
svolto una seria politico nei con-

:-, fronti dell'emigrazione, come anche 
quesfultimo episodio sta a dimo-

. strare. • .„„ ,„ 
LETTERA FIRM ATA 

(Zurigo) 

,. La scuola 
costa troppo 
per le famiglie 
dei lavoratori 
C a r a Unitd, , .-»-••••• . 

vi sono alcuni compagni socialisti 
i quali sostengono che i lavoratori 
in genere sono stati agevolati, in 
diverse cose, dal cosidetto governo 
di centro-sinistra. Fra queste age-
volazioni citano le scuole. 

Mi domando come si possa soste-
nere una cosa simile. A tutti sono 
note le difflcoltd in cui si dibatte 

• la scuola (mancanza di aule, doppi 
turni- ecc). ma lasciamo pure da 
parte questo problema e guardiamo 
la situazione economica di una fa
miglia che deve mandare due o tre 
figli a scuola: per molte famiglie 

• di lavoratori e una spesa pesante 
mandare i figli anche alle elemen-
tari (anche se i libri ora sono gra-
tuiti); poi ci sono delle famiglie di 
lavoratori le quali, pur se possono 
superare s agevolmente il periodo 
delle elementari, devono poi affron-
tare sacrifici enormi per due o tre 
figli, a cominciare dalla Media (si 

Unit a 
calcoli soltanto.il costo del librl). 

A mio parere, sia per' le condi-
zioni economiche attuali (che pe-
sano soprattutto suite famiglie dei 
lavoratori) siaperr le.forti spese a 
cui si va incontro frequentando le 
scuole superiori ,sidmo' ben lu'ngi 
dall'aper garantlto il diritto alia 
istruzione a tutti, e soprattutto ai 
figli delle famiglie meno abbienti. 

EMILIO DA LIMA 
(Foggia)' ' 

La « spada » 
dalla parte 
dell'elsa 

" f 

Caro direttore. ; ' .''...-.' ^ 
alle ultime elezioni amministra

tive, la DC di Londa (provincia di 
Firenze) stampdva un « Documen
tary > nel cut articolo di apertura 
si sosteneva, in polemica contro la 
decaduta amministrazione comuna-
le: < L'amministrazione socialcomu-
nista ha tradito le aspettative di 
tutto il nqstro buon popolo... non 
ha mai saputo discutere, approvare 
e realizzare nulla di importante. 
Luce, case, scuole, strade (Londa-
Stia; . Londa-Petroio) costituivano 
da anni i problemi piu assillanti... 
Nelle frazioni le strade erano, e 
sono, intransitabili >. Conseguente-
mente, nel programma che la DC 
prospettava come proprio erano 
arinunciati: 1) miglioramento della 
viabilita sulle strade comunali...; 
2) completamento strada nella fra-
zione di Petroio. 

Si parlava di € completamento * 
in quanto un primo tratto della 

' strada suddetta era gid stato fatto 
coi « cantieri di lavoro > del piano 
Fanfani. 

C'e da chiedersi se col « Docu-
mentario >, allora pubblicato, i de-
mocristiani di Londa non intendes-
sero gentilmente porgere agli av- • 
versari la spada, dalla parte del
l'elsa, per il prossimo incontro, in 
quanto che, nelle imminenti ele
zioni, gli avversari non avranno 
che da ricopiare il testo del Docu-
mentario, e ripetere al democrlstia-
ni le stesse accuse, aggiungendo 
solo che quelle strode, allora catti-
ve, oggi — dopo altri anni di incu-
ria — sono diventale pessime. • 

Ma c'e soprattutto da chiedersi 
— e questo e ancora piii grave — 

. perche il contribuente ttaltano deb-
ba vedere costantemente ' sperpe-

; rato il denaro che versa, con le 

tasse, all'amminlstrazione pubblica. 
II tratto inisiale della strada Londa-
Petroio, completamente abbando-
tiato dal Comune, che non ha mai , 
inviato un solo stradinp a:mante-
nerlo in efficienza, si d cambiato in . 
un' letto di iorrente (che ha trasci- • 
nato a mare I dendri spesi dall'era-
rio — e cioe dai cittadini — per 
costruirlo), e serve di deposlto per 
legna da ardere che viene l» scari-
cafa da muli che la' portano dai 
boschi perche* venga poi traspor-
tata a destlnazione sugli autocarri. 
La legna, gettata nei fossetti di 
scolo delle acqu'e piovane, li ostrui-
sce con conseguenze facilmente im-
maginabili. - • " ' • • ' 

Vi d ancora di peggio. Dati i pro
gramme annunciati dalla DC, un 
proprietario della frazione di Pe
troio, tre anni orsono, propose al 
Slndaco in carica di effettuare a • 
spese propn'e U taglio di un ulte-
riore chilometro di strada alio 
scopo di prolungarla fino ad un 
gruppo di abitazioni. Pose, come 
contropartita. .la : condizione che 
il Comune provvedesse . subito a 
creare i fossetti per lo scolo delle 
acqtie .piovane e, in un secondo 
tempo, gradualmente, a massicciare 
il fondo. Tali condizioni furono ac-
cettate. E si provvidc subito... a 
non far nulla; cosl che, al primo 
tratto *torrenziale», se ne e ag-
giunto, ora, un secondo. 

La frazione di Petroio non ha 
acqua potabile ed d fornita solo per 
un terzo di linea elettrlca (e non ha 
strada) per deliberato ' proposito 
dell'amministrazione comunale, la 
quale, nonostantet programmi a 
suo tempo avanzati, sostiene, oggi, 
che le cose stanno cosi perchd non 
vale la • perm di mantenere una 
strada per una frazione scarsamen-
te popolata! 

LEONE PACINI 
. (Napol i ) 

'**f'. 
}A. 

Quante volte 
bisogna versare 
il deposito 
per il telefono? 
Caro direttore, • 
' circa due anni orsono, per avere 
istallato il telefono i singolo > nella 
mia casa alia borgata Alessandrina, 
pagai 21.400 lire. 

Dopo qualche mese, per ragioni 

di lavoro, camblai casa. Sono tor-
nato allora alia TETl per il tra- . , 
sferimento del telefono, che mi fu v 

concesso dopo otto mesl. In quella 
occasipne alia Societd Telefonica 
mi dissero: < Ppiche lei fa il tra-
sferimento, la somma da pagare d 
di sole 21.700 lire: se invece si fosse 
trattato di un nuovo utente la dif-
ferenza, rlspetto a due anni fa, sa-
rebbe stata di diecimila lire. 

A me questa sembra una specu-
- lazione, meritevole di essere denun- ., 

ciata unitamente al fatto-cheil 
deposito per il telefono ^che, oltre-
tutto, non viene rimborsato) viene • 
in questi casi ripetutamente fatto 
pagare agli utenti. * 

ROMANO CORALLO 
(Roma) 

« Posta aerea "a l i a 
velocita di una 
carrozza a cavalli 
Cara Unitd,.. - , 

da Praga spcdisco delle cartoline 
e dopo tre giorni sono gid in casa 
di nmici e conoscenti in Italia. Da 
Como mando a Praga una cartolina 
e questa arriva < sollecitamente > al 
destinatario 15 giorni dopo. Spedi-

'• sco per via aerea, con adeguata bu-
sta recante le scritte « By Airmail > 
e c Par Avion > e con la dovuta af-
francatura, lettere che sempre « sol-
lecitamente > giungono a Praga 7-8 
giorni dopo. Mistero! In parte le 
ragioni di . questo misterioso ri-
tarda sono vcnuto a scoprire Valtro 
giorno all'ufficio postale della mia 
cittadina allorquando Vimpiegato 
addetto mi ha fatto sapere che non 
e sufflciente la busta con tanto di 
indicazione stampata e con i rom-
boidi rossi e blu: occorre infatti 

• c dichiarare il servizio desiderato > 
(proprio cost!) con conseguente au-
mento della gid notevole spesa di 
affrancatura. E questa a mio parere 
c una truffa-beffa bella e buona. 

Capito? 1 fessacchiotti pagano 
salato per far viaggiare la loro po
sta per via aerea, ma se non < di-
chiarano*, con relativa sopratassa, 
le loro lettere viaggiano a «elocttd 
normale, vale a dire col treno 
quando invece si e pagato per via 
aerea! 

Ritornando sulla solledtudine, 
faccio osservare che una lettera 
€ via aerea*, impiegando ben 7-8 

— . j . , 

giorni per arrlvare a Praga, cotti-
. tuisce un bel primato: ed anche un 
^ formidabile assurdo, '• considerato 
' che la Legnano-Milano per ferrovia 

si percorte in 30 minuti e Vaereo 
< quotidiano > Mllano-Praga per-
corre tale distanza in due ore! • 

PINO COLOMBO 
(Legnano) : 

Niente latte 
della Centrale di Roma 
per gli abitanti 
di via del Serafico 
Signor direttore, 

da tre mesi gli abitanti del nuo
vo complesso edilizfo compre«o 
tra via del Serafico e' via Lilio 
sono costretti a here latte fornito 
da ditte private. 

L'unico bar latteria della zona, 
infatti, e prficisamente il « bar Li-

" Ho >, lamehta la mancata fornitura 
del latte da parte della Centrale 
nonostante siano passati tre mesi 
dalla richiesta e siano state espe-
rite tutte le formalitd necessarie. 
La prego di ospitare la presente 
con la spcranza che la situazione 
venga chiarita. Grazie. 

DOTT. ROLANDO RHAO 
• (Roma) 

Perche non incriminarlo ? 
Non e: americano 
e neppure uno 
stinco di santo... 
Signor direttore, 

ho letto sul Corriere d'informa-
zioni la recensione del libro di 
Chaplin. Quando * Chariot > parla 
del tentativo di incriminarlo per 
attivitd antiamericane, il recensore 
afferma che era logico sospettarlo 
in quanto * di ragioni cc ne erano 
molte: un ebrco, uno che non ha 
chiesto la cittadinanza amcricana, 
e neppure uno stinco di santo...! >. 
Se ho ben capito, avendo questi 

, tre titoli e giocoforza essere so^ 
spelti di cospirare contro la nazione 

. che ci ospita! Quindi essere ebreo, 
non chiedere la cittadinanza ameri-
cana e non essere' uno stinco di 

. santo e una grave colpa ed d logico 
la incriminazione. Chaplin non ha 
rinnegato la sua patria d'origine, 
ed una volta questo avrebbe voluto 
significare che era un patriota: ma 
adesso no! In quanto a stinchi di 

. santi, si vede proprio che lo sono 
soltanto quelli che scrivono ml 
Corriere. '''!..„ 

GIANNI CIACCHI 
(Milano) 

• • • • • » • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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«Dopo la cadufa» 
aimiseq 

II Teatro' Stabile dl Genova 
(che ha appena presentato feli-
cemente al Festival di Venezla 
con un altro gruppo d'attorl « La 
coaclenza di Zeno » dl T. Kezich, 
da Svevo) mandera in scena la 
•era di giovedl 22 ottobre alle 21, 
quello ch'e certamente lo spetta-
colo piu atteso della stagione 
« Dopo la caduta » di Arthur Mil
ler, presentato con regia e scena 
di Franco Zefflrelll. Protagonist! 
dello spettacolo sono: Monica 
Vittl e Giorgio Albertazzi. Nelle 
altre parti princlpali : Marina 
Bonflgli. Gianni Mantesi, Franca 
Nutl. Giuseppe Pagllarlnl. Toni-
no Pierfedericl ed Ernes Zacconl. 

A. Christie 
al Ridotto 

Questa sera alle 21.15. domani 
alle 16 e 19,30 altre repllche del-
l'applauditissima novita di A. 
Christie c Verdetto > nella bella 
interpretazlone della compagnia 
Spe tuco l i Gialll. 

Gli abbonamenti 

Grotie del Piccione 
Via della Vlte 37, Tel. 675.356 

Festlvi ore 17 • -
li. 850 tutto compreso 

THE DANZANTE 
con Kenato Sambo 

all'Opera 
K* In corso la sottoscrizione de -

all abbonamenti al Teatro del -
Topera. Gli abbonaU della de -
corsa stagione • ( t pr ime» • 
« d i u r n e » ) avranno diritto a n -
confermare i posU della nuova 
stagione. contro rltiro del libret
to di abbonamento entro Ie ore 
18 del g i o m o » ottobre. Trascor-
• o tale termlne 11 Teatro disporra 
llberamente dei posti. L'Umcjo 
abbonamenti con lngresso in via 
Flrenie n. 72 (tel. 461.755) * aper-
to dalle ore 10 alle 13 e dalle 16 
•He 18 nei g ioml ferlalt e dalle 
10 alle 13 In quelli festlvi. ^ 

CONCERTI 
A C C A D E M I A F I L A R M O W C A 

Giovedl 22 ottobre alle 21.15 al 
teatro Ollmpico. concerto del 
eelebre viollnlsta Nathan Mil-
stein (tagl. n. 3) con musiclje 
di Bach e Paganinl per solo 
viol ino BigUetti in vendita 
presro la Filarmonlca. v ia Fla 
minia 118. 

A U L A M A G N A 
Alle 17.30 in abbonamento n. 1 
concerto inaugurale della sta
gione 1M4-V5 orchestra da ca-
nera dl Versailles dlr. da Ber-
»srd Wain. Ifoslche di Delalan-
•fe, Bameau. Mozart. Pergolesi. 

FOLK 8TUOIO (Via G. Garl 
baldi 58) 
Alle 22 muslca classica e fol-
kloristica jazz, blues, spirituals 
con Giovanna Marinl. Otello 
Profazlo. Harold Bradley. 

GOLDONI 
Prossima - riapertura con: « 1 

' tromboni di D l o « di James 
Weldon Johnson e « La storta 
dl negro-spirituals > con cast dl 
riegri da N e w York. Regia di 
Lex Monson. 

P A N T H E O N 
Dal 25 ottobre alle 16.30: « Le 
marionette di Maria Accettela. 
Icaro e Bruno presentano: « Pl-
nocchlo • flaba musicale di Ste. 
Regia Accettella. 

PICCOLO T E A T R O Ol VIA 
P I A C E N Z A 
Imminente stagione d r prosa 
1964-65 con la C.la del « Buonu-
more » dl Marina Lando e Sil
vio Spaccesi con Manlio Guar-
dabassi e Floria Marrone: « La 
glostra > dl Massimo Dursi. No-
vita. Regia di - Mario Righetti 

Q U I R I N O 
Alle 21.30 De Lullo. Falk, Valll, 
Albanl. F. De Ceresa. con C. 
Cotta. E. Tarascio. C. Annlcelli 
in: «II confldente - di Diego 
Fabbri. Novita assoluta. Regia 
De Lullo. Scena P X . Pizzl. 

RIDOTTO E L I 8 E O 
Spettacoll gialll. Alle ore 21.15: 
> Verdetto - di Agata Christie 
con Giulio Platone. Franco Sa-
banl, Corrado Sonni. Delizia 

- Pcppinga, Rita Di Lernla. De. 
11a D'AlberU. 

ROSSINI 
• Imminente Inizlo della stagione 

1964-65 della Stabile dl Prosa 
Romans di Checco Durante. 
Anita Durante. Leila Ducci con 
Enzo Liberti. 

BATIRI tTeL 565.325) ' 
Imminente inizlo Stagione dl 
Prosa; comp. diretta da Renio 
Glovampietro con • Agamenno-

• ne • di V. Alfleii. con Rento 
Glovampietro. Andrea Bos lc 
Marisa Belli. Mariella Frugiue-

AMERICA (Tel. 586-1«8) 
Crlsanteml per un delltto, con 
A. Delon (alle 15-16.55 - 18.50 -
20.50-22,50) G • • 

A N T A R E S (Tel 8U0.947) 
II castello In Svezia, con J. L. 
Trintlgnant (alle 16.10-18.15-
20,20-22.50) (VM 18) 8A • • 

A P P I O (Tel . 779.ti3«; 
Becket e 11 suo re, con Peter 
O'Toole (ap. 15,30) DR • • 

A R C H I M E O E (Tel . 875.567) 
Captain Newman (alle 16-18-
20-22) >.. 

ARI8TON (Te l . 353.230) 
II Vangelo secondo Matteo, dl 
P.P. Pasolinl (aUe 15-17.30-20-
22,50) DR • • • 

ARLECCHINO (Tel . :*b»654> 
Jexry 8,3/4, con, J. Lewis (alle 
16,20-18.05-20,20-23) . C • • 

ASTORIA (Tel . 870245) . 
CapiUn Newman, con G. Peck 

DR • 
A V E N T I N O (Tel . 572.1S7» 
• Intrigo a Parigl, con J. Gabin 

(ap. 15,45. ult. 22.45) G • 
8 A U O U I N A »Tei 347.592) . 

Zuia, con S. Baker A • • 
B A R B E R l N l d e l . 471.1U7) 

La slgnora e I suol marlti, con 
S. Mc Lalne (alle 15.50-18-20.15-
23) SA • • 

BOLOGNA (Tel 426.70U) — • 
Gil schiavl piu fortl del mondo, 
con R. Browne SM • 

BRANCACCIO (Tel 735 255) 
Gli schiavl p!u forti del mondo, 
con R. Browne SM • 

C A P R A N I C A (Tel . 672.485) 
Le schlave eslstono ancora 

(VM 18) DO • 
C A P R A N I C H E T T A (672.4651 

Intrigo a Parigl. con J. Gabln 
(alle 15.30-16.15-18.25-20.35-22.45) 

S • 
COLA Ol RI E N Z O (350.584) < 
• Becket e 11 suo re. con Peter 

O'Toole (alle 16,15-19.20-22,40) 
DR • • 

CORSO (Tel 671.691) 
Gil Indifferent!, con P. Goddard 
(alle 16.15-18.15-20.30-22.45) lire 
1200 (VM 18) DR • • • 

E D E N (Tel . 380.188) 
Destlno In agguato, con G. 
Ford DR • 

TEATRI 
S O R G O 8 . S P I R I T O 

CJa D'Origlla - Palml. Doma-
x d a n c 16J0: • Glactnta Mare-
•eam • 1 tempi in 10 quadri dl 
Usttbctto Stetani. Prezzi fami-
llarL 

D E L L E A R T I -'~ • " 
AUe 21^0 ultima replica. Car 
•kdo Bene presenta: «La^sto-
itav dl Bawiwy Bean » di Rpoer-
«o Lerici In 3 parti con Lydia 
MancinellL Luigl Mezzanotte. 
Rcgu C. Bene. Vivo auccesso. 

DELLA COM ETA ^ j M 
LunedJ alle 21.15 II T-d-N. dl 
Maner Lnaldi presenU : «La 

I; 

Maner Lnaldi presenU 

Cjlgtaa - di Henry Becque con 
Ha Brignon*. Aldo Giultre^ 

Glnaeppe P*rtile. Regia Gianni 
Santncdo. 

DELLE MUSE (Via Forll 43. 
teL 882M8) 
Oggi »He 21 JO CU^dl prosa 
Pol l Monti, prima nazlonale dl: 
«II candeUlo > dl Giordano 
Bruno con Paolo Poll. Maria 
MontL Claudia Lawrence. Do-
nato Caatellancta. Musiche dl 
Glno Negri. Scene e costum! E. 
G«fl««»«ettl. Regia P. Poll. 

^Dal 31 ottobre U Stabile de' 
Serrl presenta II trutOe •ac-
cesso mondiale : • B «tarl« 
m ASMW Frank* dl Godrich e 

' •ackett . Regia Franco Ambro-
CHni. 

• L l t E O ' , . 
inw » • " • *>n M i« 

to «MwU» « 

le: regia R. Glovampietro: sce
ne e costum! dl Polidori 

ATTRAZI0NI 
INTERNATIONAL L. PARI* 

(Piazza Vittorio) 
Attrazlont - Rlstorante - Bar -
Parchegglo. - - - _ 

MUSEO OELLE CERE 
Emulo dl Madame Touasand di 
Londra e Grenvln dl Parigl 
lngresso < eontlnnato dalle 11 
alle 22 

CIRCO NAZIONALE OARI> 
TOGNI' (Via Cristoforo Co 
ombo - Fiera di Roma - Te
lefono 513.4356) 
Due spettacoll alle 16^0 e 21.15. 
Domenica 18 ultimo glomo In 
Via C Colombo. Da martedl 20 
In P. Mancini (Flamlnlo). 

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

La donna dl paglla, con Gina 
Lollobrigida e rivista Carinl 

DR • 
E S P E R O (Te l 893 906) 

n leone di San Marco, con G. 
M. Canale e rivista Masini 

LA F E N I C E (Via S a i a n a ib 
Zerro contro Maciste e rivista 
Breccia - • A • 

DARIX TOGNI 
TuTT1IGIuRnl^0RElB.3Qf2U5 

fwm% 
IfltU ROM) 

t M t l t t t t * 

seitvuio AUTOBUS 
remrne SPUTMCOIO 

Domani 18 ottobre ultimo gior
no in Via C. Colombo. Da mar. 
ted) 20 ottobre in Piazza Man
cini (Lungotevere Flamlnlo). 

tfOLTURNO (Via VoJf.irno* 
Le mogll degll altrl, con Sllva 
Kosclna e Grande rivista S • 

CINEMA 
Prime visioni 

A D R I A N O (Tel . 352 153) 
Crlsanteml per un ««««©. » n 

A Delon (alle 15-16^5 - I8J0 -
20150-22^0) O • • 

ALMAMBRA (TeJ 783 792) 
La e o n o l s t a del West, con G-
Peek (ap. 15) » * • 

A M B A S C l A T O R I (Te l 481 570. 
La • * • * • eredlta, con P. Sellers 
S i e w S o - n ^ s - i ^ i o - a o ^ a ^ 

EMPIRE-CINERAMA (Vialc 
Regina Margherita • Te le l 
847.719) 
questo paxzo pas** P«"«» f»ojJ-
do. con S Tracy (alle 16-19.30-
22.45) SA • • • 

E U R C I N E ( P a l a z z o Italia al 
l ' E U R T e l 5 910 9U6) 
Jerry 8 4 / 4 , con J. Lewis (alle 
16.05-18,40-20.35-22.45) C • • 

E U R O P A (Tel 865 736) 
Le v o d blanche, con S. Mllo 
(alle 16-18.15-2a25-22.50) 

(VM 18) SA ' • • 
FIAMMA (Tel 471 100) 

Scusa. me lo presU tuo .niari'o' 
con J. Lemmon (alle 15.15-17.45-
20.15-22.50) SA • • 

F I A M M E T T A ( T e l . 470.RT4) 
Woat e Way Togo (alle 16-18-
20-22) 

Q A L L E R I A (Te l 673.267) -. 
Tl gaacho, con V. Gassman 

G A R D E N ( T e l 562.J84) 
Becket e II s a o re. con Peter 
O'Toole DR • + 

G I A R D I N O (Tel 894 946) 
Gli schiavl piu fortl del mondo, 
con R. Browne SM + 

MAESTOSO (Tel 786 086) 
Le schlave eslstaao ancora (al
le 16,15-18,15-20.15-2^50) 

(VM 18) DO • 

MAJESTIC (Tel . 674.908) 
Caccla al mascbio (prima) (ap. 
15,30, Ult. 22,50) *' 

MAZ£INi Cle l 351.942) 
Zulu, con S. Baker A • • 

M E T R O D R I V E - I N (6.050.1oli 
' Ierl oggi domani, con S. Loren 

(alle 19.45-22.45) SA • • • 
M E T R O P O L I T A N (68».400» 

Mamie, dl A. Hltchock (alle 
15.15-18-20.25-23) G • 

MIGNON (Tel . 669.493) 
Frlne e le sue compagne, con J. 
Karizl (alle 15.30 - 17.50 - 20.10 -
22,50) DR • 

MODERNISSIMO. (Gallena S 
Marcello - Tel. 640.445) 
Sala A: n dlario dl una eame-

: riera. con J. Moreau 
(VM 18) DR • • • 

Sala B : Breve chiusura 
M O D E R N O (Te l . 460.282) 

Estasl dl un delltto, con Miro-
slava (VM 14t DR • • 

M O D E R N O S A L E T T A 
I due evasl dl Sing Sing, con 
Franchi-Ingrassia C • 

M O N D I A L (Te». 834.876) 
Becket e 11 suo re, con Peter 
O'Toole DR • • 

NEW YORK (Tel 780.27.) 
Contratto per uccldere, con A. 
Dickinson (alle 15 - 17.05-18.55-
20.45-22.50) G • 

NUOVO G O L D E N 1755.002) 
Caccla al maschio (prima) 

OLIMPICO 
Becket e II suo re, con Peter 
O'Toole DR • • 

P A R I S iTel . 754.366) 
Crisantemi per un delltto. con 
A. Delon (alle 15-16^5-18,50-
20.50-22.50) G • • 

PLAZA (Tel . 681.193) 
II dottor Stranamore. con Peter 
Sellers (alle 15^0-17.10-19-20^0-
22.50) • SA • • • • 

Q U A T T R O F O N T A N E (Tele 
fono 470.265) 
Contratto per uccldere, con A. 
Dickinson (alle 15 - 17.05-18.55-
20.45-22.50) G 

O U I R I N A L E ( T e l 462.653) 
Le schlave eslstono ancora (al-

' le 16.15-18^0-20-30-22.45) 
(VM 18) DO • 

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 ' • • • 
RADIO CITY (Tel 464 103) 

Crisantemi per un delltt*. con 
A. Delon (alle 15 - 16^5 - 18.50-
20.5O-22.50) G • • 

R E A L E ( T e l 58023) 
Contratto per ueddere , con A. 
Dickinson (alle 15 - 17.05-1835-
20.45-2240) - G • 

R E X i l e i 864.165) 
Amore facile, con V. Caprioli 

SA • • 
RITZ (Tel . 837.481) -

Contratto per uccldere. con A. 
Dickinson (alle 15 - 17.05-18,55-
20.45-22.50) G • 

RIVOLI (Tel 460883) 
- Il balcone. con S Winters (alle 

lfi.45-I8.40-20.30-2230) 
(VM 18) DR • • • 

ROXY iTe l 870504) 
Le schlave eslstono ancora (alle 
16-18.45-2030-2230) 

(VM 18) DO • 
R O Y A L - C I N E R A M A ( T e i e f o 

no 770.549) 
A w e n t u r a nella fantasia, con 
L. Harvey (alle 15^0-18.45-22.25) 
L. 1300 SM • 

SALONE M A R G H E R I T A (Te 
le fono 671439) 

: Cinema d'essai: Laei della ri-
, balta, con C. Chaplin 

DR + • • • • 
S M E R A L D O (Tel . 4 5 1 6 8 1 ; 

La vendetta dena slgnara, con 
I. Bergman DR • 

8 U P E R C I N E M A (Te l 4t» 49»i 
Per a n p u g m dl dollar!, con C. 

. Eastwood (alle 15-17,15 - 19,05 -
2035-33) A • • 

• • • • • • • • • • • • 

_ La algid ohe appalono ae- * 
• eaata al rttell del fllm • 
• eorrispondano alia se- s> 
gj gnente elaaslfleaaloae per ^ 
0 generl: * 
§) A • - Awenturoao ^ 
A) C M oomleo Q 
0 DA x Diaegoo animate ^ 
a) DO — Documentarto m 

% DB — DrammaUcd _ 
• Q - Olalto 
9 M s Mualcala " 
0 S ae 8entlmenta]a 5 
| M - Satirtco m 

• SM — Storico-mltologico * 
aj U aaslra gladlsla aai Rim m 
• *' sagaeata: 

_ • • • • • — eccezionala -
w • • • • - • ottlmo 
• • • • • — buono 
— • • — discrete 
w . • — medioerd 
' m i l - vletato al tnl-
v norl dl 16 anni 

• • • • • • • • • • a ) * . 

TREVI (Tel . 689619) 
La settlma alba, con W. Holden 
(alle 1530-18,10-20,25-23) DR • 

VIGNA C L A R A (T61. J2U 35»i 
Strano Incontro, con N. Wood 
(alle 16-1830-2030-22.45) S +-+ 

Seconde visioni 

BRASIL (Tel . 552.350) 
• Lawrence d'Arabia, con Peter 

O'Toole DR • • • 
BRISTOL (Tel . 7.615 424) 

PIstoleros dl Casagrande, con 
A. Nicol A - • 

BROADWAY (Tel . 215.740) 
La donna dl paglla, con Richard 
Widmark DR • 

CALIFORNIA (Tel . 215.266) 
I tabu (VM 18) DO • 

CINESTAR (TeL 789.242) 
I marziani hanno dodlcl man!, 
con P. Panelll C • 

CLOOIO ITel. 355.657) • 
• La donna dl paglla. con G. Lol

lobrigida DR • 
COLORADO (Tel 6.274.287) 

Le tre slide dl Tarzan, con J. 
Mahoney A • 

CORALLO (Tel . 2.577.207) 
Brooklyn chiama pollzla A • 

CRISTALLO »Tel. 481.^36) 
I tre da Ashlya, con R- Wid
mark DR • • 

D E L L E T E R R A Z Z E 
Amore primitlvo (VM 18) DO + 

D E L V A S C E L L O (T. 588.454) 
Lasciate sparare a ehl ci sa 
fare, con E. Costantine SA • 

D I A M A N T E (Tel . 295.250) 
I tre del West - A • 

OIANA rc i . 780.146) 
Lasciate sparare a chl ci sa 
fare, con E. Costantine SA • 

D U E ALLORi « l e i 278.847) 
II planeta proiblto, con Walter 
Pidgeon A - • • 

BAVOIA (Tel.' 865.023) 
Gil schiavl piu fortl del mon
do, con R. Browne SM • 

S H L C N U I U ) i l e i o20.205» 
Clelo giallo, con G. Peck A • 

STADIUM (TeL 3a3.2b0) 
: L'uomo dl Rio, con J.P. Bel-

mondo A • 
6ULTANO (Via dl Forte bra 

vetta - Tel. 6.270.352) 
Pony Express, con C. Heston 

r i R R E N O (Tel . 573.091) 
L'uomo dl Laramie, con James 
Stewart A • 

TUSCOLO (Tel . 777.834) 
Alle frontlere del Texas A + 

ULISSE (TeL 433.744) 
Bil ly Kid furia selvaggla, con 
P. Newman . , A • 

V E N T U N O A P R I L E 
Lasciate sparare a chl cl sa 
fare, con • E. Costantine 8A • 

V E R B A N O iTel . 841.195) 
FratelU senza paura, con R. 
Taylor A • 

VITTORIA (Tel . 578.736) 
. La" conquista del West, con G. 
Peck . . > DR • 

Terze visioni 
ACILIA (dl Ac l l ia ) 

II dubblo, con G. Cooper 
(VM 16) G + • 

A D R I A C I N E (Tel 330.212) 
La dolce ala della glovinezza, 
con P. Newman . • DR • • 

A N I E N E 
• Lo strangolatore dl Londra, con 
• W. Peters G • 

APOLLO 
Attacco in Normandla, con F. 
Sinatra . D R • 

AQUILA 
Arciere di Sherwood, con R. 
Greene A • 

ARIZONA 
Le 7 spade del vendlcatore, con 
B. Halsey A • 

A R S 
Invasori della base spaxiale, con 
W. Coores A • 

AURORA (Tel . 393 269) 
Frontlere del Texas A 4> 

AVORIO (Tel . 755.418) 
Amante Indiana, con J. Stewart 

. . DR • • • 
CASSIO 

Lawrence d'Arabia. con Peter 
OToole OR • • • 

AFRICA (Tel 8.380.7181 
Lett! separati, con L. Remick 

SA • 
A I R O N E (Tel . 727.193) 

Lawrence d'Arabia. con Peter 
OToole DR • • • 

ALASKA 
La verglne dl cera, con Boris 
Karlofl (VM 14) DR • 

ALBA iTel . 570.85O) 
Tom Jones, con A. Finney 

(VM 14) SA • • • 
ALCE (Tel . 632.646) 

L'uomo dl Rio, con J. P. Bel-
mondo A • 

A L C Y O N E (Tel . 8.360.930) 
SOda all'O.K. Corral, con Burt 
Lancaster . A • • • 

A L F I E R I 
Capltan Newman, con G. Peck 

DR • 
ARALDO * 

Vento caldo, con C Colbert 

ARGO (Tel 434.050) 
I predoni del Kansas A • 

ARIEL (Tel 53U321) 
n trienfo dl Tom e Jerry 

DA • • 
ASTOR (Tel 7 720 409) 

Zulu, con S. Baker A • • 
ASTRA (Tei 848^26) 
- Chl glace nella mia bara? con 

B. Davis (VM 14) G • • 
ATLANTIC (Tei /&IU006) 

Scotland Yard sezlone omlcldl, 
con H. Lorn G • 

A U G U S T U S (Tel 655 455) 
La donna dl paglla, con Gina 
Lollobrigida • DR • 

A U R E O t l e l 880.006) 
La donna di paglla, con G. Lol
lobrigida DR • 

AUSONIA (Tei . 426 160) 
L'uomo dt Rio. con J.P. Bel-

* mondo A • 
AVANA (Te l 515.597) 
: Amante Indiana, . con J. Ste

wart DR • • • 
B E L 8 I T O (TeL 340.887) 

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

BOITO (Tel . 8.310.198) 
L'uomo dl Laramie, con James 
Stewart . - - • . - . • A • 

E S P b R I A (Tel . 582.884) 
La donna dl paglla, con R. Wid
mark D R • 

FOGLIANO 
II trionfo dl Tom e Jerry 

DA • • 
GIULIO C E S A R E (353.360) 

Ierl oggi domani. con S. Loren 
SA • • • 

H A R L E M 
Riposo 

HOLLYWOOD (Tel . 290.851) 
L'uomo senza facile, con Gary 
Cooper DR • 

I M P E R O (Tel . 295.720) 
I tre del West A • 

I N D U N O (Tel . 582.495) 
La vendetta della slgnora, con 
I. Bergman ' DR • 

ITALIA (TeL 846.030) 
Malgret contro I gangsters, con 
J. Gabln ** • 

JOLLY 
L'uomo di Laramie, con James 
Stewart A • 

JON IO (Tel . 880.203) 
Agguato sul grande flume A • 

L E B L O N ' (Tel . 552.344) 
Clelo giallo, con G. Peck A • 

MASSIMO (Tel . 751.277) 
Snda all'O.K. Corral, con Burt 
Lancaster A • • • 

N E V A D A 
Cinque ore vlolente « Soho, con 
A Ncwlov (VM 18) DR • • 

NIAGARA (TeL d.Z7:V24i) 
La valle della vendetta, con J. 
Dru A • 

NUOVO 
Stanlio e Olllo In vacanza 

C • • 
NUOVO O L I M P I A (TeL 670695 

Cinema selezione: n treno della 
notte, con L. Winnincka DR • • 

PALAZZO I Tel 4»l 431) 
Zulu, con S. Baker A • • 

P A L L A D I U M ( l e i 515 131) 
I taba (VM 18) DO • 

PARIOLI 
La grande fuga, con S. Mc 
Queen BR • • • 

P R E N E S T E 
Lasciate sparare a ehl cl sa 
fare, con E. Costantine SA • 

P R i N C I P E (Te i J02437) 
Sette g ioml a magglo, con K. 
Douglas D * • • 

RlALTO (TeL 670.763) 
Se permettete parllamo dl daa-
ne, con V. Gassman 

(VM 18) SA • • 

CASTELLO (Te l 581.767) 
Sandokan alia riscossa, con G. 
Madison • A • 

. rTJatta. noo * 
bDa dene vattexloal di pro* 
gramma cba non yengano 
eomuxdeate tempestivamen* 
ta alia radazJone dalTAGIS 
• dal dlrettl tnteressatL 

CENTRALE (Via Celsa. 6) 
L'uomo senza paura, con Kirk 
Douglas (VM 16) A • • 

COLOSSEO (Tel . /3B.255) 
Qual'e lo sport preferito dal-
Tuomo? con R. Hudson 8 • 

DEI PICCOLI 
SUvestro e Gonzales mattl e 
mattatori DA- • • 

O E L L E M I M O S E (Via Cass ia ) 
Terrore della maschera rossa 

A • 
O E L L E R O N D I N I ~ • _, 

La verglne dl cera. con_Boris 
Karloff (VM 14) DR • 

OORIA (Tel . 317.400) 
A 077 dalla Francla senza amo
re, con S. Connery A • 

E D E L W E I S S (TeL 334.905) 
FratelU dl ferro . A • 

E L D O R A D O 
Mondo cane n. 2 (VM 18) DO • 

F A R N E S E (Tel . 564.395) •-
- Ladro dl Damasco A • 
FARO (Tel. 520.790) 

Terra lontana A • 
IRIS (Tel 865.536) 

A 077 dalla Francla senza amo
re, con S. Connery A • 

MARCONI (Tel . MO-796) 
Un napoletano nel Far west , 
con R. Taylor A • 

N A S C E ' -
Rocco e le sorelle, con Tiberlo 

NOVOCa |NE (TeL 586.235) '• 
La verglne In colleirfo. con N^ 
Kwan WMJ*' J; • 

ODEON (Piazza fisedra 6) , 
GU spostatl, con M. Monroe 

DR • • 
O R I E N T E "• 

11 magniflco dlsertore, con K. 
Douglas (VM 14) DR • • 

OTTAVIANO (Tel 358 059) 
Sflda all'O.K. Corral, con Burt 
Lancaster A • • • 

P E R LA 
Ostaegl, con R- Milland DR • 

P L A N E T A R I O (Tel 489 758) 
Sclarada, con C. Grant G • • • 

PLATINO cTel. 215.314) 
I due gladiator! * M . „ ,T 

PRIMA P O R T A (T. 7 610 1361 
Lawrence d'Arabia, con Peter 
O'Toole DR • • • 

REGILLA 
1 violent!, con C. Heston DR • 

R E N O ' • 
Zorikan Io stermlnatore A • 

ROMA «Tel 733.868) 
Sandokan la tlgre dl Mompra-
cen. con S. Reeves A • • 

R U B I N O 
La valle del lunghl eoltelll. con 
L. Barker A • 

BALA U M B E R T O IT. 674.753; 
gexy nel mondo (VM 18) DO • 

TRIANON (TeL 780.302) 
Slnfonla per un massacro. con 
M. Auclair <* • • 

Sale parrocchiali 

O T T A V I L L A 
Riposo 

PAX • • • 
• Flume d'argento A ••( 
PIO X 

Riposo . . , 
QUIRITI 

La leggenda ' dl Fra* Dlavolo. 
con T. Russell •••-•>•<•- A + 

R E D E N T O R E 
Riposo ' 

RIPOSO „ , 
La leggenda dl Bnea, con Stara 
Reeves SM • 

BACRO C U O R E . . . 
Riposo • . . 

SALA C L E M 8 O N 
La steppa, con C. V a n « -^ 

SALA E R I T R E A 
Spada Insanguinata A 4* 

SALA P I E M O N T E 
Taras 11 magnlflco, con Tony 
Curtis D ! l • 

BALA SAN 8 A T U R N I N O 
Stelle dl fuoco, con E. Presley 

SALA S E 8 S O R I A N A 
Riposo 

BALA T R A 8 P O N T I N A 
Le 7 folgorl dl Assur, con H. 
Duff SM • 

BALA U R B E 
Riposo 

BALA VIGNOLI 
Riposo 

SAN F E L I C E 
Stanlio e Olllo In vacanae 

• c • • 
BAVIO 

Riposo 
TIZIANO " . 

La grande rivolta, con Maria 
• F e l i x - . • A • 

T R I O N F A L E 
Vento dl terre lontane, con O. 
Ford A • • 

VIRTUS " . 
Artlgllo della pantera A • 
CINEMA CHE CONCRDONO 

OGGI LA RIDUZIONE AOIf l -
ENAL: Astra. Braneaeclo, Cascto, 
La Fenlce. Nuovo Olimpia, Pla-
nrUrlo, Plaza, Prima Porta, Sala 
Umberto, Tuscolo. 

AVVISI ECONOMICI 

Per chl atMlla 
Rato Varsaw ia 

Qrazio -a l m t D f f d'onda 
daiDa tzaamiaBioai in linen* 
ttaliaaau 
^^^UM - lt.«S 
•a matrf S5^». ».4«, n j t l , 
JL50 (11865 - lltoa - t«Ta -
•525 Ke/t) 
1SLM . lSJd 
• • matri 31.45. 4S.11 
(S940 - 7125 Ke/8) . . . 
liaaailailnTif p r r g " ' • " 
I t at - i t J t M 

an matrf 25.lt. » £ . SLM. 
200 as. (11910 - 11800 - S93S 
1501 Kc/s) 
XLtt - »1J4 
an roetrt 25.43. 31^0 
(11800 - 0525 Ke/«> . 

an' roetrt &**• *5-42- 31-4*> 
31 JO. 42. 11. * » _ — — _ 
(11910 • 11800 - §54t - fSS* 
8125 - 1502 Ke/«) '• 
tnamiationa per all «iiniimll 

t) CAPITA LI SOCIETA U M 
FIMEB. Piazza . VanvltelU 10, 
telefono 24062a Prestltl fliu-
ciari ad lmpiegati. Autoaov-
venzionL ; . . ; 
IFIN - Piazza Municiplo 84 -
telefono 313564 NapolL Proatltl 
fiduciari ad ImpIegatL Autoaov-
venzionL i 
«) AUTO - MOTO • CICL1 L. M 

ana IS 
tt at 

DaBc o n 11 alia 18.4S 
oasst eorst dl saetrl a>; 

dalle of* » aR« l«Jt 
le dl ~ 
IMS 

A L E S S A N D R I N O 
Zorro e I tre moschettleri A • 

* V I L A ^ n ^ 
Lo scer l fo scalzo, con A. O c o n -
nell A • 

B E L L A R M I N O 
aaeazzo tuttofare, con J. Lewis 

" C • • 
B E L L E ARTI 

n sauro della paura, con Don 
Murray DR • 

COLOMBO 
n camblo della guardla, con 
Fernandel SA • 

C O L U M B U S 
I tre splettatl, con R. Harrison 

CRISOGONO 
Maciste contro lo scelcca SM • 

O E L L E P R O V I N C E 
Sansone contra 1 pi rati SM • 

OEGLI SCIPIONI 
La tlgre del sette marl, con G. 
M. Canale A + 

OON BOSCO 
Amore pizzicato, con J. Robert
son c • 

D U E MACELLI 
I pontl dl Toko-RI. con William 
Holden DR • 

F A R N E S I N A 
II ranch delle tre campane. con 
J. Mc Crea A • 

GIOVANE T R A S T E V E R E 
II priglonlero dl Guam, con J. 
Hunter A • • 

LIVORNO 
Cleopatra una regina per Cesa-
re, con P. Petit SA *> 

M O N T E O P P I O 
Delltto In quarta dlmenslone, 
con R. Lasing . O • 

MOMENTANO 
Cleopatra una regina per Ce-
«ire, con P. Petit SA «-

NUOVO OONNA O L l M » | A 
Edgar Wallace a Scotland Yard 
con J. Langen , . , G a 

ORIONE 
Le a w e u t u r e dl a n glovane, 
con R. Beymer - • D » • • 

ALFA ROMEO VENTUBJ LA 
COMMISSIONABJA al* aadlea 
dl Boaaa - tTaaaagaa Jassaadla-
ta. Caaibl vaataggteaL Facfll-
usJoal . Via Blsaalatl a. 84. 

>) • A M I L. M) 
MAGO aglziano faina aoodiale 
premiato medaftUa (Toro, re-
spoosi BbalorditivL Metanathl-
ca raxtooale al servizio da osni 
vostro deslderto. ConaigrTe, 
oriesta amorL affart, eoffa 
za Plgnaaeceea 62. WapoU. 

6) INVESTIGAZIONI L> M [; 

i IJLI. Dlr. graad'alBelala 1*A 
LUMBO InvestigazloaL acearta 
aientl rlservatlaslaml are-ffaat 
matrimonial!, !n4agial deUeate 
Opera ovunqae, Principe Aaie 
deo 62 (SUzlone Termlal). Te-
leronl W*MS - 479.42S. 
I I I I I I H I I I I I M I I I I I I I I I H I I I I I I I I I I I K 
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II SFI-CGIL risponde a Jervolino i 

II governo fc res 
Documento delle sezioni economica ed Enti locali 

La posizione dei comunisti sui 
comitati per la programmazione 

La realizzazione dei Comitati non pub giustificare nuovi ritardi all'attua-
zione delle Region! • I limiti del decreto Pieraccini • I compiti dei comunisti 

Pubblichiamo un documento 
delle sezioni economica ed En-
ti locali del Comitalo centrale 
sui comitati regionnli per la 
programmazione: 

« La Sczionc Enti Locali c la Sezione Eco
nomica del Comilalo Centrale del PCI han-
no preso in esame la recente decisione del 

' Ministro del Bilancio di ialiluire in tulle le 
region! a slatulo ordinario i Comitati regio
nal! per la programmazione economica. * '• 

« Occorre innanzilullo rilevare die 1'istilu-
zlone di lali comilali non aarebbe stata affal-
to necessaria qaalora, dopo la decisione del 
primo governo di centro sinistra presieduto 
dall'on. Fanfani di avviare una polilica di 

- piano democratica, fosse slalo altnato 1'ordi-
namento regionale previsto dalla Costiluzio-
ne e si fosse tenuto fede agli impegni in tal 
senso assunti dallo stesso governo Fanfani 
dinnanzi al Parlamento. 

a L'esigenza di dare alia programmazione 
economica un'articolazione regionale e slata 
gia da molto tempo messa in luce da un lar-
ghissimo scliieramento di forze democratiche. 
Si riconosce infatli che senza it concorso di 
tutte le regioni alia detertninazione del pro* 
gramma di sviluppo dell'economia nazionale • 
e senza la specificazione di questo in pro-
grammi di sviluppo di ogni regione la poli* 

' tica di piano finirebbe per non essere de
mocratica. • . - • • • 

« Ma a Ire anni di distanza dal I Convegno 
di San Pellegrino in cui la DC parve pro* 
nunciarsi decisamente a favore della pro
grammazione economica, e a due anni e mez-

. to oramai dalla formazione del primo go-
verno di centro sinistra che si impegno ad 
avviare rapidsmento la polilica di piano, ri 
costata oggi che la definizione del primo 
programma quinquennale: di sviluppo del
l'economia italiana e piu che mai lontana 
dall'essere awiata a eonclnsione e la man-
cata istitazione delle regioni a statuto ordi
nario costituisce un ostacolo all*avvio di 
una programmazione che corrisponda alia 
complessa realta economieo-sodale del Paese. 

e l l giudisJo sulla recente decisions del 
< Ministro Pieraccini non puo non tener con- ~ 
to di lali precedent], della riconfermata vo- ' 
lonta della Direzione della DC di rihviare a 
tempo indeterminalo l'attuazione delle Re-

' gioni e della decisione del governo di prose-
guira l'intervento straordinario nel - Mezzo-
giomo, attraverto organism] burocratici, co
me la Cassa del Mezzogiorno che aono in 
contrasto con le funzioni e i compiti che • 
la Costituzione assegna alle Regioni. I Co
mitati regionali per la programmazione eco
nomica previsti nel Decreto del Ministro del 
Bilancio finiscono cosl per essere concepiti 
in sostituzione degli organ! costiluzionali del
le regioni (Consigli regional] e giunte regio
nal!) dei qaali la DC si ostina ancora ad 
impedire la formazione. • 

« II PCI ribadisce che la programmazione 
democratica non puo prescindere dalla rea
lizzazione delle regioni so lotto il territorio 
nazionale e ai oppone qoindi con fermezza 
a qualsiasi tentativo di coprire le gravi ina-
dempienze costiluzionali e di attribuire ad 
altri organismi i compiti che spettano alle 

gioni. -
c I tempi di atluazione dell'ordinamento 
gionale non possono e non devono ovvia-
ente costiluire un ostacolo o un motive di 
lardo all'avvio del primo piano quinquen-
ale di sviluppo della economia italiana. 
eirattuale fase ai puo infatti provredere 

id una prima definizione di tale programma 
itlraverao una ' consultazione democratica 
gionale di caraltere straordinario, ' ricor-
ndo doe alia creazione di comitati regin-
ili prowisori. Ma questi non possono in 

caso giustificare nuovi ritardi nella 
roeedara necessaria aH'attaiuione delle 
gioni. 
m E* soltanto in questa prospeltiva che '. 
stituzlone dei Comitati rcgionali per la 

rogrammazione economica prrvisli nel re-
te decreto del Ministro di Bilancio puo 
re approvata dal PCI e da tutte le forze . 

mocratiche die intendano ' baltersi con 
reruta e vigore per realizzare un profondo 
oTamento economico-sociale e politico 

J nostra Paese. 
« Occorre aggiungere, tultavia, che i Comi-

preTisti nel decreto Pieraccini presen-
o gravi limiti, lacune ed insufficiente aia 

quel che riguarda la loro composition?, 
per quanto conccme la loro nature e fun-

•peri ft ca in rapporlo alia program-
azione. 
«Infatti, in questi comitati, pur essendo 
perato lo schema burocratico che fa alia 

del fallito tentativo dei « Comitati Co-
bo », la presenza delle rappresentanze 

lie asaemblee eleltive appare ancora li-
tata. 

« | Sindaci dei Conuni saperiori a 30.000 
tanti e i Presidenti delle Amministrario-
provindali sono rniamati a far parte del-
Commission! alio steam titolo dei rappre-
tanti di ammjnistrazioni periferiche dello 
o. Inollre la fissarione del limite a 30.000 

abilanti per la partecipazione del ' Sindaci 
appare arbitraria e non rispondenle alle ca-
rallerisliche di numerose reallu regional! (si 
pens! a quasi tulle le regioni dell'Appennino). 

a Ancora: la concentrazione dei poleri di 
rapprcscnianza delle Province e dei Comuni 
esclusivamente nelle persune dei President! , 
e dei Sindaci diminuisce il peso reale delle 
Assemblee e piu parlirolarmente delle mi-
noranze che, in lulle le regioni, debbono 
poler parleclpare alle ricerche, elaborazioni 
e decision! proprio perche solo assicurando 
lo svolgersi di una piena dialetlica di con-
Iribuli si puo garanlire alia programmazio
ne nazionale un caraltere democratico e 
unitario. 

<t Ristretta e non articolata appare anche 
la rappresentanza delle forze economiche e 
soclali: di-contro a una presenza spropor-
zionala delle camera di commercio,. sono 
assent! le cooperative e le organizzazioni dei 
contadini e degli artigiani, che pure rappre-
senlano, particolarmente a livello regionale, , 
dementi dai quali nessuna programmazione 
puo prescindere. ^ . 

a Inaccellabile appare, inollre, il fnlto che 
la designazione del presidente del Comitalo 
sia riservata al Ministero del Bilando e 
non all'elezione dei van componenti del Co
mitalo stesso. 

« Inollre, I'attribuzione ai comitati regio
nal! di compiti e funzioni essenzialmente 
eseculivi rispetto alle diretlive del Ministero 
del Bilancio puo pregiudicare il raggiungt-
mento dello stesso scopo che essi dovrebbero 
oggi • perseguire; l'atluazione cioe di una 
vasta consultazione democratica, in questa 
particolare fase di avvio della programma
zione, al fine di stabilire sin d'ora un giusto 
rapporto tra programma di sviluppo nazio
nale e piani di sviluppo regional!. 

« In varie regioni del Paese, dove Pawlo 
di una qualsiasi iniziativa sulla programma
zione democratica e stalo fin qui impedito 
dalla resistenza ottusa delle forze conserva-
trid presenti nella DC, 1'istiluzione dei co
mitati previsti nel decreto Pieraccini puo 
rappresentare finalmente un fatto nuovo e 
positivo e renders possibile quindi l'inizio 

~ di un-discorso serio stri problem! di uno 
sviluppo programmato'e suite scelte di poli
lica economica che esso impone. 

«In altre regioni, invece. dove il discorso 
sulla programmazione e stalo gia ampia-
mehte sviluppato per iniziativa degli enti 
locali, Tislituzione dei comitati Pieraccini 

. per • rappresentare un • fatto. positivo •- deve 
comportdre la valorizzazione di quanto e 
stato fin qui compiuto anche con la crea
zione di appositi organismi regionali, e far 
al che le conclusion! cui si e gia pervenuti 
a livello regionale siano tenure presenti nel
la definizione del programma nazionale di 
sviluppo. -

«E' quindi compito dei comunisti, eser-
citare una pressione per il chiarimento, la 
spedftcazione e anche la modificazione del 
decreto Pieracdni — considcrato come stru-
mento transitorio in vista della costituzione 
delle Regioni e battersi in seno ai Comitati 
previsti dal decreto per ottenerne il migliore 
funzionamenio e far si che essi valgano real-
menle a individuare i problemi strutturali 
delle Regioni e ad indicame le soluziont 
neressarie. 

«Va in particolare sostenuta la necessita 
che tali comitati siano forniti di adeguati 
strumenti lecnici e dei necessari mezxi finan-
ziari, indipendenti da apporli privati, e stabi-
liscano un proficuo rollegamento con gli 

. Isliluti regionali di studi economico-sodali 
gia esistenti. alcuni dei quali hanno gia com
piuto utili elaborazioni. 

ti Una efficace presenza e azione unitarla 
degli amministratori e sindaralisli puo re-
care un notevole contributo al rovesciamen-
to delle tenderize accentralrid e burocratiche 
oggi prevalent! nella definizione della poli
lica di piano. - ' 

« Nelle Regioni a statuto speriale, die il 
decreto del Ministero del Bilando riconosce 
come "interlocutore naturale del governo ai 

, fini della programmazione economica na
zionale" appare necessario un forte impe-
gno delle forze popolari affinche Telaoora* 
zione e la definizione dei piani regionali 
awenga nel pieno rispetto delle autonomic 
spedali volute dalla Costituzione, e in modo 
die il programma nazionale e i piani regio
nali siano frutto di una effettiva contratla-
zione Ira Stato e Regioni, die antidpi cos) 
ai fini della programmazione quel rapporto 
pienamente democratico che con la creazio
ne delle Region! a statuto ordinario dona 
essere esteso a tutto il Paese. 

- m La Sczione Enti Locali ed Economica 
ritengono die tutti questi temi debbano 
avere grande rilievo nel dibattito apcrto in 
vista delle imminent! conaullazioni popo
lari. Solo infatti conquistando un ampio 
cottaenso popolare e possibile superare osta-
coli e remore die ancora si oppongono alio 
sviluppo di un'azione programmatrice arti
colata ed effidente, fondata sui pieno fan-
zionamento e I' iniziativa dei ~ poleri de
mocratic! a. 

Mass* Carrara 

armisti: fermi 6 giorni 
Solidariet^dei portuali e degli autotrasportatori 

della lotta 
nelle FS 

Le decisioni del Comitalo Centrale 

respingono 
Spaak a 

/ 

in tutto 
Chiesta al governo una precisa posizione 
per rapprovazione della legge n. 425 

entro lo fine delPonno 

wnio 

Altre promesse per il 
conglobamento 

; L'attuazione legislativa 
del conglobamento per i pub-
blici dipendenti sara esami-
nata nella prossima riunio-
ne del Consiglio dej mini-
stri; la copertura finanzia-
ria sarebbe stata trovata: 
queste' le dichiarazioni re-
se ieri dal ministro del Bi
lancio, on. Pieraccini. ai 
rappresentanti delle orga
nizzazioni sindacali degli 
statali 
. Siamo ancora, dunque, 
nella fase delle promesse. 
E' noto che i] governo ave-
va assunto l'impegno di de-
flnire in ogni sua parte la 
attuazione del provvedimen-
to entro il 30 giugno. Suc-
cessivamente la data fu spo-
stata a] 30 settembre, oggi 
si parla ancora della < pros
sima riunione del Consiglio 
dei ministri >. Un compor-
tamento questo, che certa-
mente non corrisponde agli 
impegni - ripetutamente as
sunti e alle legittime attese 
dei pubblici dipendenti. La 
stessa CISL, che ha sempre 
avuto una posizione di co
pertura della tattica dilato-

• ria del governo (rinviando 
di pari passo col governo la 
data dei suoi € ultimatum >). 
ha deciso di «riconvocare 
in riunione congiunta il set-
tore del pubblico impiego il 
giorno 27 per verificare il 
mantenimento degli impegni 
assunti dal governo e deci-
dere sull'azione che si ren-
desse necessaria >. Ihtanto, 
le organizzaztoni degli sta
tali proseguono, unitaria-
mente, Tesame dei proble
mi connessi all'attuazione 
di un primo riassetto degli 
stipendi conglobati. , wv 

Il SFI-CGIL ha conferma-
to l'attuazione della setti-
mana di lotta che avra ini-
zio da martedl 20. L'appello 
del ministro dei Trasporti, 
senatore Jervolino, per una 
«tregua » di sei mesi in at-
tesa di ulteriori « studi > sui 

Sroblemi generali delle FS 
a trovato Ieri una fenna e 

motivata risposta della se-
greteria del . sindacato uni
tario dei • ferrovieri. 
' L'appello del ministro e 
servito solo * a fugare ogni 
eventuale dubbio — e detto 
nel comunicato del SFI — 
sulla posizione del tutto ne-
gativa del ministero dei 
Trasporti e del governo, sia 
in ordine al riassetto degli 
stipendi conglobati che al 
rispetto degli accordi per il 
personale viaggiante. per i 
verificatori, e del cosiddetto 
quinto provvedimento ». 

Il governo, infatti, e per 
esso il ministro dei Traspor
ti, intende lasciare le cose 
a] punto di prima, dimenti-
cando, ad esempio, il signi-
ficato del forte sciopero uni
tario del personale viaggian
te svoltosi martedl 6 otto-
bre. Le posizioni del mini
stro dei Trasporti sono cosi 
riassunte dal SFI-CGIL: 

— riassetto: si ' dovrebbe 
parlarne «solo ' dopo il 
1967*. Se si tiene conto che 
il conglobamento oltre ad 
assegnare irrilevanti aumen-
ti delle retribuzioni. di fat
to blocca queste per 4 anni e 
blocca, inoltre. le assunzioni, 
si vedra come siffatta posi
zione del governo e legitti-
mamente respinta dai fer
rovieri: -

— accordi sindacali gia 
realizzati (quelli del 7 ago-
sto per il personale viag-

. giante di macchina e dei 
treni, quello per i veriflca-

' tori e quello per il 5. prov
vedimento): il ministro vno-
Ie convalidarne il discono-
scimento affermando che 
* gli stanziamenti sono sta-
ti fatti rientrare nei limiti 
di spesa sopportabili dal bi-

. lancio ferroviario e s ta ta lo; 
in altre parole non si voglio-
no rispettare i contenuti e i 
tempi di attuazione degli ac
cordi stessi. 

€ Stando cosi le cose — 
osserva giustamente il SFI-
CGIL a conclusione del co
municato — ct sembra as-
surdo pretendere. come fa 
il governo, che la catego-
ria possa accettare la tre
gua sindacale richiesta, sen
za ricevere alcuna garanzia 
effettiva, e con la sola pro-
messa di istituzione di una 
ennesima commissione di I 

Insistendo nella provocazione 

Torlonia rifiuta 
le bietole del CBF 

Un'altra giornata di lotta nel Fucino 
clove la tensione e al massimo 

Dal nostra 
corriipondente 

AVEZZANO, 16. 
I maggiorl centrl di rlce-

vimento delle bietole del 
Fuclno sono fermi a, causa 
dell'arbitrio dl Torlonia il 
quale si intestardisce a 
mantenere I'assurda e ille-
gale discriminazione contro 
i bleticoltori che acelgono 
II C.B.F. per le operazloni 
di controllo. La segreta spe-
ranza del Torlonia e che, 
facendosl di ora in ora piu 
acuta l'esigenza del conta
dini dl llberare' II terreno 
e di conferire al pio pre
sto II prodotto, possa crearsi 
un contrasto tra i bleticol
tori stessi. Per fortuna, fino 
a questo mo mento, ad ope
ra essenzialmente dei diri-
genti del CBF, I rapportl 
tra i bleticultorl sono stati 
caratterlzzatl - dalla sollda-
rieta plO fraterna. Questa 
dimostrazlone dl unita, di 
reclproca comprensione e • 
di solldarleta si sta raffor-; 
zando. > 

Stamanl, Intanto, II • sen. • 
llio Bosl, presidente - del' 
Consorzio nazionale dei ble- -
ticoltorl, e I'avvocato - Do* 
menlco Bucclnl, segretirio 
della Federazlone maralca-
na del P3I, hanno avuto un 
colloqulo con le autorltl 
prefettlzle. II ten. Bosi e 
I'avv. Bucclnl hanno sotto-
llneato la grave responsa-
bllita di Torlonia In questa 
sltuazione ed hanno fatto 
presents che questi, dopo 
avere rimitato ostfnatamen
te qualsiasi chiarimento e 
accordo per la normallzxa-

zione del rapportl con II 
CBF. sta ora glocando con 
gli interessi dl mlgllala di 
bleticoltori, calpesta gli In
teressi economlcl dl una In
to ra zona, sflda II senso dl 
responsablllta delle autorlta 
e cerca di creare una sl
tuazione In cui possano ac-
cadere Incidentl, 

Le autorlta prefettlzle si 
sono dlmoatrate convlnte 
della necessita di un inter-
vento per evitare II precl-
pitare della sltuazione. 

Sempre stamanl, decine 
dl trasportatori si sono por-
tati davanti alio zuccherl-
flcio di Celano per cercare 
di ragglungere un accordo 
per I trasporti. Una dele-
gazlone di trasportatori, as-
sistita dal presidente del 
CBF, Romolo Liberate, i 
stata ricevuta dai dlrigenti 
della fabbrlca ai quail sono 
state illustrate le condlzionl 
di grave dlsaglo In cui In 
questa stagione si svolgono 
I trasporti e elfl a aostegno 

: delle loro rlchleste mlglio-
rative. I dlrigenti deira fab
brlca s) sono rlservati una 
decisione per dare a questa 
questions una soluzlone sod-
dlsfacente. 

Apprendiamo Inflne che 
una delegazlone di bleticol
tori dl San Benedetto dei 
Marsl si e recata presso il 
comando del carablnierl dl 
Avezzano dova ha conferlto 
con II comandante. E' stata 
fatta presente la perleolo-
aita del rapportl ed II rl-
tardo dei rlcevlmentl che 
pregludlca I'intera . econo
mla della zona. 

Per il posto 

Conclusa 
I'astensione 

allEHI 
Rottura nel settore vahrole • Lotte nelle fab-
briche d'olio - Si prepara lo sciopero neN'abbi-

gliamento 

IASSA CARRARA, 10. > 
(scita la prima giornata 

>ero dei marmisti, con 
soche totale partecipa-

dei lavoratori alia nuo-
|ae di lotta unitarla che si 
arra per sei giorni. La 
ituale generate dei la-
i»ri astenutisi dal lavoro 
cave e laboratori, 6 sta-

10 per cento circa. 
sciopero dei marmisti, 

che si awale gia della solida-
rieta dei lavoratori portuali, i 
quali si rtfrateranno di carica-
re le commesse sulle navi ne! 
giorni • deUo rciopero, verra 
forse appoggiato anche da una 
altra categoria di lavoratori: 
gli autotrasportatori. La de
cisione' sara presa nel corso 
di una assemblea che i tre sin-
dacati bamo indetto per do-

mani, alle ore 10, alia biblio-
teca civica di Carrara. Sem
pre nel corso delTassemblea, i 
lavoratori decideranno se Ian-
ciare o meno Q « protocoQo •: 
al fine di dimostrare buona 
volonta e per far riprendere 
quindi le trattative che devo-
no portare alTaccoglhnento 
da parte degli industrlali, 
le ricbiesV del lavoratori. 

Si e concluso ieri il secondo 
sciopero nazionale di 48 ore dei 
lavoratori petrolieri e metanleri 
dell'ENI: la seconds giornata 
ha visto in taluni casi miglio-
rare la gia elevata partecipa
zione registratasi giovedl. I tre 
sindacati di categoria hanno 
percib ribadito la necessita di 
un mutamento della politica e 
dell'atteggiamento dell'Ente di 
Stato, soddisfacendo le richieste 
di stabilita dell'occupazlone e 
contro il declassamento, nel 
quadro di uno sviluppo produt-
tivo. Tali rivendicazioni sono 
preliminari per un soddisfacen-
te rinnovo del contralto. Pvrr-
troppo non vi sono segnl di 
amraorbidimento dell'ENI. ''he 
anzi ha ' accentuato l'atteggia-
mento di intolleranza verso il 
diritto di sciopero e le liberta 
sindacali. Va ricordata in pro-

CGE: sospesi 

o zero ore 
120 operai 

HILANO. 16 
La direzione della CGE ha 

deciso di sospendere a tempo 
indeterminato 120 lavoratori del. 
lo stabilimento milanese: la co-
municazione e stata data con-
temporaneamente alia CX, a tut-

a commissione ail",*1 1 ° £ e r a i e ? i S f r t m o .^f; 
studio, sia pure ad alto l i- «J | one d l SQSPtai <M iavoratori) 
vello * J c n e n a n n o trovato la lettera di 

Appare, quindi, sempre 
piu chiaro che uno scarso 
senso di responsabilita non 
pud essere certo attribuito 
al sindacato e ai ferrovieri. 
ma solamente al ministro 
dei Trasporti e al governo, 
che con argomentazioni «fal-
se e tendenziose >, tentando 
di - confondere l'opitvione 
pubblica, respingono da an-

Jni le richieste dei ferrovieri. 

sospensione direttamente sella 
busta paga. 

La CGE segue, quindi. a po-
chi giorni di distanza. la linea 
gia intrapresa dalla FIAR, di 
cui e coosociata. e che proprio 
all'inizio di questa settiinasa ha 
sospeso 173 lavoratori, dopo aver 
chiesto U licenziamento di 290 
operai. In ambedue i cast le, 
direzioni aziendali hanno .mes-lavranno 
so i iavoratori e le CJ. di fron-l delle due categoric a Torino, 
te al fatto compiuto, senza in-jMUano, Varese, Reggio E., Car 
formare i sindacati. 'pi, Flrenze, Faenaa. 

posito l'utilizzazione di autisti 
non dipendenti, in violazione 
delle norme sui collocamento 
e sulla sicurezza nelle attivita 
petrolifere. Indignazione ha pot 
suscitato il caso di Roma, dove 
un crumiro su un'autobotte ha 
-forzato- il picchetto ferendo 
0 contundendo otto Iavoratori. 
1 sindacati si riuniranno per de-
cidere forme e modalita del 
proseguimento della lotta, che 
i Iavoratori chiedono sia portata 
fino in fondo. 

VETRAI — Sono state rotte 
le trattative per il contratto 
del 15 mila lavoratori delle In
dustrie produttrici di lampade. 
valvole e tubi fluorescenti. La 
posizione intransigente dei pa
droni non ba consentito di di-
scutere le rivendicazioni dei 
sindacati. Questi hanno pertan-
to deciso un primo sciopero 
di protesta. di 24 ore, per gio
vedl 22. 

OLII — La lotta dei 10 mila 
lavoratori del settore olii. grassi 
e saponi per il contratto pro-
segue in modo articolato secon 
do le decisioni unitarie dei sin-
dacatL Uno sciopero dl 48 ore 
si e concluso ieri nelle aziende 
della Bertolli e della Seriom 
di Livomo, con compatta par
tecipazione degli operai, giunti 
alia terza astensione e privi 
di esperienze di lotta sindacale. 

BANCABI — Si apre oggi a 
Roma il IV congresso nazionale 
della FIDAC-CGIL, che si con-
cludera martedl- Uno dei temi 
fondamentali e il superamento 
dell'accordo separato CISL-UTL 
sui contratto del 110 mila ban-
carL 

ABBIGLIAMENTO — Ferve 
fra le lavoratrid e i Iavoratori 
deirabbigliamento la prepara-
zlone della ripresa delle lotte 
contrattuali nei settori delle 
calze e maglie. Quasi mezzo 
milione di operai effettueranno 
un primo sciopero unitario di 
24 ore giovedl 22. Convegni 
si tengono a Milano, Novara, 
Bfodena, Bologna. Arezzo. Chie-
U e Siena. Durante rastenskme. 

luogo manifestaxtoni 

II Comitate '" centrale 
della : Federbraccianti ha 
fissato in un documento i 
punti essenziali della sua 
linea di condotta circa i 
problemi previdenziali e 
del collocamento, in parti
colare con rijerimento alia 
cessazione del «presim-
tivo impiego > nel Mezzo
giorno. 

II CC ha deciso: 
1) di invitare tutti i la

voratori delle regioni me-
ridionali a respingere tutte 
le deliberazioni, adottate 
contro il parere dei sinda
cati, delle Commissioni 
provinciali per gli elenchi 
anagrafici rendendo inope-
rante ogni atto che ne do-
vesse conseguire; 

2) di promuovere I'a-
zione di tutta la categoria 
in appoggio alia legge per 
la creazione di un nuovo 
sistema di collocamento, 
accertamento e finanzia-
mento della previdenza. 
La legge n. 425, d'iniziativa 
popolare, e ferma alia 
Commissione lavorc del 
Senato; ••••<:• 
• ' 3) estendere I' attacco 
al sistema di avviamento 
al lavoro basato sui li
bretto, in crisi anche nel 
Centro-Nord, alio scopo di 
conquistare un nuovo si
stema capace di far avan-
zare i diritti di tutti i brae-
cianti agricoli; . ~ • • 

4) dare mandato alia 
segreteria per accertare se 
esistono, nell'ambito • go-
vernativo, concrete possi-
bilitd per una rapida ap-
provazione della legge sulla 
paritd e I'estensione dei 
trattamenti previdenziali 
ai coloni; qualora tali pos
sibility non vi siano, roc-
cogliere in una nuova lotta 
nazionale la richiesta della 
categoria di approvare la 
legge - entro la fine del-
Vanno; 

' 5) respingere qualsiasi 
menomazione delle presta-
zioni, fino al varo di una 
nuova • legge valida per 
tutto il territorio nazionale 
su -• previdenza, colloca
mento • - e accertamento 
delle giornate lavorate. 

I problemi del colloca
mento e accertamento so
no stati puntualizzati dalla 
Federbraccianti in un se
condo progetto di legge di 
iniziativa popolare, che 
verra • presentato • quanto 
prima al Senato. P in 
corso in tutta Italia la 
raccolta delle firme in ap
poggio al progetto non so
lo per ragglungere il nu-
mero di 50 mila necessa
rio per la presentazione, 
ma anche per estendere la 
raccolta delle firme all'in-
tera categoria in modo da 
trasformare questa azione 
in una vasta consultazione 
unitaria. 

tsasperata 
dimostraiione 
di contadini 

"•" • COSENZA, 16 
A S. Maria, un centro cosen-

tino posto sulla costa tirrenica 
doemila contadini produttori di 
cedro hanno dato vita ad una 
violenta dimostrazlone, esaspe-
rati per l'offerta degli indu 
striali di ritirare il raccolto a 
un prezzo inferiore a quello 
dello scorso anno. . . _ . - . 

Nelle vie sono state erette 
barricate, mentre i negozi ab-
bassavano le saracinescbe e gli 
scolari uscivano dalle aule. In 
corteo. i contadini hanno poi 
occupato la sede del municipio. 
abbattendo porte e finestre al 
colmo delllndignazione per la 
inanita dei pubblici poteri con
tro 1'aperto strozzinaggio degli 
industriali del Nbrd. che sem
pre hanno pagato a prezzi ir-
risori il cedro della zona. 

MercoMi 
5c*^pe*(afif0 

i dipewdewti M 
films 

IfereoledL i dipendenti delle 
agenzie di noleggio films si 
asterranno dal lavoro per I'in 
tern giornata. A tale decisione 
si e giunti dopo che i'ANTCA 
(con la quale erano in corso le 
trattative per il rinnovo del 
contratto di lavoro) e venuta 
meno airimpegno di comunicare 
entro ieri le proprie posizioni 
rispetto alle richieste dei Ia
voratori. 

LunedL Intanto, I lavoratori 
d riuniranno ia assemblea ge-
nerale presso la FILS-CGIL, 
nella sede di villa Albani, alle 
ore 20. 

LaCarbosarda 
passera 
aN'ENEL 

'•'•« CAGLIARI, " 16. 
Una delegazlone unitarla di 

Carbonia e stata ricevuta dal 
ministro dell'Industria, Giu
seppe Medici, il quale ha di-
chiarato che entro il 19 otto-
bre inoltrera al Consiglio del 
ministri il decreto dl passag 
gio della Carbosarda all'ENEL 
La Commissione tecnica ha 
gia dato, infatti, parere posi
tivo. 

La notizia e stata comunlca-
ta oggi a Carbonia nel corso 
di un'assemblea pubblica do
ve continuano lo sciopero e 
l'occupazione delle miniere. 
E' stato deciso di proseguire 
queste forme di lotta fino al 
20. 

Pressioni 
della CGIL 

per le pensioni 
La segreteria della CGIL e 

intervenuta ieri presso l'onore-
vole Delle Fave. ministro del 
Lavoro, riaffermando Turgenza 
della riforma del pensionamen-
to e dell'aumento delle pensio
ni. Tenendo conto dell'impegno 
a concludere le consultazioni 
tra governo e sindacati entro 
il corrente mese. e consideran-
do che non sono stati fissati I 
necessari incontri. la segreteria 
confederale ha chiesto i'urgente 
ripresa delle consultazioni 
stesse. 

Manifestazioni si svolgeranno 
oggi a Pistoia (si sciopera per 
24 ore), a Peseta, e domani a 
Bari con un comizio del vice 
segretario della CGIL Monta-

Belgrado 

Tecnici 
jugoslavi 
ammessi 
ne/iNEC? 

BELGRADO. 16 
II ministro degli affari 

esteri belga, Paul Henry 
Spaak, d arrivato a Belgrado 
in visita ufficiale di cinque 
giorni. Spaak e stato accolto 
all'aeroporto di Belgrado dal 
ministro degli esteri jugosla-
vo Koca Popovic. 

II portavoce del governo 
jugoslavo ha dichiarato che 
i due ministri avranno occa-
sione di < effettuare un am
pio scambio di punti di vista 
sui problemi bilaterali e 
quelli internazionali >. « Que
ste consultazioni — ha ag-
giunto il portavoce — sono 
diventate regolari fra i due 
paesl >. '<••• ^ 

I circoli bene informati nel
la capitale jugoslava affer-
mano che i rappresentanti 
del governo di Belgrado di-
scuteranno con Spaak il pro-
blema dell'ammissione nel 
MEC di alcuni < tecnici > Ju
goslav!. 

Come e noto. la Jugoslavia 
aveva chiesto due anni fa la 
presenza di suoi « tecnici » a 
Bruxelles, ma in quella ocea-
sione. fra gli altri ostacoli 
che impedivano di accettare 
la richiesta jugoslava, vi fu 
anche la posizione nettamen-
te contraria della Repubblica 
federale tedesca. 

i cambi 
Dollaro U.S.A. 
Dollaro canadese 
Franco svizzero 
Sterlina 
Corona danese 
Corona norvegese 
Corona svedese 
Fiorlno olandese 
Franco belga 
Franco francese n. 
Marco tedesco 
Peseta 
Scellino austrlaco 
Scudo portoghese 
Peso argentino 
Cruzeiro brasiliano 
Rublo 
Sterlina egtzlana 
Dinaro Jugoslavo 
Dracma ' 
Lira turca 
Sterlina australlana 
gnani. 

623,72 
578,95 
144,73 

1737,40 
90,07 
86,97 

120,89 
173,65 

12,5575 
127,38 
157,09 
10,34 

24,178 
21,45 

3,43 
0,345 

205,00 
805,00 

0,60 
20,02 
62,90 

1375,65 

••->• '• -*••'• -NEL N. 41 DI ;\;r-; 

R.IN-ASCITA 
da oggi in vendita nelle edicole 

Un ampio iruerto dedicate ai grandi problemi 

della campagna elettorale amministraliva: 

# P e r tutti u n a casa c ivi le 
0 Dai mal i dell'assistenza a l servizio eanifario 

nazionale 
# II n o d o scorsoio dei trasporti nrbani 
0 Due tipiche esperienze di politica comunales 

— Regg io Emil ia 
— B e r g a m o '. 

Inoltre il numero contiene: 

# I conti n o n tornano (edi toria le di Giorg io 
A m e n d o l a ) . . 

# Che coaa cerca i n D e GanOe PAmerica latina . 
(Renato Sandr i ) 

0 Dal Cairo o n r u o l o att ivo p e r i l m o n d o n o n 
al l ineato ( R o m a n o Led d a ) 

# Le 1 0 0 maggiori §ociela degli Stati UniU (Ma-
rio Mazzarino) 

# Critiche letterarie, artiatiche, c inematografich*, 
teatrali , musical i 

NEI DOCUMENT! 

Ancora sui rapporti 
tra comunisti e cattolici 

Un inedfto di Palmira Togliatti M 1951 
Ui articolp di Atosaidra Natti 
U M ct afertiiia di Ucio Umbanto Radlea 

Nonosfante la grave sciagom che hm fune-
stato T Organizzazione Maico per 1'Italia, la 
grande famiglia dei Medici e dei tecnici che 
la compongono ha ripreso 1'atthrita con la 
fenna intenxione di continuare con la ttessa 
assidoitft 1' opera intrapresa e potenziata dal* 
le Persone acomparse. 

V Organiaarione 

MAICO 
che anzitutto vuole qui ringraziare qnanti k 
sono stati yicini in qnesto fJoloroso momen-
to, e- di nuovo, oggi come prima, al servizio 
del debole di ndito, con tutti i presidii rae-
dici e tecnici di cui essa dispone e con la 
certezza che la sempre pin viva dedizione alia 
sua attivita sia il migliore trihnto alia memo-
ria del sno Presidente. . 

rSTTTUTO MAICO PfR L'lTAUA 

TaMMrix 4Sv«tJ1/2 /J /4 
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1 ' americano Cawley domina incontrastato nei 4 0 0 metri a d ostacoli 

FRINOLLISESTO 

U premiazlone dopo la f inale del 400 ostacoli v in ta dal-
T a m e r l c a n o CAWLEY davant i all ' inglese COOPER e 
all'aixurro MORALE. (Telefoto a « l ' U n i t a > ) 

II punto 

Un tandem 

die si chiama 

• Che^abblamo, oggi? L'araento ell Pettenella 
P . A f h , , o m e t r o " » e " bronco di Morale nei me- . 
trl 400 he. Non e, certo, la r l ccheaa . Ma, sapete 
al Glochl di Tokio, I'ltalla e a nozze con i fichi 
aecchi. Adesso, aspettlamo i'oro del tiro al plat-
tello: MatUrelli o Rosaini? E non basta. Perche, 
In quetti giornl, sulla pista di Hachioli, i cicliati, •' 
nella - vetocita » e nell'- inseguimento -, un altro > 
po» di metallo, di riffe o di raffe, lo tire ran no an-
cora fuori. Allegri, amicl. C'e addirittura la lieta 
prospettiva che Bianchetto e Damiano rompano ••• 
la schiena a tuttl. Come? Con il - tandem », quel ' 
mezzo che, al, fa tanto belle epoque, e che re«I- ' 
• to nei programma dell'olimpiade perche, ap-
punto, I'UCI del signor Rodoni e rimasta al tem
po del tram a cavalli , del piegabaffi e detle bel
le donne veetite di veil e di chiffon. 

E, comunque, alamo teri e andiamo avantl. 
. Exploit? Tantl, come al solito. Net nuoto, gli ' 

yankces continuano a sparare a zero aui records.• " 
lerl, vincendo le gare flnali, ne hanno fattl sal- -
tare tre: V84"07 della Stouder net metri 100 far- -
falla, 3 '»"04 della aUffetta 4x100 quattro stili, -
con Mann che nella frazione aul dorso, ha reallz- • 
zato un formidabile 59"6. E, coal, per gli Stati 
Unit!, II totale delle medaglie d'oro e aalito a 

- undid . II dominio, perciA, e quaal asaoluto. E, 
1 intanto, nell'atletlca, ' Wyonia Tyue succede a ' 

Wilma Rudolph, la regtna del Qiochl di Roma: 
11"4-n«l metri 100, che in batteria, aveva corso 
in 11**2, il tempo del maggtor primato. Poi, Caw- ' 
ley r.ella non entuaiaamante prova conclusiva dei 
metri 400 ha: 49"*. E, allora, deluai, poaaiamo . 
dire che Morale • FrlnolH hanno davvero perduto . 
la grande occaslone. 

Splendida • auperba, invece, la progresaione e -
la conqultta di Snetl, negll 000 metri: 1'45"1, che > 
•guaglia il primato olimpico. A Tokio, quattr'an- . 
ni dopo, Snell ha ripetuto, migliorandola, I'impre-
•a di Roma.- Ancora due record* aaaoluti: Anna 
Packer nella aemifinale del 400 metri (52"7), ed 
Elena Gorchakeva nei giavellotto (02,40). T u t u -
via, ahi per la betla Elena: in finale, Tha apunta-
ta Mihalla Pane* (6034) , che, a aorpresa, e 
uacita dal mucchio. E 1 nostril Ah, Berruti e . 
Ottelina, nei metri 200, hanno aupcrato i primi 
turnl con facl l i t i . -

Ed ecco il reate. Nei clclismo, Sercu a*e ag-

Siudicato il titolo del - chtlometro •, mentre . 
roan ha gla meeao I'ipoteca nell'- Inaegulmen-

to - . Nella acherma, I'Unlone Sovietica a'e af-
f ermaU con la equadra maachlle del fioretto, gli 
azzurrir- Hanno preao betta da erbl. Brave al t 
contrario le ragazz* della »f»«cl«l»*». « « • J * ™ 
agli ultiml aeealti. Nei pugrtato due buone ed 
un grama. Atzorl e Bertinl le hanno date, Zurlo 
le ha preee. E per m>l promettent* 4 Hnlaio de 
t o m e o di lotta greco-remana, per le vlttorie di 
Fabra e Toma, e per II paregglo dl Bulgareili. » 
Ch» rlmaneT L'eloelo per Fecaati, che e entrato . 
S u a aTmmnale del metri 200 farfalla. e un p o ' : 
6\ zlcchTro riiI ba .ket ; iMtalia ha econfitto 1'Un-, 
* • • & Z£&£*JSiS'-c?;^ formidabU. P.uk- . 
fe ldir! fl lol lVvator. dl peal deU'UntoM * » v f t l c . 
ha al iate , eon I tr* atrappi, 475 chilli ' .' 

. " - ' • / : * • • - . ' 

L'azzurro preceduto anche da Coo
p e r - L a romena Penes sorprende 
tutti nei giavellotto - La Tyus (USA) 
vince i 100 metri - Berruti ed Ottoli-

na semifinalisti nei 200 metri 

di Snell 
e 

Nottro servizio 

U ^ : 

TOKIO, 16 • 
Warren ~ Rex » Cawley riel 

400 ostacoli col tempo di 49"6 
e Peter Snell, it rappresen-
tante di tabacco di Opunake 
(Nuova Zelanda) negli 800 
metri corsi in 1'45"1 sono.i 
due -eroU della giornata atle-
tlca. I due campioni olimpici 
hanno spartito gli applausi 
con la giovanissima . romena 
Mihaela Penes, una ' ragazza 
di 17 anni, che ha vinto I'oro 
del giavellotto (metri 60,54), 
I' americana Wyoma Tyus, 
brillante vincitrice dei 100 me
tri (IV'4) e il potacco Josef 
Schmidt, per la seconda volta 
consecutiva medaglia d'oro 
nei salto triplo (metri 16.85). 
Degli italiani, Salvatore Mo
rale si e aggiudicato la me
daglia di bronzo nella gara 
degli ostacoli bassi dove Fri-
nolli e giunto sesto. Ottolina 
e Berruti hanno conquistato 
il diritto ad entrare nelle se-
miflnali della corsa dei 200 m. 
in programma domani assie-
me- alia finale. •• •-• • -. • • • 
' La giornata ha anche regl-
strato una serie di record, 
mondiali. e olimpici: nelle 
qualiyicaztoni del giaveliotto 
la, sovietica Elena. Gorchar 
kova ha flondato Vattrezzo a 
m. 62,40, nuovo primato mon-
diale- (primato precedente di 
m. 59,75: apparteneua aU'at-
tra sovietica Elvira Ozolina), 
nella semlfinale dei 400 metri 
femminili la britannica Anna 
Packer ha vinto la sua bat
teria in 52**7, nuovo primalo 
del mondo (VIAAF non rico-
nosce il tempo di 51"4 della 
coreana Sin Kim Dan!); il po-
lacco Schmidt ha migliorato 
il primato olimpico. da lul sta-
bilito a Roma di m. 16,81 al-
lungandolo a m. 16.85. 
' Warren Cawley ha cinto i 

400 m. hs in 49"6. L'ameri-
cano, recordman mondiale 
delta specialita, ha dominato 
in. largo e in lungo la corsa: 
La cronaca: Frinolli (settima 
corsla) esce velodssimo dagli 
" starters - , mentre Cawley e 
Morale (ottava corsia) si av-
viano con prudenza. L'italiano 
perde it passo all'uscita del-
I'ultima curva. Cooper, Knoke 
e Morale seguono il romano 
nell'ordine. In vista delta di-
rittura d'arrioo Cawley acce-
lera e ' guadapna irresfetibil-
mehte posizioni. Dopo di lui 
vengono Cooper - e ' Morale^ 
Mentre Vamericano si' avvia 
sparato al successo. Cooper, e 
Aforale si battono per la me-; 
doglia d'argento che Vinglese 
ennquista perunsofflo. Dietro 
Morale • viene la - riwelarione 
Knoke. poi Lucfc, indi Pri-
nolli. il sovletico Anisimov e 
ii belga Geeroms. Gli * az-
zurri • hanno perduto una 
prande occasione ,per piaz-
zarsi almeno nei '• due posti 
dietro il vincitore. 

Peter Snell. ripescato dal 
suo allenafore Lydiard. sfra-
vince gli 800 m., una gara 
eccezionale che rede quattro 
uomini per la prima rolta 
sotto VV46". Ma di Snell si 
sapeva, cosl pure di Cro-
thers: la rivelazione e stati 
Wilson KiprupuU un ottocen~ 
tista del Kenia, che • e rfu-
scito a battere sul filo il noto 
Kerr e conquistarsi : la me
daglia di bronzo dietro il ca-
nadese Crothers. Snell ha ora 
in programma la corsa dei 
1.500. che eoli si dice certo di 
pincere. . ' . ' . ' 
• Nei 100 metri femminili la 
grdziosa Wyonia Tyus ill"4). 
che ieri nelle batterie aveva 
eguagliato il record mondiale 
della Rudolph di ' U"2, ha 
vinto con due metri di van-
taggio sull'inglese McGwire, 
giunta a spalla con la polacca 
Klobukoska e Valtra ameri
cana Martly White. Grande 
sconfitta di questa para e la 
scattlsta cubana Miguela Co~ 
bian. 

La giovanissima romena Mi
haela Penes e la nuova Stella 
del. ffiacellotto ffmminile; 
mexsaH in luce qac4t*anno con 
un Utncio di m. 52,14, la Penes 
ha strappato ellc sopietiche 
una < supremazim che durara 
da quasi dieci anni. II polacco 
Josef Schmidt, Wssando Ro
ma, si e riconfermato il mi. 
plior triplista in campo mon
diale. La medaolia d'oro rha 
conquistata con TttUimo salto. 
Ecco la sua serie: 16J37, 16.65, 
16,58. nnllo, 14.55. 16.35. Die
tro di lui si sono plazzati I 
due sovietici Fedoreep (16.58) 
e Krapchenko (16,57). 

Per il resto batterie e semi-
finali: nelle serie dei 200 m. 

• Berruti e Ottolina passano le 
• batterit a i quarti dl final* 

guadagnandosi I'ingresso nelle 
semiflnali. I tempi migllori so
no stati segnati da Drayton 
(20"7), Roberts (20"8), Jero
me (20"9) e Jegathesan (20"). 
I • due » azzurri * , hanno se-
gnato 21" netti. 
• Nelle batterie dei 5.000 me
tri Clark ha segnato 13'48"4, 
Dutov 13'50"6, Gamoudi 14' 
10"2, Schul 14'11"6, Jozy 13' 
55"4, Wiggs 13'51"; tra i piit 
noti atleti eliminatl sono Hal-
berg, Orentas, Scott. - . „ , . . • • 

Dopo le tre prime prove del 
pentathlon femrninile (80 hs. 
peso e alto) guida la clas-
siflca Irina Press con punti 
3.245, seguita dalla Bystrova 
(3.055), dalla Peters (3.004) e 
poi da Mary Rand, Draga Ste-
mejeic, Billie Winsloto e Deins 
Guenard. • 

Hiro Nagashar 
II vittorioso arrivo di BERRUTI davanti a IEFGATHESEN 
qualificato per le semifinali . ' 

e DELECOUR. Con questro exploi t l ' italiano s i : e 
(Telefoto a « l ' U n i t a > ) 

La gara del « chilometro » sulla ruvida pista di Hachioi 

scoiifitto dal belga Sercu 
Oggi la finale dell'inseguimento (con 
Ursi) e Tinizio del torneo di velocila 

' - i f * - ' . • . -

Ancora un. po', d'argento,. per l'ltalia. Lo porta 
Pettenella, che Costa — per necessita contingent! 
(eh si, il tempo felice di Gaiardoni e finite.) — ha 
lanciato nei «chilometro»." Lo sprinter, istruito e 
preparato alia perfezione, e andato all'assalto con la rabbia 
in corpo, e s'e disteso i n una prp^ressione potente , agile 
ed e legante, neU*armonia- d e l l o . st i le classico, disturbata 
soltanto da uno sbandamento agli 800 metri , per colpa dei 
sacchetti di proteziope ai bor-
di dell 'anello: 1'10"09. E' vero 
che... il record di Gaiardoni 
ha resistito, per 2'82". Si de-
v e considerare, per6, che il 
legnb di Roma e l iscio, scor-
revole , e che,' invece, la pista 
di Hachiai e di cemento: e 
l'anno reso ruvido, per dimi-
nuirne la pericblosita. Cosl, 

Boxe: eliminato Zurlo 

Atzori e 
marciano spediti 

Sollevamento pesi 

Plufkelder: 
oro e record 
Greco-romana: buon ini-

zio degli « azzurri» 

' TOKIO. 16 
L'elcttricista sovietico Rudolf 

Plukfelder. ha vinto oggi il tito
lo dei * massimi leggcri - di solle
vamento pesi procedendo gli un-
gheresi Toth e Veres. Anche in 
questa categoria sono stati stabl. 
liti nnmerosi record olimpici. Nei 
la distenaione il primato olimpi 
co e stato battuto prima dal fran-
cese Parteml poi dal polacco 
Kackzkowski. ancora da Parterni 
e dal flnlandese KangasniemL In
line dal sovietico Plukfelder e dal 
campione - mondiale Veres (che 
l*ha - deflnitivamente portato a 
Kg. 155). - • • : . . . 

Ncllo strappo il primato e sta
to battuto a ripetlzione: ma alia 
fine * stato Plukfelder a far re
gistrar* la mtsura migliore con 
Kg. 142,5. Lo stesso Plukfelder 
inflne ha stabillto gli ultiml due 
primati olmpici. quello dello slan-
cio con Kg. 182.5 e quello com-
plesslvo delle tre alzate ' con 
Kg. 475 (ci6 che gli ha permewo 
dl ottenert anche la vittoria fi
nale). • • • 

E* iniziato tl torneo dl lotta 
greco-romana con tre prestazioni 
positive degli azzurri. II cnramoJ 
vente. generoso Ignazlo Fabra ha 
battuto il cpiumas Iranlano Kho-
shoi; Toma ha avuto la megllo 
del - gallo » flllppino Tomaiis; 11 
-massimo* Bulgareili ha pareg. 
giato con' 11 forte turco Kiyas-
settin Yilmaz. 

Pettenella ha lasciato, a lungo, 
l'illiisiohe del trionfo, tanto piu 
che ^ra i battuti e'era Trentin, 
un favorito: 1'10"42. Ma, ecco 
Sercu: 1'09"59: Superman? Lo 
conosciamo bene. Patrick: - N o , 
Nembo Kid non e'entra" -^ Ser
cu e semplfcemente un atleta 
che va piu forte degli altri. e 
quando gli altri vanno piii forte. 
tanto piu forte va lui. • 

L'atletica ha Hayes? e U nuoto 
haSchollander? Allora. con il 
maggior rispetto.per Bob e Don, 
il cicJismo ha Sercu. che — ri-
cordate? — e stato campione 
del mondo della^ velocita. due 
anni fa a Rocourt e ha detenuto 
il .primato del metri 500: 29~66 
Adesso. Patrick — un fiammin-
go, figlio di uii antico. famoso 
routier: Albert — punta ai cin
que cerchi dello sprint anche 
per una rivincita (che s'annun-
cia furlosa e feroce) con i ra-
gazzi di . Gerardin, Trentin e 
Morelon. che — per squalifica 
— lTianno sconfitto a Parigi, 
neirultimo torneo dell'iride. E 
poi, fari U salto: si mischiera 
con la troupe di Maspes. Nei 

ch'lometro - . l'elenco dei valo-
ri olimpici e. dunque, il seguen-
te: Sercu. Pettenella. Trentin. 
Quindi. Van Der Touw. Pecka. 
Claesges. Ii resto . — Latocha. 
Gibbon. Logunov — e minu-
taglia . . . -

E qui. ci vorrebbe Mida. Per
che. JieUinseguimento. come 
pud Ursi arrivare all'oro? C'e 
Groen. no? La. bravura di Urs; 
ci pub dare il bronzo. Ursi 
(5'01"41) e entrato sparato nei 
quarti di finale, con Daller 
(5-00-55). Isaksson (5*01"41), 
Porter (5-03-16), Spieiberger 
(5;04"60), Ozefowicz (505-) , 
Moskin (5'05"67) e sintende — 
Groen. che ha realizzato 
rexploit: 4'57-08. Successiva-
mente Ursi (5'02-43) ha schiac-
ciato Spieiberger (509"84). e s e 
qualificato per le semifinali. in-
sieme a Groen (4'59"59). Daller 
(5-00^70) e Isaksson (50P13) . 
che hanno demolito. rispettiva-
mente. Moskvin. Ozefowicz e 
Porter. ' < 

E avanti. Ursi. peggior tempo. 
e aspettato proprio da Groen. 
mtglior tempo, 1'uomo che ha 
sempre il bel vizio (brutto. per 
Ursi) di scappare sul filo del 
record. . 

Sorprese?. Una: Van - Loo, 
pronti e via, eliminato 

' •• TOKIO. 16. 
Negli tncontri degli ottavt dl finale del tor

neo olimpico dl pngilato, nelle categorie pesi: 
mosca, gallo e welter, gli Italian! hanno otte- . 
nnto dne vlttorle ed una sconfitta. Vazzuno 
Sllvano Bertinl, net « welter.», ha battnto l'egl-
ziano Hussein Saddlk al punti; Fernando Atzo
ri, nei mosca, ha battuto ai puntt raustrallano 
Darryl Michel Norwood, mentre, nei «gallo» 
Franco Zurlo e stato battuto al punti dal so
vietico - Oleg , Grlgorlev, campione ollmplonlco 
uscente. 

Atzori ba superato 11 tlroore che gli si riaprisse 
la ferita alia areata -sopraccigliare ed ha po- . 
tuto assicurarsi la posslbillta dl conquLttarc : 
una medaglia. Infatti, lunedl nei quarti dl fi
nale, egtl sara opposto al guardla destrm Irian- -
dese MacAfferty, oggi dato vincente ai punti 
sul ganese Shlttu, pur essendo stato duramente . 
colpito.' Superato questo ostacolo, come 11 C.T. 
Rea ritlene possibile per la superior* veloclta 
e la potenza dell'ltallano, Atzori accederebbe 
alia semlfinale eonqulstando cosl sicuramente 
una medaglia in quanto, come e noto, le Ollm- ' 
pladi assegnano due medaglie dl bronzo ai bat- ' 
tuti nelle semifinali. 

Tuttl gli arbitrl, assegnando 11 puntegglo dl 
59-58, hanno riconoseluto unanlmemente la 
sconfitta di stretta mlsura dl zurlo ad opera ' 
del sovietico Gregorlev. Znrlo, ambidestro, ha 
avuto rinlziativa soltanto nella seconda rlpre-
sa, aggiudlcandosela. Ma era rtsultato In svan-
taggio nella prima ed ba perduto la terza. ftea 
ha rilevato analogle tra l'incontro odlerno e -
quello dl Roma che vide oppostl Gregoriev e 
Zamparlni. • Quando si - perde onorevolmente 
contro un simile campione — ha detto Rea — 
blsogria levarsl tanto dl cappello ». Zurlo si e • 
rammarlcato dl essersi buttato avantl con trop-
pa foga: « CI metto troppo cuore. Dovrei la-
vorare maggiormente con II cervello. Sono an
dato semore all'attacco invece di aspettare e dl 
colplrlo di rimessa ». 
- Nella categoria del * medio teggerl > l'italia
no Sllvano Bertinl ha battuto al punti I'egi-
ziano Hussein Saddlk con declslone unanlme. 
Bertinl ha sfoggiato un potente sinistra ed ha 
accumulato punti su punti con attacchl al cor
po. NeU'ulttino round ha messo a segno un ter-
rlblle sinistra al volto. vlsibilmente accusato 
dail'egizlann. Questl liusciva tuttavla a rlmet-
tenl In piedl prima che Iniziasse II contegglo. 

Battuta i'Ungheria 

Finale sicura 
per i cestisti 

' ' '• . . . ' . TOKIO. 16. 
; - D a bulo che era, l'orizzonte del cestisti 

azzurri — a seguito della sconfitta con la 
Polonia — si e prima rischiarato (a causa 

• della sconfitta In cul e lncappata a sua volta 
la Polonfa) e, infine, si e fatto dl nuovo ra-

. dloso: i nostrl oggi hanno Infatti superato 
(77-73), piu agevolmente di quanto non dica 
11 puntegglo, gli awenart dl turno*(gll un-

. gheresi) mentre I polacchl contro 11 Por-
torico sono Incappatl nella seconda sconfitta 
(66-CO). 

La situazlone dunque e estreraamente fa-
vorevole agli azzurri, quasi sicurl dl entrare 
In finale ammesso che vincano 1'ultlroa partita 
In programma (quella con 1'URSS e conside-

, rata persa in partenza sla per gli azzurri che 
per 1 polacchl) o che perdano con un pun
tegglo di mlsura. E' noto, Infatti, che se gli 
azzurri e I polacchl dovessero fin Ire a parlta 
di punti, decidera 11 quoziente canestrl. 

Ma passiamo alia cronaca della giornata. Gil 
azzurri giocano in mattlnata contro I'Ungtieria: 
•I portano subito In vantagglo e chludono cosl 
il tempo con II puntegglo dl 4$ a 3S a loro 
favore. Nei secondo tempo I ragazzt dl Para-

. tore hanno continuato a reallzzare canestrl, 
mantenendo sempre il comando deU'lnconrro 
grazle anche ad un prestigioso Lombard I (au-

. tore dl ben 18 punti) e alle buone prove dl 
, Glomo, Viltorini e Pellanera (12 punti cia-
senno). • L'incontro t flnito con 11 puntegglo 
di 77 a 73 per l'ltalia: pud sembrare un rl-

. sultato rislcato; ma, se si tlene con to dell'an-
damento del matcb, si deve rlconoscere cbe 
in realta non e cosl. E bene hanno fatto gli 

' azzurri a non splngere a fondo, una volta si
curl della vittoria. 

Tra le altre gare della giornata da sottoll-
neare Glappone-ITRSS, sla perche metteva di 
rronte una squadra di «plgmel > ( I giappone-
si) ad una squadra dl > gigam! • (I sovietici), 

• sla perche II match si e concluso con un rl-
sultato In un certo senso sorprendente; hanno 

* si vinto I sovietici (come poteva essere dlver-
samente?) ma I gtapponesl sono rlosciti a II-
mltare II • passlvo (72 a 5t) cavandosela con 
onore. SI pensl che e la prima volta In queste 
OUmpUdl che I'URSS segna «appena> 72 ca
nestrl! Ma eld pno essere dlpeso anche dal 
fatto che I sovietici non hanno sphito a fon-

, do volendosl risparmlare per I match deeisfvl. 

Gli 800 metri 

Questq • 
la corsa 
piu bel la 

Ma insomma quaTe la p*tt 
bella e interessante gara di 
atletica? > «I 100 metri», H-
spondono in coro i oiornalisti 
sportiwf. E' in questa comp«-
tizione che I'animale-uomo 
pud, nell'attimo fuggente, H-
berare — ecJancer, dicono i 
jrancesl — tutta la propria 
cnergia muscolare, e plastica-
mente mostrarla agli spettato-
T\ che, con angoscia, assistono 
al fulmineo dispiegarsi degli 
atleti sulla pista. 

tl 10.000M, ribatlono im>«c* 
coloro che, sadicamente, desi-
derano godersi a lungo, ma co-
modamente seduti, lo spetta-
colo dcii'ijomo-animale, che, 
con caparbia volonta c serran-
do i denti. ignora gli attacchl 
brutali della fatica, che appan-
tiH la volonta c attacca con 
spasimi tetanici I gruppi mu-
scolari. 

Attcnzione, perb. Quando lo 
dico ' bella gara ~ evidente-
mente introduco ncl mio di-
seorso elementi di carattere 
estetico c certamente questl 
possono essere soddisfatti dal-
Vattegpiamento degli atleti, 
dall'eleganza dei loro movl-
inenti. E vivano allora i 100 
inetri. Ma non d tutto. Io ho 
detto anche - interessante » e 
percib mi riferisco anche al 
contenuto agonistico, alia lotto, 
che t I'esscnza atcssa, Vanima, 
la condizione necessaria per 
distinguerc la gara sportit'a 
dalla esibizionc dell'atleta nei 
circo o sulla platea di , tin 
teatro. 

E la lotta. 1'agonismo implt-
cano anche Vinccrtczza tntorno 
al risultato finale. 

E" per qttest'ultima ragione 
che 100 o 10.000 metri non pos
sono essere la piu bella e in
teressante gara che si dtsputa 
nello stadio. Nella prima, gla a 
cinque metri dalla partenza si 
pud ragionevolmente prevede-
re come andrd a finire; e, al 
massimo. vi sara la lotta fra 
coppie di atleti per nn piccolo 
spostamento nei finale. Quanto 
ai 10.000 metri, la selezlbne 
anche di un gruppo numeroso 
e valoroso di atleti, come po- -
teva esser quello dei 38 partiti 
sotto gli occhi del sudditi del 
Mikado, avviene durante la 

. prova e ne potranno sopravvi-
vere tre negli ultimi cento 
metri. Vedete: i 10.000 metri 
sono paragonablli a un bel ro-
manzo giallo. Coloro che non 
vogliono sorbirsi la sequenza, 
anche logica, delle morti che 
preparano la soluzione finale, 
saltano di colpo iuttc le pagi-
ne e vanno a leggcrsi le ulti-
me righe. La televisione pre-
sentando la gara vinta dal te-
nente dei • marines » Mills, ha 
appunto seguito questo princi-
pio. Ci ha mostrato la partenza 
per presentare i pcrsonaggl 
del dramma, assai nervosi in 
verita; poi ha saltato i priml 
nove chilometri per darcl In
fine la visione degli avveni-
menti occorsi nell'ultimo giro. 

Gli 800 metri sono invece 
uno spettacolo agonistico uni-
co, che va assaporato dal prin-
cipio alia fine; qui scorre tutto 
con una logica ferrea, anche se 
la conclusione e assolutamente 
imprevedibile. Chi ha avuto la 
ventura di vedere alia televi
sione le batterie, le semifinali 
e la finale degli 800 metri avra 
notato quante cose accadonm 
negli ultimi ventl metri. 

Un solo esempio vale per 
tutti. Ecco il capintesta delta 
lista mondiale degli 800 me
tri del 1964: Groth, statuniten-
sc. Rimane in testa tutta la 
gara: tantoche, il nostro bravo 
cronista che da ammiratore dl 
tutto cib che accade fra New 
York e St. Francisco, fa il ttfo 
per lui, dichiara: * Groth con~ 
trolla agevolmente la situazlo
ne in vista del filo di lana*. 
Ma, all'uomo di via del Ba-
buino, sono sfuagite le boc-
cacce e gli sbuffi che Groth H 
e lasciato sfuggire in curva. E 
Groth finisce ultimo. E mftle 
altri dl questl esempi negll 
800 metri. Uultimo a ventl 
metri dal traguardo vince; ft 
prima viene eliminato. Blso-
pna rivedere venti volte il film 
di un 800 metri per capire lo 
ordine d'arrivo. Si rlvedono 
volentieri al rallentatore I 100 
metri per oodere Vestetlea de
gli still. Si rlvedono i W.000 
metri per comprenderne • il 
dramma. 

E la conclusione quart? 
Non e inattesa. Del dello sta

dio sono Hayes e Mills. Ma 
Snell. nato a Opunake tl 17 
dicembre 1938. e Giove. -Pri
mus Inter pares*. E Klprugut 
k il suo prof eta! I 100. I 10.000 
sono gli 'hors dToevre •; plf 
800 metri sono il piatto dl car
ve. Bel colorl nei priml; vita-
mine. Nei secondo sostanza, 
proteine. 

b.b. 

Fioretto a squadre 

Primeggiano i sovietici 

Calcio 

AttHio Camoriano 

' ^ ' TOKIO. 18 
L'Unione Sovietica hi vinto il 

tomeo di fioretto a squadre raa-
schile. Al secondo posto ai .e clas-
M neat a la Polonia ed al terzo la 
Francia. In precedente. I franeesi 
avevano eliminato gli azznrri per 
9-5 mentre le nostre fiorettlste 
erano riuscite a supers re il turoo 
battendo la Gran Brctagna per 
9-6 ed entrando cosl in finale. 

La squadra maachile non ha 
potuto schierare Curletto, dolo-
rante alia schiena per una lom-
bagglne: si e trattato di.un gra-

,ve handicap avendo gla il ltvor. 
lnesc ottenuto una serie.dl pr«J 

bantl vittorie contro I franeesi 
(mat sconfitto) al torneo inter-
nazionale di Budapest. II posto 
dl Cruletto e stato preso da Mi
lanese 

L'incontro non era perduto 
sulla carta -: ha detto il dlrigen-
te amirro Edoardo Mangiaroiti. 
11 quale ha rilevato che la sostl-
tuzione di Cruletto con MUaiwui 
e la stoccata asscgnata al france-
se Magnan invece che all'azzurro 
devono considerarsl fattort deter
minant! ai ftni dell'esito dell'in-
contro. Milanesi. contro 11 forte 
awersario, era in svantagglo per 
J-4, quando 0 presidente della 

giuria non ha riccnosciuto una 
stoccata dell'azzurro Dandola al 
transalpino. Cos! invece che sul 
4-4 Tazzurro si e trovato sul 3-5. 

Milanesi ha subito quattro scoru 
fltte: La Ragione ha vinto una 
sola volta contro Rodocanachi su-
bendo 3 sconfltte. mentre Pinelll 
ha ottenuto due vittorie (Rodo
canachi e Courtillat) perdendo 
con Magnan; Granleri ha vinto 
due volte (Rodocanachi e Courtil
lat) perdendo con il forte Revenu. 

I Gli azzurri hanno poi perso il 
quinto posto. essendo stati battu
ti anche dalla Germanla (9-5). 

Eliminato 
il Brasile 

TOKIO, 18. 
SI sono eonclusl oggi I gi-

ronl eliminator! del tomeo di 
' calcio con lo svolglmento de

gli ultimi tre Incontrl: Ceco-
slovacehla-Braslle (conclusosl 
con una nuova sorprendente 

' sconfitta per 1-0 del Brasile), 
RAU-Corra (finlto con II pun
tegglo tennlstlco dl 18 a • a 

. favore della RAD) e Ghana-
Giappone (vittoria del Ghana 
per 1 a 2). Rlsultano quindi 
assBiesse al quarti dl finale 

, le seguentl otto squadre: Ce-
coslovacckla, RAV. Germanla, 
Romania, Ungherla, Jussstls-
•ia, Ghana • *** 

•*•?*. )> - ' !i?..sv •. • c-. *;«v ^ J,-"»«I " S&;-. t l 

• . < . •> ' . . ' • • . . . • • i 1 
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Solo tre medaglie d'argento ''. o..' -

' .4 quel c h e * ddto dl gtudicare vla-sqtellite/ll sol 
tevante e stato clemente sla con I campionl dell'atletica 

• che con quelli del suoi flail che si dedlcano alio studio 
• ilella meteordlogla, I quail pareva avessero • propria bit-

cato.: tnsomma c'e 11 sole sullo stadio, che, non tnostra 
.piii I'aspetto > squatlido dl quando ' pioveva, poca gente 
infreddollta sotto gli. ombrelli: dttorno at mostrl sacri 

• che fanno fuorl i records come fassero appena e soltanto 
• primatl itallani, ammlrlamo con solllevo una degna cor

nice dl folia entusiasta. 
i A proposlto dl primatl italiani, e ormai chlaro che, 

a meno di qualche aseai improbabile impennata nelle 
poche gare che restano, I bravl azzurri rischiano stavolta 
dl chiudere con un • bilancio assal magro la loro Olim-
piade: addlrlttura dl far pegglo che in ognl ultra edi-
zione. Una media dl 6-7 medaglie d'oro ce Vavevamo 
sempre, fin da Anversa (1920). Ftnora niente oro, solo 
tre medaglie d'argento. Magart cl salveremo con vittorie 
in qualche sport, come tl tiro al piattello: perfino nel 
clclismo-e dubblo se rlusclremo a vincere qualcosa. 

Devo confessare che qualche illusione su Morale me 
I'ero propria fatta, su Frinollt meno, per la buona ra-
glone ch'e troppo nuovo e verde ancora: In una gara come 
la sua e assal difficile, non si abbla la possanza d'un 
fenomeno americana, rlpeterst al proprio masslmo nel-
I'atmosfera terrltoriale di Ollmpla. Ma Morale, che deve 
essere un soggetto curioso, con quella barba superstiziosa 
e jattante (a me ml sapeva un po' di voto e un po' di 
atteggiamento * beat *), aveva tutta I'aria d'essersl pre- , 

parato con una genlale e solo apparente sregolatezza.- Ml 
sembrava un non-conformista che si stesse organlzzando 
a modo suo, come tino dl quegll italici spiritl bizzarri dl 
cul e plena la nostra letteratura e plii umtlmente. anche 
la cronaca, capaci anche al giorno d'oggi di strepitose 
ribellionl Indlvtdue. Uno, tnsommu, che cercasse - una 
(jrosso, vittoria per dispetto: per sbatterla in faccia ai 
dirlgentl ' federali' che lo vedono come it fiimo negll 
occhl. Invece la sregolatezza I'ha avuta • vinta sul genlo. 

E' regolare del resto che Morale e Frinolll abbiano 
perso. La loro presenza in quella finale era tncongrua 
perche I due non rappresentavano che se stessi, doe due 
casuali personalita di campioni non preparate ne da una 
selezione di massa ne da una scuola organica: una loro 
vittoria avrebbe spezzato una tradizione americana che 
dura da quando cl sono le Olimpiadi, pur con le due 
parental dell'lnglese Lord Burghley e dell'irlandese Ti-
sdall, senza nessuna profonaa ragione o solo quella un ' 
po" labile di buonl precedentl esclusivamente europel: 

(Facelll, Missonl, Ftllput). L'atletica e uno sport «• scien-
tifico*, che non ammette improvvisazioni. 11 Berruti di 
Roma e per I'appunto la classica eccezlone che conferma 
la regola, come si dice, e cosi lo fu il Beccali di Los 
Angeles.' •••••• • • • - . • ' . 

Un grande campione sportlvo, del resto,.e una bestta-

i rara. e complicata da fabbricare. Al di la dl tuttl I motlvi 
nazlonall e perfino climatici e dieteticl (secoli di bistecche 
contro decenni , ad esemplo), ci vogliono anche doti per-
sonalt che non sono soltanto quelle delta * classe * e del-

I'islinto. Ctvuole un'lnfinita pazlenza, perche poche cose 
ci sono piu noiosedegli allenamenti incessami che solo , 
possono trasformare un ragazzo • ben adatto in uno di 
quel robot spaventosi capaci dl vincere I'OUmpiade. Chissa 
qudnti non Vhanno avuta. questa pazlenza, quanti Hayes • 
o Snello Schollander in potenza hanno detto basta solo -
perche erano pigri^o preferivano il twist, che so?, al-
iascesi. Eh gla, perche un giovanotto che abbandoni ra- • 
gazze. divertimenti, sigarette e toba del genere solo per 
inseguire il miraggio d'una gloria, sportiva dllettantistica, 
o e un matto, o un orgoglloso nevrotlco, o un mistico. 
Oppure uno frustrato dalla miseria, che cerca nello sport 
una rlvincita e un'arratnpicata sociale, sia pur' pa'rtendo 
da posizioni iniziali da -dilettante*. 

L'ltalia, nello sport, specie dopo gli anni frastornanti 
del *boom*, ha un po' I'aria d'essere diventata una na-
zione incivil izzata, quando il Kenia piazza un suo uomo 
negll 800 e VEtiopia non si ferma a Bikile. Abbiamo un 
pirimato sicuro:dei ragazzi pigri e pieni di malformazioni ' 
correggibili con del buon esercizio, e loro ncmmeno a 
pallone hanno piu voglia di giocare. Per questo m'ha fatto 
simpatia un tipocome il pug He Ros. goffo e tremendo, 
forte come un bue e determinato come un 'desperado*, 
che sembra ancora uno di quei contadini stupiti e felici 
di questo nuovo lavoro, che hanno fatto bugiardamente 
ma onorevolmente grande lo sport italiano, in questo o 
quel periodo del passato. 

Gianni Puccini 

[Gli americani hanno trionfato gid in undid prove 

Nuoto: razzia USA 
Le medaglie 

gia assegnate 
Oro 

SOLLEVAMENTO PESI 
[PEBI GAIXO; Alexel Vakho-
In (UBBSJ kg. 357,9 (nuovo re-
•rd mondlale); PESI P1UMA: 
Dslnobu Mlyake (Glappone); 
ESI LEGGEBI: Waldemar B u -
lowski (Polonia): PESI ME-

Hans Zdralla (Cecoslovac-
l la) , kg. 445: PESI MASSIMI-
1GGERI : Rudolf Plukfelder 
JR88), kg. 475. ,. 

NUOTO 
flM 8.L. MASCHILI: Don Schol-

ider (USA) 53"4j 200 SANA 
EMMINILI: Gallna Proxumen-
lkowa (URSB) 2'4<"4; 100 8.L. 
EMMINILI: Dawn Praser <Au-

Jia) 59"5; 200 DORSO MA-
;HILI: Jed Graef (USA) 2'10"j; 

DORSO PEMMINILI: Katrile 
|rrtuon (USA) 1'07"7; 400 « 4 
T l i l » MASCHIU: Dick Rota 
»A (Clark* Auttln, Olman, 
loUander) y3l"2; 400 S. I* M A . 

JHIIJ: Don SeboUander (USA) 
t"2; 200 RANA MASCHIU: 
Brlen (Anitralla) 2'27"2: 4x100 
L. FEMMINILE: USA (Stan-

ir, De Varona, Watson, Ellis) 
"S; 100 PARFAIXA FEMMI-

ILI: Sharon SUuder (U S A) 
•1; 4x100 MISTA MASCHILE: 

ISA (Hann, Crala, Richardson, 
l a r k ) 3'5t"4. 

• TUFFI- . • 
r i A M P O U N O 3 M. (femmlnl-

Ingrld Kramer (GermanJa) 
145; (maacblle): Ken Stlrber-

(UBA) p. 150,90; PIATTA-
IRMA (femmlnlle): Lesley Bush 

^SA) p . 9»,i0. • • • • 

ATLETICA LEGGERA . 
|o.OOO METRI: Bil ly Mills (Usa) 

"4; GIAVELLOTTO ; Paull 
rala (Finlandla) S2.0C m.; LUN-

FEMMINILE: Mary Rand (G. 
L) 0,70 ra.: 100 METRI MASCHI-

Bob Hayes (USA) 10"O; DI-
AI Oerter (USA) 01,00 m.; 

Kenneth Matthews (OB) 
I'M"; ALTO FEMMINILE: To-

Balas ( R o n . ) 1,00 m.; 800 
rRI MASCHIU: Peter Snell 

i Zel.) l'45"l; 400 HS: Rex c a w -
(U8A) 40"S; TRIPLO MA

ILS: Jozet Schmidt (Polonia) 
10,85; 100 METRI FEMMINILI: 
ninla Tyns (USA) 11H4; GIA-
~ 1TTO FEMMINILE: Ml-

*la Penes (Romania) n . 00,54. 

CICLISMO 
IONOMETRO A SQUADRE: 

Ida (Garaydns, Karsetens, P le -
Zoet); 1000 METRI: Patrick 

(UR8S). 
LOTTA LIBERA 

II MOSCA: Yoshlkaton To-
(Gia.): PESI GALLO: Ya-

Uetake (Gla.); PESI PIUMA: 
bin Wauutabe (Gla.); PESI 
JGERI: Enl Dlmov (Bnlc . ) ; 
I I . WELTER: Ismail Ogan 
> c ) ; PESI MEDI: Prodon 

Je* (Bnlg.); PESI MEDIO-
I8IMI: Alexander Nedvev 
18); PES! MA88IMI: NaalT-

(URS8) . 
SCHERMA 

>RETTO MASCHILE: Egoo 
ke (Polonta); FIORETTO 
IINILE: Udlko Ujlakl Rejto 
lieria); FIORETTO MASCHI-
SQUADRE: UR88 (Sreshal -

, Zdaaovftcb, Midler, Sislkln) 
CANOTTAGGIO 

^INGOLO*: Ivaaav (URSS); 
PPIO»: UR88 (Tlaria, Da 

ski); « D U E S E N Z A . : Ca-
(Haagerford, Jacks** >; 

CON >: USA (Ferry, Flnd-
itchell); « QUATTRO 8EN-
Daalmarca (Haasea, Has-

m, Helaradt); « 4JUAT-
CON • : GermaaJa (NeaaeL 

Werner, Hirschfelder. 
f); « O T T O > : USA. 

PENTATHLON 
>IVIDUALE: Fereac Torok 
herta) p. 5118; A SQUADRE: 

p. 14*81. 
TIRO 

IRABTNA U B E R A : Gary Lee 
(USA) p . 1153; CARA-

PfCCOLA DA TERRA: 
Hamstcrl (Uaglieria) p. Ml. 

Arg« jento. 
•LLEVAMENTO PESI 
U GALLO: SdUro Ichlno-
i ) ; PESI PIUMA: Isaac 

(USA); PESI LSGGERI: 
KaphnMT (URSS); PE-

I E D I : Viktor Karreatsor 
I); PESI MAS8IMI-LEGGE-

TatH (Uagkerla). 

NUOTO 
IS.L. MASCBIU: Bobby Me 
r (Gran Bretagaa); 800 RA-
tMM.: Ctaadla Kalfe (USA): 
" FEMkL. 84Mrs« Sta«der 
; 280 DORSO MASCBIU 
DlUey (USA); 108 DORSO 

IIN1U: Chrlstrae Caraa 
ela); «08 « 4 S T I U • MA-

saarl (USA); 4x180 ft. L. 
IILE Getmaala; 488 g.L. 

IHILI: Fraak Wlegaad (Ger-
| ) : 800 RANA MASCmLI: 

Prokapeako (URSS): 
[ 8 . U FEMMINIU: Aastra-

FARFALLA FSMMIN1-
Kok (Olaada): 4x188 MI 

IASCHILE: Gersaaala. 
TUFFI 

iMPOUNO 3 M. (feanal 
I J f a a a e C«4ller (USA) , ( B M -
S: Fraacla O t t s M i ( b S A ) ; 
rAFORMA (feauaJalla): l a -

( G a m a a i a ) . 

ATLETICA LEGGERA 
10.000 METRI: Mobamed Garoudi 

(Tunisia); GIAVELLOTTO: Ger-
gely Kulcasr; LUNGO FEMMINI
LE: Irena Klrszentseln; 100 ME
TRI MASCHILI: Enrique Figue-
rola (Cuba); DISCO: Ludwik Da 
nek ( C e c ) ; 20 KM.: Dieter LInd 
ner (Germ.); ALTO FEMMINILE 
Mlchele Brown (Australia); 000 
METRI MASCHILI: William Cro-
thers (Canada); 400 HS.: John 
Cooper (G. Br.); TRIPLO MA
SCHILE: Oleg Fedoseev (URSS); 
100 METRI FEMMINILI: Edith 
Mc Gulre (USA); GIAVELLOT 
TO FEMMINILE: Marta Rudas 
(Ungherin). 

CICLISMO 
Cronometro a squadre: ITALIA: 

(Andreoll, Delia Bona. Guerra. 
Mania); 1.000 METRI: GIOVANNI 
PETTENELLA (ITALIA). 

LOTTA LIBERA 
PESI MOSCA: Clang (Cor); PE

SI GALLO: Akbas (Tur.); PESI 
PIUMA: Ivanov (Bnlg. ) : PESI 
LEGGERI: Rout (Germ.): PESI 
WELTER; Saragadze (URSS): 
PESI MED|; Cungor (Tur); PESI 
MEDIO-MASSIMI: , Ayk (Tnr.); 
PESI M A S S m i : Djiber (Bui.). 
• " " SCHERMA" •-• 
^ FIORETTO MASCHILE: Jean-
Claude Magnan (Fraacla): FIO
RETTO FEMMINILE: Helga Mees 
(Germanla): FIORETTO MA
SCHILE A SQUADRE: Polonia. -

CANOTTAGGIO 
< • SINGOLO »: Hill (Germanla); 
« DOPPIO»: USA; « DUE SEN
ZA »: Olanda; « D U E CON»: 
Francla; « QUATTRO SENZA »: 
Gran Bretagna; «QUATTRO 
CON >: ITALIA (Bosatta, Trivl-
nl, Galante, De Pedrlna, Spinola);' 
• OTTO »: Germanla. 

PENTATHLON 
' INDIVIDUALE: Igor Novlkov 
(URSS); A SQUADRE: USA. 

TIRO 
CARABINA LIBERA: Pbota 

Kvellashvlli (URSS); CARABI
NA PICCOLA DA TERRA: Lones 
Wlgger (USA) . 

Bronzo 
SOLLEVAMENTO PESI 

PESI GALLO: I m f Fotdl (Un-
sekl (Glappone); PESI PIUMAt 
M. Novak (Polonia); PESI LEG
GERI: M. Zlellnskl (Polonia); PE
SI MEDI: Masashl OhuchI (Glap
pone); PESI MASBIMI-LEGGE-
RI: Gyocxoe Veres (Ungherla). 

• NUOTO 
I N 8.L. ' MASCHIU: Hans 

Klein (Germanla); 288 RANA 
FEMMINILE: SveUana Babanlna 
(URSS); 108 9.L. FEMMINIU: 
KlttUeen Ellis (USA); 288 DORSO 
MASCHIU: Bob Bennet (USA); 
108 DORSO FEMMINILI: Ruth 
Dnenkel (USA); 400 <4 ST.- MA
SCHILI: Gerhard Hera (Germa
nla); 4 X 100 S. L. MASCHILE: 
Anitralla: 408 8.L. MASCHILI: 
Alan Wood (Australia); 208 RA
NA MASCHIU: Chet Jastremskt 
(USA): 4 x 1 0 0 S X . FEMMINILI: 
Olaada; 100 FARFALLA FEMMI
N I U : Kathleen Ellis (USA); 
4 x 1 0 0 MISTA MASCHILE: Au-
strala. 

TUFFI 
TRAMPOUNO 3 M. (femmlnl

l e ) : Patsy Wlllard (USA) (mascbl-
l e ) : Laray Andreasen (USA); 
PIATTAFORMA (femmlnlle): Ga
llna Alekseeva (URSS). 

ATLETICA LEGGERA 
10.088 METRI: Ron Clarke (Au

stralia): GIAVELLOTTO: Tan Ru
sts (URSS); LUNGO FEMMINI
LE: Tatyana ftchelkaaova (URSS); 
108 METRI MASCHIU: Harry J e 
rome (Canada); DISCO: David 
Weill ( U S A ) : 28 KM.: Vladimir 
Golubklchy (URSS); ALTO FEM
MINILE: Taisla Chenchik (URSS); 
880 METRI MASCHILI: Wilson 
Kipragat (Kenya) ; 488 HS: SAL-
VATORE . MORALE (ITALIA): 
TRIPLO MASCHILE: Viktor 
Kravcheako (URSS); 108 METRI 
FEMMINILI: E m Klobnko«rska 
(Poloala); GIAVELLOTTO FEM
MINILE: Elena Gorchakoira 
(URSS). 

CICLISMO 
CRONOMETRO A SQUADRE: 

SvezJa (Hamrln, E. Pettersson. R. 
Pettersoa, W. Petteraon); l . » * 
METRI: Pierre Treatln (Fran
c la) . 

LOTTA LIBERA 
PESI MOSCA: Haydarl (Iran) 

PRSI GALLO: Ibraahnov (URSS); 
PESI PIUMA: KboknashvIII 
(URSS): PESI LEGGERI: Dhlnchl 
(Gla ) : PESI WELTER: Sanatka 
raa (Iran): PESI MEDI: Brand 
( U S A ) ; PESI MEDIO-MASSIMI: 
Sheklfov (Bal.Y: PESI MASSIMI: 
Kaplan (Tar.). 

SCHERMA : ' ' 
FIORETTO MASCHILE: Daniel 

Rereaa (Fraacla): FIORETTO 
FEMMINILE: ANTONELLA RA-
GNO ( I T A U A ) : FIORETTO MA
SCHILE A SQUADRE: Fraacla. 

CANOTTAGGIO 
• SINGOLO • ; Kottsaann (Svtr-

sera); « DOPPIO •; Cecoalovae-
chla; « DUE SENZA •: Germanla; 
• DUB CON • : Olanda; • QUAT
TRO CON»: Olanda: • OTTO »: 
CecoslevaccMa. 

PENTATHLON 
INDIVIDUALE: Macken ( A a -

stralla): A SQUADRE: Uagherta. 
TIRO 

CARABINA LIBERA: Mania 
G a a a a n a a (USA); CARABINA 
PICCOLA DA TERRA: 

( U S A ) . 

Gl i i t a l i a n i s o n o i f a v o r i t i n e l G i r o d i L o m b a r d i a , Z i l i o l i (a s i n i s t r a ) e M o t t a (a d e s t r a ) 
h a n n o p r o m e s s o d i f a r e g r a n d i c o s e n e l l a « c l a s s i c i s s i m a » d i c h i u s u r a 

delle 
medaglie 

<•- ' . ' - . - V •'•'.•'.•'. .";:;•:• !: "'• " ; : ..".' ' . '•• ^ ' T O K Y O , 16. 
N e l n u o t o s i a m o o r m a i a r r i v a t i a g l i s g o c c i o l i ; s i c a p i s c e d a l p r o g r a m m a c h e n o n e 

p i u f o l t o c o m e n e i g i o r n i s c o r s i , t a n t o c h e o g g i c i s o n o s t a t e d u e s o l e h n a l i . M a a n c h e 
i n q u e s t e u l t i m e g a r e l a s i t u a z i o n e n o n e c a m b i a t a : s o n o s t a t i a n c o r a g l i U S A a s c h i a c -
c i a r e i l c a m p o e f a r c r o l l a r e i n s e r i e i r e c o r d . R i s c h i a m o di r i p e t e r c i o g n i g i o r n o , r i s c h i a -
m o di esaurire i superlat iv i a disposizione. Ma non e c o l p a nostra: e... colpa degl i americani che 
anche oggi sono stati i protagonist! assoluti. Amer icana e la Sharon Stouder . vincitr ice delta finale 
dei 100 farfalla femmini l i , ed americana e la squadra che ha vinto la staffetta maschi le 4x100 
quattro st i l i . In a m b e d u e l e gare poi sono stati battuti i record mondial i . La Stouder , che e 

partita subito al comando conservandolo s ino al ia fine nonostante 
l'attacco portatole negl i ul t imi metri dal la o landese Kok, ha 
fatto segnare il t empo record di 1.04.7 che abbassa i l precedente 
record mondiale (era di 1.05.1 ed apparteneva appunto al ia 
K o k ) . Seconda la Kok e terza la Ell is , anch'essa s tatuni tense . 
La staffetta U S A ha v into a sua volta con il t empo record di 
3.58.4. precedendo la Germania che con il t e m p o di 4.01.6 ha 
stabi l i to il n u o v o pr imato europeo . Terza l'Australia, u n tempo 
dominatrice di queste gare. « . 

La gara e stata appassioriante: Tamericano Mann ha effettuato 
la prima frazione (i 100 metri dorso) stabilendo il nuovo record 
mondiale in 59.6 (il terzo record della giornata) e dando un largo 
margine di vantaggio agli USA. Colpo di scena nella seconda frazione 
(100 metri rana) ove I'americano Craig s i e mangiato quasi tutto II 
vantaggio facendosi quasi raggiungefe'dal tedesco Hennniger: ma 
gia nella terza frazione (farfalla) Richardson rimette perd le cose 
a posto distaccando nuovamente la Germania. Nella quart a frazione. 
Inline, (100 metri s.l.) Clark ha eguagliato 11 record mondiale della 
special I ta In 52.9 contribuendo a dare insieme a Mann proporzionl 
trlonfall al successo USA. E sono cosl sal ite a 11 le medaglie d'oro 
conquistate flnora dagll USA nel nuoto. 
-•' Risultati di eccezlone poi eono stati ottenutl anche nelle altre 
gare della giornata. le elimfnatorie della staffetta 4x100 mista femml
nlle. del 1500 s.l. maschile e del 200 farfalla maschili. Nella staffetta, 
le ragazze sovietiche hanno fatto registrare il tempo di 4'39"'l che 
costituisce il nuovo record olimpico ed eguaglia il record europeo 
Nei 1500 stile libero I'australiano Windle ha pure stabilito 11 nuovo 
record olimpico con il tempo di 17.15.9; inflne un. terzo record ol im. 

Piccola carabina 

Hammler e 
campione 

TOKIO, 18. 
L'ungherese Laszlo Ham-

tnerl ha vinto la medaglla 
d'oro nel la prova dl cara
bina dl piccolo callbro (a 
terra) eon puntl 397 fnuovo 

, prlmato mondiale) . Lo statu
nitense Lones Wlgger ha eon-
qulstato la medaglla d'ar
gento e 11 suo connazionale 
Tommy Gayle Pool quella dl 
bronzo. 

Nel tiro al piattello. dopo 
la seconda giornata l'ltallano 
Mattarelll. che non ha sba-
gllato un colpo sul 75 tlratl 
oggi, ha preso 11 comando 
della classifies, mentre Ros
sini e 11 clleno Lira proce-
dono appalatl ma, avendo sba-
gliato oggi due colpi su 75, 
sono passatl in seconda post-
zlone. 

L'assegnazlone della meda
glla d'oro a Hammerl non e 
stata facile, perche anche 
Wlgger non solo aveva lo 
stesso pnntegglo, ma aveva 
anche lo stesso numero di 
serie complete (tre volte 180 
su 100, tre volte 89 su 100) 
e lo stesso numero dl centrl 
sulla « mouche ». Come e!e-
mento decisivo si e rleorso 

-allora, secondo II regolamen-
to, all 'nltlma serie dl 188 col
pi, e polche Tnngherese aveva 
reallzzato 188 su 100 nella 
sesta serie (contro 88 su 108 
deU'amerlcano), e stato II 
prlmo ad agfludlearsl la m e 
daglla d'oro lasdando a Wlg
ger quella d'argento. 

Oggi in gara 100 italiani e 82 stranieri 

Questo «Lombardia» 
e quasi un 

De Roo, Van Looy, Poulidor, Simpson e i nostri Adorni, De Rosso. 
Motta e Zilioli nella «rosa» dei probabili vincitori 

Torino 

Serti, Brondi 
e Del Papa 
«tricolor." 

Europeo dei massimi 

Sante Amonti 
aff ronta 

Mildenberger 

pico e stato registrato nei 200 farfalla maschili (2'JO") per merito 
deU'amerlcano Robic. 

Da queste notizie parrebbe che la superiority assunta dagll 
USA possa essere messa in discussione proprio nelle ultimissime ore: 
appunto nella 4x100 mista femminile ad opera delle sovietiche e 
nei 1500 maschili ad opera dell'australiano Windle. Inoltre nei tuffl 
maschili dalla piattaforma e in testa il aovietlco Lobanov davanti 
al coreano Cho Chang Yaw: ma possibile che gli USA s i facciano 
sfuggire queste tre medaglie? 

Staremo a vedere. Per ora concludiamo con velocl note eugli 
italiani. La situazione come al solito non e allegra: anzi ci sembra 
di poter dire che e peggiorata rispetto agli altri giorni, visto che 
oggi non abbiamo nemmeno la consolazione di qualche tempo di 
rilievo in campo nazionale. Nella finale della staffetta 4 stili gli 
italiani sono arrivati settimi. Nei tuffl Cagnotto e trentesimo (pud 
considerarsi ormai eliminato) mentre DI Bias! e diciottesimo; nei 
200 farfalla maschili Fossati e arrivato in semiflnale (ma difflcii-
mente potra andare oltre) mentre Rastrelli e stato eliminato. Ra-
strelli e arrivato terzo nella batteria del recordman olimpico Robie. 
Fossati e giunto invece quinto nella quinta batteria. Ma per la 
ammissione in semiflnale contano 1 tempi: e siccome Fossati aveva 
fatto registrare un tempo migliore (217"2 contro 2'17"3 dl Ra
strelli) e toccato a lui entrare in semiflnale. Proprio per il rotto 
della cuffla. Rastrelli infatti era stato eliminato per un solo decimo 
di secondo.-

D e l Papa, Sertl e Brondi I 
« t r i c o l o r ! » di leri sera a T o 
rino. II plsano ha conservato II 
t i to lo del « raedio-masslml » s u -
perando, per squallflca al l 'un-
dlces ima ripresa, Vogrlg , I s e 
cond! de l quale hanno a n n u n 
c ia te rec lamo. Lo spesz ino h a 
spodestato Invece dal trono d e ! 
« p l n m a » Lino Mastel laro, b a t -
tuto a l punt i , mentre Brondi s i 
e imposto contro Guitotti al g e t -
to del la spugna alia dodlces lma 
ripresa (nel la foto: SERTI) . 

Sante A m o n t i combattera sta-
sera a Ber l ino contro II t e d e 
sco Karl Mildenberger: l ' incon-
tro sulla distanza del le 15 rl-
prese e val ldo per II t i tolo di 
campione d'Europa de i « m a s 
s imi », t i to lo vacante p e r 1'lm-
possibi l i ta del detentore , H e n 
ry Cooper, dl dlfenderlo. Mil
denberger e favorlto ma Amont i 
ha tut te le posslbll ita per s o v -
vert lre II pronostlco. II v lnc l -
tore dovra, comunqne , lncon-
trarsl con Cooper (nel la foto, 
Sante A m o n t i ) . 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 16 

Questa e la vigilia del 5&> giro 
di Lombardia, il vecchio e enro 
Giro di Lombardia che ogni anno 
giunge puntuale col suo prestigio 
e il suo fascino, il prestigio di 
una grande cursa intcrnazionnle, 
una delle piU grandi. e il fascino 
deU'ulttmo rccffol che e un po' 
un addlo o perlomcno un arrive-
dercl. a lunga scadenza. £ anche 
se abbiamo imparato n disincan 
tarct. a veder chlaro in un cicli' 
smo sempre meno poetico e sem
pre piu affarlstico. qualcosa e ri 
masto a sostenere la molla della 
passione. Vcdete, a volte basta una 
«cintilla, un po" d'amore verso il 
proprio mestiere. un Adorni che 
sflora il titolo mondiale, il gusto 
della lotta. qualcosa di serio, in 
somma, per credere ancora nel 
fatto dl sport al di la della vitto
ria o della sconfltta. 

Intendlamoci, la patria non e In 
pericolo, come sostiene qualcuno, 
e il ««vincere per s o p r a w i v e r e » 
ci sembra l'appello delta dispera 
zlone, epperd nes»uno pu6 negare 
che sono passati 11 anni dal trlon 
fo di un italiano in una classica 
di casa (Vito Taccone nel Giro 
di Lombardia del '61). Volere o 
volare sono i risultati che conta
no e al di fuori delle cifre, degli 
ordinl d'arrivo, la gente s'e ston-
cata di dare retta alle fandonle 
degli uomini sfacciatamente di 
parte. 

E percid questa vigilia umlda 
e fredda, a tratti ravvlvata da un 
pallido sole. 6 trascorsa senzn 
scosse, quasi alia chetichella, dl 
remmo. perche i timori sovrasta. 
no le sperhnze. I timori vengono 
da una ventina di stranieri che 
si chlamano Janssen, Poulidor, 
Van Looy, Simpson. De Rood. 
Bocklant. Groussard. Anglade. 
Daems. Bracke. Darrigade. B e -
hej-t. Van Aerde. Reybroeck. El
liot, Zimmermann. Den Hartog. 
Van Coningsloo e Sels. In questa 
pattuglia abbiamo gli uomini di 
fondo, 1 passisti e i velocisti: it 
vedrete alia ribaita a seconda 
dell'andamento della coraa. Non 
tuttl, ovviamente, potranno brll-
lare. 

Janssen, Poulidor. Van Looy. 
De Roo e Simpson e il quintette 
che fa paura... 

Del cinque. De Roo — speciali
s t s delle corse di fine stagione — 
e quello che ha vinto nel '62 e del 
'63. Fara il trls? 

Janssen e il campione del mon-
do, un degno campione del mon-
do... 

Simpson e ' 11 cord do re matt* 
che pud estrarre 11 numero buona, 

Poulidor e... Poulidor. 
E Van Looy nonostante 1 suoi 

anni e i suoi acclacchl potrebb* 
ancora lasciare il segno. 

E noi? Nol ci affldlamo agli 
Adorni. ai De Rosso, ai Motta, 
agli Zilioli. a{ Balmamion, ai Cri-
biorl, ai Taccone e un po* anche 
ai Durante, ai Mealli. ai Mugnai-
ni. ai Dancelli. ai Poggiall. a l 
Bitossi c agli nltrl ragazzi di buo
na volonta. E' sufflclente? Al 
quintetto Janssen . Simpson -
Poulidor - Van Looy _ De Roo 
possiamo opporre il quintetto 
Adorni - De Rosso - Motta - Zi
lioli - Balmamion? Nessuno ca 
lo vieta e. d'altra parte, non ab
biamo di meglio. 

Direte che siamo pessimlstl: u n 
po' lo siamo, ma non al punt© da 
credere che la partita sia persa 
in partenza. Anzi. in linea teorica 
nuppergiU i .nostri hanno le stes
se posslbllita degli stranieri, t enu-
to conto che il Giro dl Lombar
dia si corre Da Milano a Como, 
in Italia, su strade che gli atletl 
della Salvarani, della Molteni, 
della Carpano e della Cynar co -
noscono come 1c loro tasche, e 
che alia fine delta stagione 1 piu 
provati dagli impegni internazio-
nali non sono gli italiani, bensl 
gli stranieri. 

Ecco: a noi bastera che 1 ragaz
zi dl casa diano battaglia, che lo 
splrito di Sallanches sla un po' 
lo splrito di tutti. Non si tratta 
dl salvare la patria, dl vincere 
per soprawivere . certe vittoria 
sono polvere negli occhl. un'illu-
stone che si aggiunge alle dclu-1 

sioni; si tratta, piuttosto, dl lot-
tare a viso aperto, con forza • 
Intelligenza. II tracciato non e lo 
stesso dello scorao anno, ma e pur 
sempre un tracciato che puo d i 
vide re 1 deboli dai fortl. Non d o -
vrebbero essere le prime sallta 
a provocare il terremoto, forse 1% 
corsa cntrera nel v ivo sul passo 
d'Intelvi per decidersl nei sail* 
scendi degli ultimi settanta chl lo-
metri: tutto dlpende dai prota, 
gonlsti, dal loro modo di conce-
plre la gara. . . . . . . 

Le prevision! sono per una vo* 
lata fra sette-otto corridorl, m a 
nessuno esclude i'&rrivo isotato. 11 
colpo di forza. Cinque teenicl 
(Binda, Pezzl, Pa rod i. Bartolozzl 
e GIsmondi) hanno pronosticato 
Zilioli senza pensarcl su. Anche 
1'anno scorso Zilioli doveva v in 
cere, ma non. ha vinto. Comun
qne, sperlamo. A domanl. 

Gino Sala 

I risultati di ieri a i Giochi olimpici di Tokio 
ATLETICA 

8 0 0 M . M A S C H I L I 
( f i n a l e ) 

1) Peter Snell (N . Zel) 1 W 1 
(nuovo record ol impico); 2) Wil
l iam Crothers (Can) 115"*; 3) 
Wilson Kiprngut (Kenya) 1'I5"8; 
4) Kerr (Glam) l'45"8: 5) Farrell 
(USA) l-4«"8; 8) Slebert (USA) 
1'I7"; 7) Bogatakl (Germ) l '17 ' l ; 
8) Pennewaert (Bel) 1'58"5. 

4 0 0 H S . 
( f i n a l e ) 

1) Rex Cawley (USA) 48"8; 2) 
John Cooper (GBr) JO'l; 8) 8AL-
VATORR MORALE ( I U ) SO"!; 
4) Kaoke (AnsI) M"4: S) Lack 
(USA) S0"5; 8) FRINOLLI (Ita) 
50"^: 7) Anlslmov (URSS) 51"1; 
8) Geeroms (Be l ) Sl"4. 

S A L T O T R I P L O 
( f i n a l e ) 

1) Jozef Schmidt (Prt) m. IC18S 
(nuovo record ol impico): 2) Oleg 
Fedoseev (URSS) m. 18J8; 8) 
Victor Kravehenko (URSS) m e 
tri 18.57; 4) Alsao (GBr) as. 18,48; 

5) Ciochlna (Rom) m. 18^23; S) 
Hlnze (Ger) m. 18,15; 7) Stoy-
kovskl (Bui) m. 18.10; 8) Ruck-
born (Ger) m. 18,08; 9) Davis 
(USA) m. IS; 18) Takayukl (Glap) 
m. 15.89; 11) Sharpe (USA) metri 
1544: 12) Jaskolskl (Pol ) m. 15,82; 
13) Dla (Senegal) m. 15.44. 

1 0 0 M . F E M M . 

( f i n a l e ) 
I) Wyeomia Tyus (USA) 11"4; 

2) Edith Mcgulre (USA) 11"8; 3) 
E m Kloobukoivska (Pol) 11"8: 
4) White (USA) 11"«: 5) Coblan 
(Cuba) 11"7; 8) Black (AnsI) 
11"7; 7) Gorecka (Pol) U"S; 8> 
Hyman (GBr) 11 "8. 

G I A V E L L O T T O F E M M . 
( f i n a l e ) 

1) Mlenalla Penes (Rom) metri 
88,54; 2) Maria Rudas (Ung) me
tri 58,27; 3) Elena Gorehakova 
(URSS) m. 57,88; 4) Kaledene 
(URSS) m. 58,31; 5) Ozolina 
(URSS) m. 54JI; 8) Dlaconescn 
(Rom) m. 53.71; 7) Sato (Glap) 
m. 52,48; 8) Gerhard* (Ger) me
tri 5247; 9) Piatt (GBr) ra. 4849; 
18) Demys (Fra) m. 4745; I I ) Ka-
tayama (Glap) m. 4847: 12) Sch-
bert (Ger) m. 4848. 

I Medogliere olimpico 
I MEDAGLIE 

I U.S.A. 
UR.S.S . 
Glappone 

I Ungherla 
Polonia 
Germanla 

I G . Bretagna 
Australia 
Bulgaria 

I Romania 
Turctda 
OUiKa 

ICecos lovacch . 
Canada 
Danlsaarra 

I F I a l a a d i a 
Belgio 
If. Zelanda 

I Francla 
Italia 
Cuba 

I C o r e a 
Tunisia 
Iraa 

I K e n l a 
• v e s t a 
Svlsxera . 

PER 
oro 
19 
9 
4 
3 
3 
2 
2 

-2 . 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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8 
8 
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8 
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2 
9 
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2 
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3 
2 
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1 , 

' 8 
8 
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8 ' 
3 
3 
1 
I 
1 

• 8 
8 

. 8 
8 

•roa. 
12 
11 
3 
2 . 
3 
3 
8 j 
4 
I 
8 
I 
3 
2 
I 

' 8 
8 
8 
8 
3 
2 
8 
8 

'. 8 
. 2 . 

1 . 
1 
1 

L 58 58 88 S v l n e r a 

CLASSIFICA 
USA 
URSS" ~ ' 
Germanla 
Ungherla 
Glappone 
Polonia 
Australia 
G. Bretagna 
Bulgaria 
Turchla 
Olanda 
Francla 
Italia 
Romania 
Cecoslovaceala 
Canada 
Danlmarca 
Finlandla 
Belgio 
N. Zelanda 
Caba 
Corea 
Tunisia 
Iraa 
Keata 
•ves ta 
Svlsxera 
• W B i H M MMM 

A PUNTI 
p. 
m 
m 
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» 
» 
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» 

- » 
m 
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> 
> 
» 
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29 1 
2 3 1 
24 1 
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400 M. FEMMINILI: Si sono 
qualiflcate per la finale le se-
guentl at lete; Packer (GBr); Moo
re e Cuthbert (Australia); Itklna 
(URSS); Munkacsl (Ung); Van 
Der Zwaaed (Ol); Schmidt (Ger); 
Lebret (Fra) . - -

Anne Jacker ha reallzzato II 
mlgllor tempo, 5r*7, che e II 
nuovo record mondiale ed eu
ropeo. 

5.008 METRI: SI sono qualifl-
catl per la finale 1 seguent! 
atletl: Jazy (Fra); Balllle (N. 
Zel) ; Stepan e Dutov (URSS); 
WIggs (GBr); Delllnger e Schul 
(USA); Helland (Nor); Gamoudl 
(Tun); Norpoth (Germ); Clark 
(Aust) ; Kelno (Kenya) . 

II mlgllor tempo e stato rea
llzzato da Ron Clark: 13'48"4. 

208 METRI: SI sono quallflcati 
per le semlftnall I seguenrl at le-
U: BERRUTI ed OTTOLINA ( I U ) ; 
Drayton, Carr e Stebbins (USA); 
Delecour, Bambuck e Genevay 
(Fra); Jefgathesan (Mai); Schu
mann (Ger) ; Herrera (Ven) ; J e 
rome (Can): Banchalb (Mar); 
Roberts (Trin); Folk (Pol ) ; Lul-
tjes (OI). 

Drayton e Roberts hanno rea
llzzato n»l «qnarti • 11 miglior 
tempo: 20"9. 

PUGILATO 
PESI MOSCA: Sorokln (URSS) 

b. Mccluskey (G. B.) per K-O. 
tecnlco alia seconda ripresa; 
Choh (Corea) b. Calumarde (Fil.) 
al puntl; Cluea (Rom.) a. Van 
Cuylenbarg (Cey.) al puntl; Olech 
(Pol.) b. Papp (Ung.) al punU; 
FERNANDO ATZORI (It.) a. 
Norwood (AnsI.) al puntl: Ba-
biasch (Germ.) b. Toshlno (Glap.) 
al puntl; MccaVerty (III.) b. 
Shlttu (Ghana) al puntl; Carmo-
d y (USA) a. Namsing (Nepal) 
per arrrsto del combattimento 
alia I. ripresa. 

PESI GALLO: Chung (Corea) 
a. Almaraz (Arg.) al puntl; Espt-
nosa (Cuba) b. Torrevllles (Fit.) 
al panU; Mendota (Mess.) a. Law 
(H.K.) al punti; Rodriguez (Urn.) 
a. s la l s ( C e c ) per K.O. tecnico 
alia X ripresa; Toung (Nig.) b. 
Bendlg (Pol . ) al puntl; Sakurai 
(Glap.) b. A rye* (Gha.) al puntl; 
Pulu (Rom.) a. Johnson (USA) 
at puntl; Grigoryev (URSS) b. 
FRANCO ZURLO (It.) al puntl. 

PESI WELTERS; Dobore (Nig.) 
a. Pedersea (Dan.) per K. O. 
teenleo alia 3. ripresa; Mabwa 
(Uga.) a. Nlcaleseu (Rosa.) al 
punti; Tamulis (URSS) a. Gas« 
(Gems.) at p a m l ; ParWaem 
(Flal . ) a. Ncmecek ( C e c ) per 
arrest* eombattlmento; aUa S. ri
presa; SILVANO BERTTMI ( I t ) 

b. Hussein (RAU) al punU; Ver
i ty (G.B.) b. Fereyra (Arg.) al 
punti; Kasprzyk (Pol.) b. AlimI 
(Nigeria) ai puntl; Ilamada 
(Giap.) b. Alipala (Fil.) al punti. 

LOTTA 
GRECaROMANA 

I tre Italiani leri In "gara si s o 
no battuti bene: II « m o w * » 
IGNAZIO FABRA ha superato 
Rhoshoi (Iran), II «gal lo » MI
CH ELE TOMA si e imposto a 
Tumasis (Ftllppine) mentre ll 
« masslmo leggero » BULGAREL-
LI ha pareggiato con II turco 
Vilmaz. • *• . . 

PALLACANESTRO 
I RISULTATI 

GIRONE A: ITALIA-Ungberia 
7 7 - 7 3 ; Messlco - Canada 78 - 88; 
URSS-GIappone 72-59; Poriorico-
Polonia 88HC8. 

GIRONE B: Finlandia-Austra-
lia 61-59; Pero-Corea 84-57: Bra-
slle-Uruguay 88-C8; USA-Jugosla
via S9-61. 

LE CLASS1FICHE 
GIRONE A: URSS p. 10: ITA

LIA p. 9; Port or! eo e Polonia 
p. 8: Glappone e Messlco p. 7: 
Ungherla p. 6; Canada p. 5. 

CALCIO 
I RISULTATI 

GIRONE B: USA p. 10; Brasile 
p. 9; Jugoslavia p. 8; Uruguay, 
Australia, Peru e Finlandla p . 7; 
Corea p. 5. 

LE CLASSIFICHE 
GIRONE C: Ceeoslovacchia b. 

Brasile 1-0: RAU b- Corea 10-8. 
GIRONE D: Ghana a. Glappo

ne 3-2. 
GIRONE C : Ceeoslovacchia 

p 6: RAU e Brasile 3; Corea 0. 
GIRONE D: Ghana 3; Glappo

ne 2: Argentina I. 
SI sono qualiflcate per I quart I 

dl Rnale Germanla, Jugoslavia. 
Ceeoslovacchia. Glappone, Un
gherla. Romania. Ghana e RAU, 
che, per 11 mlgllor qnoriente re-
U, h a eliminato II Brasile. 

EQUITAZIONE 
(PRIMA GIORNATA 

I) Jones (G.B.) puntl 35; 2) 
Karsten (Germ.) 49; 3) London 
(Fr.) 5843: 4) Slgnorlna Dupont 
(USA) 5243; 5) Le Goff (Fr.) 
52,87: 18) ANGIONI (It.) 8543; 
18) RAVANO (IL) 89.87. 

LA CLASSIFICA ' 
PaMstaa e Australia p . 8; K e 

nya p , 5; Giaaawne a. 4; Gran 
Bretagna e Naova Zeiaada a. f; 
Rhodesia del Sad 1. 

NUOTO 
100 M. FARFALLA FEMM. 

1) Sharon Stouder (USA) 1'4"7 
(nuovo record mondiale e ol im
pico); 2) Ada Kok (Ol.) 1'5"6; 
3) Kathleen Ellis (USA) 1'6"; 
4) Pyrohnen, (Fin.) 1.7"3; 5) De 
Varona (USA) 1*S"S; 6) Hustede 
(Germ.) 1*8"5; 7) Takashashi 
(Giap.) 1.9"1; 9) Stewart (Can) 
n o " . 

4 x 1 0 0 M I S T A M A S C H . 
( f i n a l e ) 

I) USA (Mann. Craig. Richard
son, Clark 3*58"4 (nuovo record 
mondiale e olimpico); 2) Ger
mania 4*l"fi (record europeo); 
3) Australia 4*2"3; 4) URSS 4'4"7: 
5) Glappone I T S ; 6) Ungherla 
4VT5; ITALIA (Rora, Gross. F o s . 
sati. Boscainl) 4'10"3; 8) Gran 
Bretagna 4'11"4. 

1508 METRI: Si sono quallflcati 
per la flnale I srguenti nuotatori: 
Wfndle, Wood e Phegan (Ausl . ); 
Nelson. Saarl e Farley (USA); 
Sasake (Glap.); Katona (Ung.) . 
Miglior tempo in semiflnale 
quello di Windle: i r i5"9 . 

200 FARFALIJi MASCHILI: 
Quest! I quallflcati per le semi
final!: Kuzmin (URSS); Robie. 
Schmidt e Rlker (USA): Hill. 
Stark e Berry (Aust.): Sato. 
Ohbayashl e Kadonaga (Giap.); 
Nlcolao (Arg.); Freitag (Germ.); 
Gertard (N. Zel.); Sherry (Can.); 
Jenkins (G.Br.) e FOSSATI (It.) . 
Kuzmin ha ottenuto il mlgllor 
tempo. r i5~5 . mentre FOSSATI 
ha reallzzato II pegglore: ri7"2-

4 x 1 8 8 MISTA FEMMINILE: SI 
sono qualiflcate per la finale le 
StaffeU* di URSS (4-3T1); Glap
pone (4'48"); Olanda (4'44"1): 
USA (IMI-O): Germania (4'43~2): 
Gran Bretagna (l"4l*3): Canada 
( l * r « ) ; Ungherla (4-48-9). 

TUFFI 
PIATTAFORMA 10 M. 

' Classlflca della gara maschile 
dopo 2 prove: 1) Igor Lobanov 
(URSS) puntl 28,79; 2) Chang-
Jaw Cho (Cor) p. 26.81; 3) Henao 
(Col.) p. 2549; 4) Song (Cor) p. 
25,52: 5> Webster (USA) p. 25.46; 
DI BIASI (p. 2248) e CAGNOT
TO (p. 1743) sono ritpettlva-
mente diciottesimo e trentesimo. 

CICLISMO 
l.Mn METRI 

(finale) 
' I ) Patrick Serca (Bel) In 1*9*59, 

aiedta K a k . 51,731; 2) GIOVAN
NI PETTENELLA (It.) la I ' i r f ; 
3) Pierre TrtnUa (Pr.) la 110"42; 
8) Vaa Der T o u » (Of.) In l'18"68; 

5) Pecka (Cec) in 1'10"70; 6) 
Claesges (Germ.) In 1'10"86. 

INSEGU1MENTO 
Per l e semlflnall st sono qua

llflcati Groen (Ol.). URSI (It .) . 
Daller (Cec.) e Isaksson (Dan.) . 
Quest! I risultati del quart! dl 
finale: Grorn (Ol) 4'59"5» b. Mo-
skvln (Urss) 5*02'27; Daller (Cec) 
5*60"70 b. Jozefotvlcz (Pol.) 5'7"8: 
URSI (It.) 502*43 b. Splegelbert 
(Ger.) 5'9"84; Isaksson (Dan.) 
501"13 b. Porter (G.B.) 5'04"66. 

SOLLEVAMENTO PESI 
P E S I M A S S I M I - L E G G E R I 

( f i n a l e ) 
1) Rudolf Plukfelder (URSS) 

kg. 475: (150 . 1424 - 182,5); 2) 
Geza Toth (Ung) kg. 4674; 3) 
Gyoezoe Veres (Ung.) kg. 467.5; 
4) Jerry (Pol.) kg. 457.5; 5) Gay-
lin (USA) kg. 455. 

SCHERMA 
F I O R E T T O M A S C H I L E 

A S Q U A D R E 
( f i n a l e ) 

I) URSS (Sveshnikov, Zdano-
vitch, Midler, Sislkln); 2) Polo
nia; 3) Francla: 4) Glappone; 
5) Germanla; 6) ITALIA. 

FIORETTO FEMMINILI 
A SQUADRE 

SI sono qualiflcate per II gkroao 
finale le squadre dl ITALIA, U n -
gheria, URSS e Germanla. La ra
gazze azzurre hanno superato 
(9-6) I'lnghllterra. 

TIRO ' 
C A R A B I N A P I C C O L A 

D A P O S I Z I O N E P R O N A 
( f i n a l e ) 

1) Laszlo Hammerl (Ung.) a. SOT 
(nuovo record mondiale); Sj L o 
nes Wlgger (USA) p . 597; 8 ) Tom
my Poo! (USA) p. 596; 4) Boa 
(Canada) p . 593; 5) Rotara (Ro
mania) p. 555. . 

P I A T T E L L O 

( p r i m e 6 p r o v e ) 
1) MATTARELLI ( I D 148 su 

150; 2) ROSSINI (It.) e Lira (Cl-
le) 147 su 150; 4) Morris (USA); 
5) Nattras (Can.). 

HOCKEY 
GIRONE A : Pakistan-Rhodesia 

del Sud 6-6; Australla-Nuova Ze-
landa 2-1; Giappone-Kenla 2-6. 

II programma di oggi 
Ecco 11 programma orarlo delle 

gare olimpiche dl oggi (ora Ita-
l laaa): 
0040 - SCHERMA: Ellmiaatorle 

fioretto femminile a squa
dre. 

1,00 - TIRO: Finale tiro al piat
tello (50 colpl) . 

1,00 - PALLACANESTRO: 4 In-
contri. 

140 - TUFFI: Tuffl maschili dal
la piattaforma (2) . 

148 - NUOTO: EHmlnatorle 400 
s.l. femmlnlle :el!m!natorle 
staffetta 4 x 288 s.l. ma
schile. 

140 - EQUITAZIONE: Prova di 
dressage. 

2,00 - ATLETICA: Qnallflcazlonl 
too hs maschili: qualifica
tion! martello maschile; 
qaatlfleaxloni peso maschi
le; qaaliflcasloal 1588 me
tri maschili: finale asta. 

2,00 • CICLISMO: veloclta - el l-
, minatorle e recuperi lase-

gulmento ladlvhtaale - se -
mlfinall. 

2,00 - SOLLEVAMENTO PESI: 

2,08 - ROCKET: Toraeo etlsanu 
tatia • 4 taeoatra. 

3,08 - LOTTA GRECO-ROMA-
- N A : ellralnatorie. 

5,00 - PALLAVOLO: 3 lacaattf 
(maschile e femminile). 

5,00 - PALLANUOTO: Torueo 
finale. 

8,00 • ATLETICA: ' peataoaloa 
fenrminlle - lungo; etlml-
aatorle 110 hs maacblle; 
200 metri maschili - se -
mirinall; 400 metri aaaachl-
II . ellmiaatorle; peso ma-

. schile • flaale; 408 saetrl 
remmlnlll - finale; 288 a w -
trl maschili - finale; pea-

• tathlon femmlafle - 288 
metri; 3408 siepl - flaale. 

6,00 - PUGILATO; EUmmatorle. 
8,00 • CICLISMO: Quart! dl fl

aale e recuperi vetoeita 
- Insegalmento ladivfdaale -
A riaafe. 

7,88 - PALLAVOLO: 1 lacoatro. 
8,00 - SOLLEVAMENTO PESI: 

Flaale medlomasslml. 
8,00 • TUFFI: Tuffl maschili dal

la piattaforma. 
8,88 - NUOTO: 200 a farfalla 

maschili, flaale. 
8,08 - PALLANUOTO: 1 
18,88 - LOTTA GRBCO-

NA; B3UBBM 
18,88 - PUGILATO: 
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PM 

Kozirev da Moro: 
immutata la politica 

di coesistenza 

Uncomunicato 
dell'Ufficio politico 

del PC francese 

DALLA PRIMA 
Ritiro 

j Colloquio fro I'ambasciatore sovietico e 
il Presidente del Consiglio - Ampi com
ment dei giornali italiani - Comunicato 

della direzione del PSIUP 

L'ambasclatore dell'URSS Ko-|blicato ieri dall'Unita, e si 
rev e stato rlcevuto ieri dal|riporta la parte in cui la Di-
resldente del Consiglio on. Mo-

L'ambasclatore ha ufficlal-
\ente informato Moro delle dl-
lissloni del compagno Krusciov 

della nomina del compagno 
ireznev a primo segretario del 

dell'URSS e del compagno 
Cosslghin a presidente del Con-

liglio. Nel corso del colloquio 
fambasciatore ha dichiarato che 

governo sovietico continuera 
mche in avvenire ad attenersl 

imancabilmente all'lndlrizzo 
generate della politica estera 
leU'Unione Sovletica stabilito 

[dalle decisionl del XX, XXI e 
JKXII congresso, la cui base e il 

2onsolidnmento della pace, la 
oesistenza paciHca tra gli stati 

l a diverso regime sociale e una 
[olteriore distensione internazio-
Inale. 

II governo sovietico, ha affer-
[tnato l'ambasciatore, come nel 
Ipassato tendera con tutti i mezzi 
{ad un pacifico regolamento dei 

{robleml internazionali, al • di-
armo generate e completo al 

irafforzamento deH'ONU come 
jorganismo per la collaborazione 
jlra i popoli neH'intcresse della ope 

de 

a 

pace e della sicurezza. Kozirev 
oa inoltre dichiarato che il go
verno sovietico, ispirandosi alia 
necessity di una maggiore fldu-
eia e cooperazione in favore del
la pace, proseguira nello svi-
luppo dei contatti e delle ami-
ehevoli relazioni che si sono 
Etabiliti con govern! di altri pae-
t i e con il governo italiano. 

L'on. Moro ha ringraziato lo 
•mbasclatore della cortese co-
•uinicazione personate e lo ha 
pregato di esprimere al presi
dente Kossighin, del quale ha 
xicordato la recente visita in 
Italia, e al compagno Breznev. 
on sincero augurio per il suc-
eesso del compito cost Impor-
tante che e stato loro afiidato. 
Dopo aver preso atto con soddi-
tfazione della riconfermata vo-
lonta del governo sovietico di 
eontinuare in una politica di 

Sace e di coesistenza. Ton. Moro 
a concluso affermando che i 

rapporti bilaterali tra i due pae-
t i continueranno ad essere svi-
luppati nella linea gia seguita 
eon successo nel corso di quest! 
anni. 

I giornali italiani. com'era 
prevedibile, hanno dedicato 
ampi commenti alia notizia 
della sostituzione del compa
gno Krusciov e alia nomina 
del compagno Breznev a nuo-
vo primo segretario del Par-
tito comunista dell'URSS e del 
compagno Kossighin a presi
dente del Consiglio dei mini-
Btri dell'URSS. Quest! com
ment! cercano dl tracciare una 
prima, sommaria valutazione 
degli avvenimenti avanzando 
una serie di ipotesi che in ge
nerate rimarcano le tesi pro-
prie del giornale che 1! ospi-
ta. N e esce un quadro assai 
vario, cui non mancano pale-
• i contraddizioni. 

€ II Giorno », premettendo 
ehe « e ben difficile valutare 
con licurezza la notizia », so-
stiene che « doveva andare a 
finire cosl con la prima fase 
della destalinizzazione, evi-
dentemente troppo tardiva ». 
La «Gazzetta del Popolo» 
scrive che « a prima vista, 
non pare che la sostituzione 
di Krusciov debba forzata-
tnente coincidere con la ripul. 
• a delle idee di Krusciov ». 

Questo giudizio e contenuto 
m un lungo articolo del di 
rettore del giornale nel quale 
Vengono esaminati con molta 
approssimazione i « problemi 
cui s i trovano di fronte gli uo-
mini nuovi > 

Anche fl commentatore de 
« La Stampa • avanza la stes 
t a tesL « I nomi del suoi sue 
cessori — scrive Vittorio Gor 
resio — e gli orientamenti che 
possono venir loro attribuiti 
dovrebbero garantire' la con
tinuity di una politica disten-
t iva, destinata a durare anche 
s e i l primo suo promotore si 
e "bruciato" nello sforzo di 
a w l o », 

Problematico fin dal titolo e 
fl -Corriere della S e r a -
(c raddrizzamento o irrigidi-

tnento?). F chiaro fin da 
ora — scrive il giornale — 
che la sostituzione di Krusciov 
« e un fatto di enorme impor-
fanza- . Definito Breznev - u n 
politico puro > e Kossighin 
« un tecnico », il « Corriere • 
ritiene che essi «vorranno 
* raddrizzare " la politica giadi 
Kruscev > e si chiede in qua
le senso. « In senso stalhusta 
— prosegue fl giornale — op-
pure continuando pro decisa-
mente e piu organicamente il 
metodo kruscioviano, modera-
to c coesistenzialista? Questa 
i la dosaanda principale — 
conclude il giornale — alia 
cruale per ora e impossibile ri-
spondere ». , , 

II . Messaggero » (e con lui 
altri giornali) ha invece me-
r»o dubbi. Per il giornale ro-
mano «nessuno potra crede
re che non si tratti special 
mente , forse unicamente, del 
l' impasse cinese ». 

«L 'Osservatore Romano • 
pubbUca un articolo a firm a 
del v ice dircttore Federico A-
l««»8JiidrinL nel ga*l« «* * * 
notnda del conronJcato del-
l'Uttete Mams* <*•! PCI pub. 

rezione del Partito sottolinea 
la riaffermazione, da parte del 
PCUS. di fedelta alia linea del 
XX Congresso e alia politica 
di coesistenza pacifica, che 
hanno nel compagno Krusciov 
uno dei principal! assertori. 
«L'avvenlre dira assai • pre
sto — commenta il vice diret-. 
tore dell'organo vaticano —' 
se i fatti confermeranno i 
propositi. Inutile dire che tut
ti se lo augurano ardente-
mente ». 

Un primo esame delle noti-
zie sulla sostituzione di Kru
sciov, e stato compiuto ieri 
mattina dalla Direzione del 
PSIUP. € Tale sostituzione — 
afferma - la Direzione in un 
suo comunicato — per il modo 
col quale viene presentata al 
movimento operaio, non con-
sente un giudizio fondato sul-
l'adeguata conoscenza delle 
scelte politiche che l'hanno 
accompagnata ». Dopo aver 
affermato che i * problemi di 
fronte ai quali si trovano 1'U-
nione Sovietica e il movimen
to operaio nel mondo restano 
quelli della coesistenza pacifu 
ca, dell'internazionalismo pro-
letario, della democrazia so-
cialista •, il comunicato con-
tinua affermando che la « si-
tuazione del movimento ope
raio mondiale esige la rico-
struzione della sua unita at-
torno ad una strategia globale 
che rispecchi le sue diverse 
condizioni ed esperienze e ga-
rantisca la continuity e l'effi-
cacia deila lotta contro l'impe-
rialismo e il colonialismo. La 
crisi , della democrazia degli 
stati borghesi e la necessity 
di un effettivo superamento 
de! metodl staliniani esigono 
un urgent© impegno nella co-
struzione della democrazia so-
cialista fondata sull'autogo-
verno dei lavoratori. La solu-
zione dl • quest! problemi — 
conclude la • Direzione del 
PSIUP — deve essere un im
pegno comune del movimento 
di classe nel mondo; in questa 
direzione e particolarmente 
grande la responsabilita del 
PCUS e su questo metro sa-
ranno valutate le sue attuali 
decisioni ». 

La direzione d.c. riunitasi 
ieri per l'ordinaria seduta set-
timanale. ha diffuso un comu
nicato nel quale, dopo alcuni 
sommari giudizi di sapore pro-
pagandistico ed elettoralistico, 
si «auspica che gli sviluppi 
della situazione dell'URSS non 
contraddicano la linea della 
pacifica coesistenza con gli al
tri paesi del mondo >•. 

Un gruppo di deputati de-
mocristiani ha rivolto una m-
terrogazione al ministro degli 
Esteri perche egli fornisca « al 
Parlamento le informazioni in 
suo possesso > sugli avveni
menti sovietici. 

Incontro al ia Casa Bianca 

Johnson e 
Dobrynin: 

confer me alia 
coesistenza 

WASHINGTON. 16 
11 presidente Johnson 

ha riunito oggi alia Casa 
Bianca i suoi principali 
collaborator! per discutere 
gli ultimi avvenimenti di 
Mosca. Erano presenti il 
segretario di Stato. Dean 
Rusk, il segretario alia 
difesa, McNamara, il capo 
della CIA (i servizl dl in-
formazione). McCone. e il 
sottosegretario di Stato. 
George Ball. 

Dopo la riunione, John
son ha ricevuto l'amba
sciatore sovietico, Dobry
nin. per circa trenta mi-
nuti. Dobrynin ha comu
nicato al presidente ame-
ricano che il nuovo gover
no sovietico intende eon
tinuare l'attuale -politica 
di coesistenza pacifica e 
lavorare per un'ulteriore 
distensione internaziona-
le». Johnson ha accom-
pagnato il diplomatico so
vietico fin sulla soglia 
della Casa Bianca. dove 
erano istallati i microfoni. 
Qui, i due uomini hanno 
pronunciato brevi parole. 
Dobrynin ha dato notizia 
del tenore del messaggio 
da lui consegnato, ed 
ha aggiunto: «Intendiamo 
eontinuare la ricerca del 
mezzi atti a garantire una 
pace durevole >». Johnson 
ha promesso che gli Stati 
Uniti faranno altrettanto. 

Una prima reazione uf-
ficiale americana ' si • era 
avuta ieri sera, attraverso 
dichiarazioni inserite dal-
lo stesso Johnson in un di-
scorso elettorale pronun
ciato al Madison Square 
Garden di New York. 
Tralasciando il testo gia 
preparato della sua allo-
cuzlone, Johnson aveva 
affermato che la sostitu
zione di Krusciov - p u b o 
non pub essere il segno 
di profondi dissidi o dl un 
mutamento di politica » ma 
che gli Stati Uniti - sono 
pronti a fronteggiare qual-
siasi eventualita. senza de-
viare dal loro obbiettivo 
fondamentale, che e la ri
cerca della pace*. 

- L a pace — aveva sog-
giunto l'oratore — e la 
nostra missione fondamen
tale. Non ci lasceremo dis-
suadere. Noi non cerchia-
mo di sotterrare qualcuno. 
o qualcosa. Ma neppure 
vogliamo lasciarci sot
terrare >». 

Al problema delle rela
zioni tra Stati Uniti e 
URSS si collegano anche, 
sia pure indirettarnente, 
nlcune dichiarazioni fatte 
da Johnson alia TV. Ri-
cordando la firma del trat-
tato di Mosca sulla tregua 
nucleare, avvenuta un an
no fa. Johnson ha detto 
che esso ha raggiunto tut
ti i suoi obbiettivi: «F.' 
stato rispettato. e servi-
to a ridurre la tensione. 
ha frenato il costante. mi-
naccloso aumento delle 
precipltazioni radioattlve 
ed ha contribuito alia si
curezza degli Stati Uniti -. 
II presidente ha polemiz-
zato a questo punto con 
Goldwater. che si oppose 
al trattato «ed oggl mira 
a guidare la nazione». Ed 
ha aggiunto: * Coloro i 
quali si oppongono agli 
sforzi diretti a raggiun-
gere accordl pacific!' con-
dannano. cio facendo. la 
politica di tutti i presi
dent! americani dei due 
partitl negli ultimi venti 
anni. mettono in pericolo 
la sicurezza del paese e 
le speranze di pace nel 
mondo... II trattato dl 
Mosca ha mostrato che 
accord! di pace sono pos-
siblli - . " A 

I giornali commentano 
l'accaduto con notevole 
prudenza. II Baltimore 
Sun sottolinea l'indubbia 
importanza del mutamen
to, che avviene « in una 
delle grandi potenze* ma 
invita alia cautela nel va-
lutarne il signiflcato. che 
potrebbe rivelarsl diverso 
da quello apparso sul mo-
mento. La Neto York He
rald Tribune . definisce 
Krusciov « u n uomo poli
tico astuto e molto pra-
tico ». che ha tenuto conto 
di dati fondamentali del
la realta internazionale e 
sovietica, primi fra tutti 
« i fatti inesorablli del-
l'era nucleare». Gli stessi 
dati -devono esser tenutl 
presenti dai successori, 
con lo stesso realismo di 
Krusciov ». 

Nei commenti ufficios!. 
la sostituzione di Krusciov 
viene collegata ad una 
- perdita dl influenza » re-
gistrata dal PCUS in seno 
al movimento comunista 
europe* in relazione con 
la linea seguita da Kru-

' sciov nel trattare la di-
sputa con la Cina. 

II Partito francese restera fedele alle 
risoluzioni comuni dei Partiti comunisti 
e operai - Una dichiarazione del redat-

. tore-capo dell'" Humanite » 

Berlino 

Caute dichiarazioni 
dei porta voce di Bonn 

Smirnov assicura ad Erhard che I'URSS proseguira la politica della 
coesistenza — La RDT restera fedele alia sua linea politica 

Dal •ostro corrispoadente 
BERLINO. 16 

La notizia della sostituzione 
del compagno Nikita Krusciov 
alia testa del Partito e del go
verno sovietico e stata pubbll-
cata dai principali quotidiani 
della Repubblica democratica 
tedesca con rilicvo e senza al-
cun commento. 11 -Neues Deut-
schland- di stamane si e limi-
tato a riportare i testi dei co-
municati diffusi la notte scorsa 
a Mosca sotto il titolo: -Dec i 
sioni del Plenum del CC del 
PCUS e dH Presidium del So
viet supremo-. • 

Walter Ulbricht ha invfato 
un messaggio di congratulazio-
ni a Leonid Breznev per la 
sua elezione a primo segreta
rio del PCUS. ricordando - l a 
durevole amicizia - fra i due 
popoli e deflnendolo - un sicu-
ro e provato marxista-lenini-
s ta- . II primo ministro Willi 
Stoph si e congratulato con 
Alexci Kossyghin. esaltando - le 
strette e amichevoli relazioni-

La RDT rimane fedele alia 
politica tracciata — le cui linee 
sono state ribadite dal compa
gno Walter Ulbricht nel suo di-
scorso in occasione del 15. an
ni versario della fondazione del
la Repubblica — e alia stretta 
amicizia con l'Unione Sovietica 
rementata dal trattato del 12 
giucmo scorso. 

Nella Germania di Bonn la 
prima reazione di un portavoce 
del governo la scorsa notte fu 
il rillevo che si trattava dl una 
question* ' interna - tovietica. 

Questa mattina il segretario di 
Stato Von Hase ha aggiunto che 
i mutamenti avutisi a Mosca 
non influenzeranno la politica 
della Repubblica federale. Un 
giomalista ha allora chiesto se 
il cancelliere condurra sondaggi 
per sapere se i nuovi dirigenti 
sovietici manterranno le posi-
zioni di Krusciov favorevoli ad 
un viaggio a Bonn 
Von Hase si e rifiutato di dare 
una risposta precisa limitando-
si a dichiarare che il governo 
continuera a -utilizzare ogni 
occasione per esporre all'Unio-
ne Sovietica il suo punto di 
vista sulla questione tedesca -. 
Piu tardi in via ufficiosa si e 
fatto sapere che Bonn non vede 
-alcun motivo per cui i collo-
qui col governo sovietico non 
siano piu da ritcnersi utili -. 

I giudizi sugli sviluppi degli 
avvenimenti sono nella capi-
tale federale molto cauti. In li
nea generate si tende a sottoli-
neare che non appaiono proba-
bili bruschi cambiamenti di rot-
ta nella politica estera sovietica. 
In questi termini almeno si sono 
espressi 1 liberal! nel loro bol 
lettino Questa supposlzione ap-
pare suffragata daH'ambascia-
tore sovietico Smirnov che si 
e incontrato con Erhard per an-
nunciargli i mutamenti a w e -
nuti a Mosca. Smirnov. secondo 
quanto comunica l'ufficio stam
pa del governo federale. ha as-
sicurato che il nuovo governo 
sovietico proseguira la politica 
di coesistenza pacifica, 

Romolo Cacctvafe 

reozioni 

in Scandinavia 
COPENHAGEN, 16 

II primo ministro danese Jens 
Otto Krag ha dichiarato .che 
le dimtssioni di Krusciov hanno 
gettato il mondo in uno stato 
di incertezza Questa incertezza 
permarra — egli ha aggiun
to — sintanto che 1 successori 
di Krusciov non faranno co-
noscere appieno la ioro politica. 

Nessun mutamento di rillevo 
nella politica estera sovietica 
viene perd previsto dal governo 
norvegese. A Oslo il primo mi
nistro Gerahardsen ha fatto 
osservare come - gli uomini che 
hanno preso il posto di Kru
sciov avessero tutti ricoperto 
posti di responsabilita sotto la 
sua direzione >. 

Alcuni important! quotidiani 
norvecesi accettano anche la 
motivazione ufficiale per le di-
missioni. Sia il -Dagbladet -
che 1'- Arbelderbladet • assicu-
rano che durante il viaggio del 
lugllo scorso di - Krusciov le 
condizioni di salute di Krusciov 
non erano ' sembrate molto 
buone, 

PARIGI, 16 
II ritiro di Nikita Kruscioi; 

dalia scena politica sovietica ha 
ovviamente su&citato un'impres-
iionc enorme in Francia. Go
verno, partiti politici, opinione 
pubblica sono Mutt colti di sor-
presa c muiiijcstano un'c&trema 
prudenza nei yiudizi. In genera
te e senza allarmismo che la 
i-tampa parigina reyistra questo 
.sen.su2tonaIe avvenimento, che 
eclissa i due altri eventi pure 
importantissimi dell'attualita po
litica: lo scoppio della bomba 
atomica cinese e la vittoria dei 
laburisti nelle elezioni britan-
niche. 

L'opinlone prevalente tra i 
commentatori politici francesi e 
c/«e il ritiro di Nikita Krusciov 
(le ragioni di salute e Vetd avan-
:ata die il comunicato della 
TASS cita sono considerate dal
la stampa borpUese come un 
pretesto) sia strettamente con-
nesso con la questione cinese, 
ossia con un tentatiuo da parte 
dei nuovi dirigenti sovietici di 
arrestare la decomposizione del
le relazioni cino-sovietiche sa-
crificando la persona che sul 
piano personate rappresentava 
la punta avanzata della pole mi
ca. Nell'editoriale di Le Monde 
e dt Paris-Press fquofidiano di 
stretta intonazione gollista) si 
menziona addirittura il testa-
mento di Togliatti, con Vesigen-
za ch'esso prospettawa d'un nuo-
vo vtetodo nei rapporti fra i 
paesi socialisti e i partiti comu
nisti, come Vullimo decisivo ele-
mento che avrebbe fatto pen-
dere la btfancia a sfavore dt 
Krusciou. 

Ma a parte queste tpotesi. 
che del resto sono illustrate con 
molta caufela in attesa che no-
tizie piu precise vengano rac-
colte a Mosca, la stampa fran
cese e praticamente unanime 
nel sottolineare come la contl-
nuita della politica sovietica non 
sia messa oggi in causa. I nuo
vi massimi dirtaeriti, Breznev 
e Kossighin, vengono presentati 
dai grandi giornali francesi co
me uomini dal passato spiccata-
mente kruscioviano e dunque 
fautori della coesistenza pacifica 
e del miglioramento del tenore 
di vita dei popoli sovietici. 

Jnteressante notare come Pa-
rls-Presse nel prospettare la 
continuazione della politica kru
scioviano senza Krusciov, giun-
ga ad affermare che Mosca ora 
Intende adottare la linea del 
memoriale Togliatti, considera-
ta in molti ambientl occidentali 
come il documento di base del 
pensiero politico comunista nel-
Vattuale momento. 
• All'intemo del Partito comu
nista francese le prime reozio
ni sono naturalmente e togica-
mente intonate a sorpresa. Co-
m'e noto il compagno Valdeck 
Rochet, in visita ufficiale in Al
geria, non si trovava neppure 
in Francia. Ieri sera a Orano 
egli aveva rilasciato la seguente 
dichiarazione: 'To so quel che 
sapete voi, io leggo i dispacci 
delle agenzie dt stampa e atten-
do ventiquattro ore per farmi 
un'opinione -. 

A Parigi ieri si e riunito VUf-
ficio politico del PCF che pre-
cisava la posizione ufficiale del 
partito attraverso il seguente 
comunicato: 

* Conslderato il ruolo eminen-
tc del Partito comunista del-
I'Unione Sovietica sul piano in
ternazionale. Ie decisioni che es
so prende in tutta mdipenden-
za, concernenti la direzione del 
Partito e dello Stato sovietici, 
rivestono un'esfrema importan
za per i comunisti e i popoli del 
mondo intero. Secondo le infor
mazioni che sono giunte all'Uf-
ficio politico, il Comitato cen-
trale del PCUS sottolinea che 
la politica del XX XXI e XXII 
congresso e il programma del 
Partito comunista delllJmone 
Sovietica restano la linea della 
sua azione: che la politica lent-
nista di coesistenza pacifica tra 
pli Stati a regime sociale d/f-
ferente, di rafforzamento della 
race mondiale e dt amicizia tra 
i popoli rimane immutata per 
il Partito e lo Stato sovietici: 
che esso saora come prima fare 
il necessario per lo svihtppo e 
il rafforzamento delle relazioni 
fraterne con i partiti comunisti 
fratelli per consolidare I'unifa 
del morimento comunista inter
nazionale sulla hase dei princi-
tii tnarxtsfi definiti dalle rnn-
ierenze internazionali del *57 e 
del 'GO. Da parte sua. fedele alle 
risoluzioni comuni dei Partiti 
romunistt e operai nnnche' alle 
decudoni del suo XVII congres
so. il Partito comunista Irancese 
continuera I snoi sforzi per la 
coesistenza pacifica e it dutarmo. 
per la democrazia e il rociali-
smo. per Tunita del mnrimenfo 
comunista internazionale ». 

A sua rolta il compaono Re
ne" Andrieu membro del Comi
tato centrale e redattort-capo 
drtfHumanite' ha rilasciafo alia 
emittente radiofonica • Ewropj 
n. 1 m la seguente dichiarazione: 

' Sull'importanza della noti-in 
opnuno credo e d'accordo. Sul 
suo sionifkato politico esatto. 
mi e difficile dare un oiudirfo 
definitico poiche non disponpo 
in questo momento di tutti ali 
elementl di informoTione neces 
*ari II comunicato delVaoenzia 
TASS tnvoca Feta e lo stato di 
salute di Krusciov E* rerosimile 
che queste raoioni hanno avnto 
la loro importanza. Si pub pen 
sate ehe esse non sono state le 
sole. 1 commentator! ponpono 
una domanda euenziale: ci sara 
domanl »n nwovo orientamento 

in Urifoue Sovietica? Mi sembra 
impcn3ab{Ie che l'Unione Sovie
tica possa rivedere I'orientamen-
to fondamentale della linea de-
flnita dal XX e dal XXU con
gresso e di cui la Pravda di sta
mane, in un comunicato. ha dot 
to del resto che essu sard pro 
.septiita. Questa politica, nella 
forntuluzioue della quale — di-
ciamolo en passant — Krusciov 
ha esercitato un ruolo impor-
tantc, restera ccntrata, in par-
ticolarc, sulla coesistenza paci
fica. Cib mi sembra indiscuti-
bile. 

* Per il resto, vorrei rlcorda-
re soltanto che i partiti comuni
sti dt opni paese sono iudipen-
denti e che ciascuno elabora la 
sua politica in tutta sovranitd. 
Cib e vero per i comunisti so
vietici come per noi. Anche se 
(• vero, beninteso. che le decisio
ni prese daU'Um'one Soutetica, 
considerato il ruolo di primo 
piano che exta occupa negli af-
fari internazionali, rivestono una 
grande importanza per i comu
nisti di tutti i paesi e io ag-
giungerei anche per i non co
munisti. Ma in opni caso la 
nostra politica e stata chiara-
mente defmita dal XVU Con-
gresao del nostra Partito e pre-
cisata dal nostra ultimo Comi
tato centrale qualche giorno fa. 
Questa politica continua. come 
lo sottolinea una dichiarazione 
dell'Ufficio politico che noi pub-
blichiamo domant nPll'Humani-
t£. II PCF proseguird nei suoi 
sforzi per la coesistenza e il 
disarmo. per la democrazia e 
il socialismo, per l'ttnita del 
movimento comunista interna
zionale ». 

A parte la dichiarazione del
l'Ufficio politico, I'Humanite non 
ha commentato le notizie da 
M^sca che essa pubblica con 
grande evidenza Iimitandosi a 
comunicare le informazioni del
le agenzie di stampa. Vi e da 
notare, per finire, che la dichia
razione del PCT concernente i 
cambiamenti sopravvenuti a Mo
sca e stata pubblicata con pran-
de riliet'o daNa stampa france
se. UinfUiente quofidiano poli
tico Le Monde la interpreta co
me un monito alia nuova dire
zione sovietica affinche non ab-
bandoni la politica dl coesisten
za pacifica, monito che riveste 
una importanza capitale in se
no al movimento comunista 
mondiale in quanta proviene da 
un partito — afferma Le Monde 
— che gode di un grande pre-
stigio e che porta avantl la 
bandiera di TopHatti. 

m. s. in. 

Varsavia 

Messaggi 
di Gomulka 

Cyrankiewicz 
VARSAVIA, 16. 

Annunciata nella tarda serata 
di ieri dalla radio e dalla te-
levislone, la notizia della sosti
tuzione di Krusciov nella du-
plice carica dl primo ministro 
e segretario del PCUS. viene 
ripresa stamane da tutta la 
stampa polacca. I giornali della 
capitale riportano il comuni
cato della TASS e le biografle 
dl Breznev e Kossighin diffuse 
nella serata di ieri dall'agenzia 
ufficiale sovietica. Mancano per 
ora commenti uiflciall. Questa 
sera 11 primo ministro polacco 
Cyrankiewicz e il premier un-
gherese Kadar, prendendo la 
parola nel corso di un ricevi-
mento offerto dall'ambasciata 
ungherese al primo ministro ma-
giaro in visita a Varsavia, non 
hanno accennato nU'nrgoniento 
Iimitandosi a sottolineare nei 
loro discorsi i positivi risultati 
delle conversazioni bilaterali 
condotte in questi giorni tra le 
delegazionl del due paesi. 

II Segretario generate del 
POUP. Gomulka ha fatto perve-
nire un messaggio di congratu-
lazioni a Breznev, dicendosi 
convinto che « i fraterni legami 
fra URSS e Polonia si svilup-
peranno e si rafforzeranno«. 
Analogo messaggio e stato in-
viato dal primo ministro Cyran
kiewicz al eollegn sovietico 
Kossyghin 

Tokio 

non prevede 

mutamenti 

di linea 
TOKIO, 16. 

Recatosl dal ministro degli 
esteri giapponese per comuni 
care i cambiamenti al Cremli 
no in forma ufficiale. l'amba
sciatore dell'Urss Vinogradov 
gli ha assicurato oggi che 
l'Unione Sovietica proseguira la 
politica di coesistenza pacifica 
disarmo e soluzlone pacifica 
delle controversie internaziona
li. secondo la linea adottata dal 
XX congresso del partito e ri
confermata nel XXI e nel XXII 
congresso. 

Lo ha annunciato 11 mlniste-
ro degli esteri giapponese. ag-
glungendo che l'ambasclatore 
sovietico ha dichiarato anche 
che I'URSS manterra le sue 
relazioni amichevoli con il 
Giappone. 

II segretario generate del go
verno giapponese Suzuki ha di
chiarato alia televisione giap
ponese che il governo di Tokio 

non mette in dubbio i motivi 
di eta e di salute addotti uffi-
cialmente dalle autorita sovie-
tiche per spiegare le dimissio-
ni di Krusciov-. Egli ha ag
giunto che - il governo giap
ponese non prevede alcun im-
mediato cambiamento nella po
litica interna ed estera del-
1'Unione sovietica in quanto le 
due personalita rhe sono suc-
cedute a Krusciov sono favo
revoli alia politica che questi 
ha seguito fino a questo mo
mento -. 

Ungheria: 
riaffermati 
gli indirizzi 

del XX e XXII 
Congresso 

r • BUDAPEST, 16 
Questa sera, a tarda ora, la 

radio ungherese in lingue este-
re ha trasmesso un comunicato 
sui fatti di Mosca nel quale, 
a proposito della posizione del 
Partito operaio socinhsta un
gherese, afferma: •• II Partito 
operaio soclalista ungherese e 
il governo della Repubblica 
popolare ungherese hanno di
verse volte espresso J'approva-
zione senia riserve della poli
tica deila coesistenza pacifica 
II principio fondamentale della 
linea del partito e del governo 
ungheresi, confermata all'VIIl 
Congresso del Partito operaio 
socialista ungherese, e quello 
della concordanza con gli in
dirizzi del XX e del XXII con
gresso del PCUS. Questa po
litica ha superato la prova dei 
tempi; di conseguenza si e ac-
celerata la edificazione del so
cialismo in Ungheria e. al tem
po stesso. e aumentato note-
volmente il prestigio interna
zionale del nostro Paese. Que
sta politica ha favorito in mi-
sura decisiva l'ulteriore svilup. 
po in tutti i campi dei rap
porti dell'Ungheria con molti 
paesi del mondo. U partito ope
raio socialista ungherese e il 
governo della Repubblica po
polare ungherese, appunto per 
cib, proseguono su questa gia 
provata v ia - . 

Crifiche jugoslave 
all'atomica cinese 

BELGRADO, 16 
La stampa jugoslava condan-

na apertamente l'esperimento 
nucleare cinese. Tra i commen
ti che usciranno domani mat
tina, quello della - Borba » de
finisce l'esploslone dell'atomica 
cinese - un grave reato contro 
la sicurezza generate e le aspi-
razionl progresslste dell'umani-
ta». L'organo della Alleanza 
socialista rileva come l'esplo-
sione odierna sia la prima che 
si verifica neU'atmosfera dopo 
l'accordo di Mosca e come ven-
ga a costituire quindi il piu 
forte attacco portato a quello 
accordo, che — ricorda la - Bor
ba >• — e stato firmato da piu 
dl cento paesi e ha aperto la 
via ai colloqul mondiall sul 
disarmo e al miglioramento 
della situazione in generate. 

Le notizie da Mosca sono date 
oggi dalla stampa jugoslava 
senza commenti. II giornale 
- Politlka»» aggiunge alle Infor
mazioni il giudizio secondo il 
quale altri mutamenti sarebbe-
ro previsti nell'URSS. 

New York 

Rinviota 

I'Assemble* 

dell'ONU? 
NEW YORK, 16 

A causa dei cambiamenti di 
governo nell'Unione Sovietica 
e in Gran Bretagna, gli Stati 
Uniti sarebbero disposti a pren 
derc in considerazione un rin-
vio deU'apertura dcH'assemblea 
generate dell'ONU. prevista per 
il 10 novembre. Lo ha dichia
rato oggi il delegato ameiicano 
alle Naiioni Unite, Stevenson. 
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Krusciov. Di qui partirebbe-
ro i motivi di fondo che han-
•io portato alia lettera di di-
(liissioni di Nikita Krusciov 
e alia sua sostituzione. 

Queste osservazioni, del 
resto, non vengono soltanto 
da ambienti politici, ma an
che da larghissimi strati di 
opinione pubblica. 

Nel riserbo ufficiale che 
circonda le decisioni rese 
pubbliche ieri (questa sera, 
per esempio, le Isvestia non 
pubblicano un solo rigo di 
commento) e infatti interes-
sante cogliere l'opinione del
la folia, il giudizio dell'iiomo 
della strada, che vediamo 
stasera, come sempre, attor-
no alle edicole della Capitale 
in attesa delle ultime edi-
zioni dei giornali pomeridia-
ni. La gente non ha difllcolta 
a dirvi che assieme ai grandi 
meriti, Krusciov negli ultimi 
tempi aveva risposto in mi-
sura minore alle aspirazioni 
e all'attesa delle masse. 
- Tuttavia, al di sopra delle 
queslioni di persona, domi-
nante e la sensazlone che le 
conquiste degli ultimi anni 
non possono essere abbando-
nate. 

Tutte le persone da noi in 
terrogate nel corso della 
giornata odierna, e non sono 
poche, ci hanno illustrato le 
loro impressioni con fran-
chezza e, presso a poco, in 
una sola chiave: nessuno ri
tiene che il corso politico 
aperto da Krusciov col X X 
congresso possa arrestarsi o 
andare all'indietro, sia sul 
piano interno — economico 
e politico — sia s u l ' piano 
internazionale. E' una strada 
giudicata irreversible . 

Proprio in queste ore, per 
noi che viviamo nell'Unione 
Sovietica da molti anni, il 
parlare della gente diventa 
una testimonianza dei pro
fondi cambiamenti interve-
nuti in questi anni; Topinio-
ne pubblica non e piCt quella 
sorpresa e sconvolta, quasi 
smarrita, dalla notizia della 
morte di Stalin o quella an-
cora rest i a e preoccupata da-
vanti alia rivelazione del 
€ gruppo antipartito >. Gli 
anni appena trascorsi hanno 
prodotto mutamenti profon
di e una maturazione delle 
coscienze. 

Riferendo queste impres-
sioni raccolte in diecine di 
colloqui, non vorremmo che 
il lettore ne traesse un giu
dizio di indifferenza (che 
puo esistere in certi settori 
di opinione) o di voluto o 
prudenziale ottimismo; i m u 
tamenti al vertice della di 
rezione politica e ammini 
strativa del Paese pongono 
degli interrogativi e sarebbe 
sciocco e superficiale affer 
mare il contrario. Ma si trat 
ta di interrogativi che scatu-
riscono, semmai, dal com 
plesso di problemi interna
zionali in sospeso ( e soprat-
ttitto dai rapporti all ' inter-
no del campo socialista) che 
dovranno essere afTrontati 
dalla nuova direzione. 

Intanto, si conferma sem
pre piu la voce, di fonte so
vietica, secondo cui, nei pros-
simi giorni, sarebbero decisi 
altri spostamenti nella dire
zione dei maggiori organi di 
informazione scritta e parla-
ta, cui si rimprovera di aver 
contribuito a mantenere in 
vita certe forme agiograflche 
in contrasto con le decisioni 
del X X e del XXII congres
so. In particolare, si parla 
della sostituzione di Agiubei 
dalla direzione delle Isvestia 
e di Karlamov dalla direzio
ne del Comitato di Stato per 
la radio e la televisione. Non 
e escluso che gli spostamenti 
possano investire la direzio
ne di altri giornali, agenzie 
di stampa, comitati statali di 
carattere culturale e, natu
ralmente, il gruppo di consi-
glieri personali di Krusciov. 

Gli avvenimenti delle ul
time ore hanno prorogato la 
programmata manifestazione 
in onore dei tre cosmonaut! 
che potrebbero essere accol-
ti dalla popolazione mosco-
vita soltanto domenica o lu
nedl. Si pensa che in quella 
occasione il primo segretario 
del PCUS, Breznev. e il pre
sidente del Consiglio dei mi-
nistri, Kossighin, potrebbero 
parlare alia popolazione per 
rconfermare gli orientamen
ti della politica sovietica sul
la linea tracciata dai due 
fondamentali congressi del 
PCUS. 

stesso che flno a qualche" 
giorno fa questi s lessi uo-

'min i ritencvano che solo 
una maggioranza supcriore 
a 50 seggi avrebbe consen-
tito r ingrcsso ai Comuni di 
un numero suff icienle di 
deputati della sinistra la-
burista. Di certo vi e il fat
to che il partito laburista 
al governo rinmrrn stretta
mente unlto attorno alia 
persona e alia polit ica del 
suo leader. K* da Wilson, 
quindi , in dcfluitiva, che 
dipenderanno inolte cose. 

Idealmente al centro-
sinistra ' del suo partito, 
ma pol i t icamentc so lo al 
centro di esso — qucstn la 
definizioi ie che c i sembra 
piu calzante — Harold 
Wilson avra un compi to 
tutt'altro che faci le , soprat-
tutto se si tiene conto del 
fatto che la situazione eco-
nomica ercditata dai con-
servatori 6 piuttosto pe-
sante. Un deficit dl 111 mi-
l ioni di s te i l ine della bi-
Inncin commerc ia le non e 
poco, ed 6 in realta supe-
riore perche in queste ul-
tinie settinuine i conserva
tory nel tentativo di ritar-
dare la crisi , avevano fat
to ricorso ad ogni sorta di 
espediente . Forse e nel 
campo della polit ica este
ra che la prcsenza del go
verno laburista si fara sen-
tire nel modo piu mnrcato. 
Nella nuova e difficile si
tuazione, creata dalle dl-
inissioni di Krusciov c dal-
lo scoppio della bomba ato
mica c inese , si attrihuisce 
a Wilson 1'intenzione d)i 
esercitare una funzione d)l 
mediatore tra gli Stati Uni
ti e i due raassimi paes i 
social ist i , nel tentat ivo 
di cercare un possibl-
le terrono sul quale possa 
eontinuare a svi lupparsi 
la polit ica dt roes i s t en ia 
pacif ica. In questo sforzo, 
si afferma stasera a Lon-
dra, il leader laburista avra 
il conforto dei l iberal! e 
di una parte degli steaai 
conservator!. 

Cina 

Stab 
ttoma 
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Europa 
grande ri l icvo giacchfe la 
crisi dei conscrvatori bi-
lancin in certo qual m o d o 
lc difficolta che avranno 
i laburisti nel g o v e m a r e 
il paese con una maggio-
r.inza cosl csigua alia Ca
mera dei Comuni. Non c h e 
ci si attends un passag-
gio di deputati dalle file 
conscrvatrici alle file la-
buristc — il che e. del 
tutto impensabile — ma e 
probahile che un partito 
conservatore in cris i flni-
sca col rapprescntare una 
opposiz ionc meno tcmi-
bile . 

Ci6 detto, tutti si doman-
dano tuttavia con quale ef-
ficacia i laburisti r iusci -
ranno a governare questo 
paese con res igua maggio-
ranza conquistata. Gli uo
mini della sinistra laburi
sta, gia stasera, affcrmano 
che il programma verra at-
tuato in pieno, ivi c o m -
preso il punto c h e concer-
ne la nazionalizzazione 
dello acc ia io . Rcgistr iamo 
queste prese di pos iz io iw 
per solo scrupolo di cro
naca, r icordando al t e m p o 

vertice di tutti i paesi del 
mondo, al io scopo di discute
re l'opportunita di proibire 
completamente e di distrug-
gere radicalmente le armd 
nucleari. Esso, propone che 
come primo passo la confe-
renza al vertice pervenga ad 
un accordo, in base al quale 
le potenze nucleari e qued 
paesi i quali siano prossimi 
a divenire potenze nucleari 
si impegnino a non usare »r-
mi atomiche, ne contro paesi 
non nucleari, ne fra di loro, 
ne contro le zone denuclea-
rizzate. • •' 

Inline il documento espri
me c calorose congratulazioni 
ai costruttori e agli speri -
mentatori > della bomba a to . 
mica * da parte del CC del 
Partito comunista cine** • 
del Consiglio di Stato >. 

Le notizie da Mosca tu l le 
dimissioni di Krusciov sono 
state pubblicate oggi dal 
Quotidiano del popolo con 
un titolo che annuncia che 
« Krusciov lascia i l potere ». 
Non segue nessun commento. 
L'agenzia Nuova Cina, - da 
parte sua, dopo avere annun
ciato l e dimissioni di Kru
sciov, m e n o di un'ora dopo 
il comunicato della T A S S , 
riporta ampi stralci da u n 
articolo del giornale albanese 
Zeri I Populit sul tern a: 
«Proponendo la riunione a 
Mosca di una conferenza in
ternazionale la cricca reviBlo-
nista di Krusciov tende a di-
s trugger e l 'unita del m o v i 
mento comunista internazio
nale ». ( 

Mao Tse-tung, Liu Sclao-ci, 
Ciu De e Ciu En-lai hanno 
inviato u n messaggio di fel i-
citazioni ai nuovi dirigenti 
sovietici , Breznev e Kossi
ghin, in occasione della loro 
nomine. • i 
"• II m e s s a g g i o l esprime fl 
< s incero desiderio che 11 fra
te m o popolo soviet ico, sotto 
la guida del PC del l 'URSS c 
del governo soviet ico, rag-
giunga nuovi success !» in 
tutti i campi e « n e l l a lotta 
per la pace mondiale >. i 

Un secondo messaggio , e-
gualmente indirizzato dal di
rigenti del : PC cinese a 
P C U S e al governo soviet ico 
reca l e congratulazioni per i 
successo dell ' impresa spazia 
le compiuta con l'astronav^ 
Voskod. II messaggio dice ch 
il PCC e il P C U S c si incon 
trano sul terreno del manri 
smo- len in ismo e del l ' lntenw 
zionalismo proletario >, e ai 
gura successo ai due popo 
« nella comune lotta contro 1 
imperial ismo -diret to dag 
Stati Uniti e in difesa del 
pace mondiale ». 

Tokio 

Protesta 
ufficiale per 

.'atomica cinese 
TOKYO. 1 

II governo giapponese ha 
ramato una energica prote 
contro l'esplosione atomica i 
fettuata dai cinesi nella pa 
occidentale del continente as 
tlco. 

- Ci rammarichiamo for 
mente — dice una dichia 
zione governativa — che 
Cina abbia ignorato il d« 
derio dei popoli del mondo 
non avere esperimenti 
cleari - . 
- II • documento esprime 

preoccupazione che 1'esplo: 
ne cinese riprenda a COT 
minare l'atmosfera terrestrc 
imrita i dirigenti clnest a 
sistere da ulterior! ii 
questo genere. 

***.m^--jij»i!i. :~LAi-}jk- ,. i 
i.±.h»&&<s\^M&.'s&,i& '•?xvV^.viv^;i^!iar^.«>j«^ i*= '*w*te*tjy^Xf*&&&;*ti.i-i 

9^apjjjjjmmmmm»»M»»a»»»»»»»»»»w J ^ 

file:///ente


PAG. 47 l e r e g i o n ! T U l l i t d / >abato 17 ottobre 1964 

| Con Alicdta e Reichlin 

I ,••:•:•••••• .. : 

! Manifestazioni I 
I • • • • • - — ' 
I 
I 
I 

del PCI a 
* v . - > 
* . • * • 

Firenze e Bari 
Oggi alls 18 comizio dl Terracinl a Livorno | 

II PCI ha indetto per domani, domenlca, due impor
tant! manifestazioni per le prossime elezioni ammini-
strative. 

A Firenze, alle ore 10 nel cinema Capitol, avra luogo 
I'assemblea regionale dei candidati comunisti delta To-
scana. Parlera il compagno on. Mario Alicata, membro 
delta Segrete,ria e delta Direzione del P C I . ' 

I A Bari apertura ufficlale delta campagna elettorale 

at teatro Petruzzelli. Parlera II compagno Alfredo Rei-
I - chlin, membro delta Direzione del PCI e segretarlo re-

. glonale per la Puglia, sul tema: « Nuove maggioranze 
unitarie alia direzione dei Comuni. delle Province e 

I delta regione >. 
Alia manifestazione Interverranno i candidati at 

Consigli comunali e provinciall della regione, nonche 

I larghe delegazionl delle piO importanti sezloni delle cin
que province pugllesi. - ' 

I Oggt a Livorno, alle ore 17 in piazza della Repubblica, 
II compagno sen. Umberto Terracinl , mernbro della Di
rezione del PCI, apre la campagna elettorale. 

I candidati del PCI 
per le < comunali» 

in provincia di Bari 
Barletta 

Borraccino DomezHeb; rflgioniere; Ardito Miehele. artigiano; 
Balestrucci Hosa, insegnante: Barbaro Francesco, „ bracciante: 
Bizzoca Savino. artigiano; Bollino Antonio, 'pensionato; Bonvino 
Pasquale. scalpellino: Cafagna Ruggiero. contadino; Caputo 
Ang. Miehele. artigiano: Cassatella Domenico. artigiano: Conenna 
Francesco Paolo, impiegato; Corcella Giacomo, bracciante; 
CorVasce Vincenzo, portuale: Damato' Carmine, bracciante: 
Dambra Antonio, operaio: Del Rosso Raffaele. contadino: Del-
vecchio Miehele, operaio; Delvecchio Vincenzo, bracciante: De 
Stefano Paolo, operaio: Di Bari Francesco, pensionato: Dilernia 
Pasquale, ferroviere: Dipinto Luigi. bracciante; Filannino Fi-
lomeno, artigiano: Fiorella Giuseppe Tiberio. operaio: Garrib-
ba Luigi, autotrasporlatore: Giannone Giuseppe, falegname; 
Guaglione Vincenzo. impiegato: Lavecchla Raffaele. edile: Ma-
strodomenico Umberto. artigiano: Matteucci Giuseppe, miiratore: 
Melaccio Antonio, lav. appalti; Rliolla Miehele, commerciante; 
Montenegro Salvatore. operaio; Piccolo Vito, operaio: Spadaro 
Giuseppe, edile: Teodoro Miehele. commerciante; Tristano An
tonio, calzaturiere: Valerio Vito Nicola, bracciante; Vitrani'Do-
menico, vend, ambulante. 

Corato 
Ripoli Giovanni, professore. segretario del PCI; Abbatlista 

Pasquale. operaio: Abbattista Pasquale, operaio: ' Abbattista 
Vitantomo. membro segreteria prov. Federbraccianti: Amasel-
la Luigi. frantoiano; Avella Cataldo. segretario Federbraccianti: 
Avella Francesco. Bracciante: Balducci Cataldo. bracciante; 
Bucci Francesco, meccanico. (indipendente*: Cascarano Do-
menico. operaio: Cavuoto Antonio Bracciante: Colucci Mi
ehele. fruttivendolo: Cusano Miehele. venditore ambulan
te: Di Gravina Miehele. ortolano: D'Introno Domenico. con
tadino: Ferrara Francesco, bracciante; Ferrara Vincen-
cenzozo. pensionato: Harini Domenico. netturbino: Leone Fi-
lippo, pittore: Lops Pasquale. segretario Camera del Lavoro; 
Maggiulli Antonio, impiegato: Marciano Pietro. vendilore am
bulante: Marzocea Cataldo. bracciante: Mastromauro Vincenzo 
coltivatore diretto: Mangione Francesco, operaio: Mangione 
Miehele. cantoniere; Mazzilh Miehele. contadino: Masciave 
Giuseppe, venditore ambulante: Mascioscia Filippo. bracciante: 
Mintrone Umberto. sarto; OHvieri Antonio, pensionalo: Piccirillo 
Sabino, operaio: Piccolomo Orazio. pensionato: Quatela Giu
seppe, bracciante: Quatela Nicoletta, casalinga: Quercia Vincen
zo. pensionato: Ricciardella Maria, casalinga; Saragaglia Fran
cesco, falegname: Scaringella Cataldo. contadino: Tarallo 
Francesco, contadino. 

Altamura 
Clemente Tommaso, segretario PCI; Azzilonna Biagio. spac-

eista; Angelastn Felice, bracciante: Buongallino Giuseppe, brac
ciante: Gaggiano Carlo, bracciante: Carretta Filippo. coltivato
re diretto: Caserta Giacomo', autista: Castellana Salvatore. brac
ciante; Chiancone Antonia. casalinga: Clemente Vincenzo. eba-
nista: Colonna Giangrazlo. bracciante: Dasla Paolo, operaio 
edile: De Giosa Oronzo. artigiano: Digeo Angelantonio. brac
ciante: Disabato Angelo, "bracciante. Farella Antonio, consiglie-
re uscente: Fiore Domenico.' coltivatore direlto; Fiormarino 
Paolo, segretario Camera del Lavoro: Forte Domenico Vito. 
barbiere: Giordano Giuseppe, pensionato: Iurino Domenico. 
bracciante; Iurino Nicola, consigliere uscente: Laterza Giosa-
fatte. consigliere uscente: Livrieri Pasquale. meccanico: Lopor-
earo Domenico. bracciante: Manicone Oronzo. pensionato: Ma
riano Miehele. contadno: Menzulli Nicola, cavatore: Moramar-
eo Lorenzo, contadino: N'uzzi Onofrio. coltivatore diretlo: Pi-
cerno Miehele. bracciante: Pisciulli Andrea, bracciante: Pupillo 
Gennaro. segretario Alleanza contadini: Raffaele Donato Salva
tore, coltivatore diretto; Rifino Sante. bracciante: Sciannanteno 
Francesco, bracciante: Terreri Belandina Venerina, casalinga: 
Tragni Graziantonio, bracciante: Trippuji Miehele. coltivatore 
diretto: Vitale Donato. consigliere uscente. 

Trani 
Lattanzio Luigi. rappresentante: Abbatangelo Umborto. ope

raio marmista: Allegretti Luigi. imprenditore (indipendente*; 
Annacondia Savino. contadino (indipendente): Anlonini Paolo, 
operaio marmista: Calefati Miehele. vice segretario Ass. Muti-
lati (indipendente); Ciliento Gaetano. barbiere: Cognetti Sa
bino. operaio marmista: De Feudis Mauro. cavamonte: Di Leo 
Giuseppe, cavamonte: Di Magno Giacinto, operaio: Di Venosa 
Sante. coltivatore diretlo; Di Giacomo Ferdinando. imprendi
tore (indipendente); Ferrante Carlo, universitario (indipenden
te); Friggione Giovanni, awocato (indipendente> Frisari Sa-
verio. muratore: Gagliardi Salvatore. segretario Feder. estrat-
tivi: Gargiuolo Gioacchino. venditore ambulante (indipendente): 
Giolti Giuseppe, operaio marmista: Guidotti Filomena. casalin
ga: Lieva Domenico, operaio. Lapi Saverio. segretario I*ega ca-
vamonti; Lamiacaputo Giuseppe, operaio: Lestingi Miehele, 
cavamonte; Lettini Savino. cavamonte: Lorusso Pietro brac
ciante: Lotti Domenico. netturbino; Landriscina Nicola, segre
tario sezione PCI: Mchllo Nicola, presidente Pensionati: Merra 
Benito, dirigente prof. FGCI; Milella Onofrio, awocato; Mo-
scatelli Domenico, muratore; Nenna Francesco, operaio mar
mista; Petrignani Francesco, segretario Lega braccianti; Ragno 
Nicola, panettiere. Sariio Savino, operaio chimico; Sonni Luigi. 
•ittore; Tota Giuseppe, falegname; Vallisi Vincenzo, netturbino; 
T«f | ln* Domenico, impiegato. 

Gil impegni programmatici sono rimasti sulla carta 

Foggia: mozione di sfiducia 
^ ^ * * a * ^ ^ ^ B * * * ^ . . » 

alia Giunta di 
* • • » . . " * . 

centra sinistra 
Una dichiarazione del capo gruppo del PCI Lau-
relli - Compromessi del PSI con la destra dc 

Dil nostro corrispondente 
' FOGGIA, 16. 

II Giuppo consil iare comu-
nistu ha presentato una mo
zione di sfiducia al Consiglio 
cumunnle nei cunfionti della 
Giunta di centro s inis tm. 
presieduta dal sindaco dc av-
vocatu Carlo Foicel la . l-a 
mo/ione , che sara discussa 
mattcdi 20, pone in evidenzn 
il fal lunento della politica di 
cent io s iuis t ia a Foggia che. 
anche se caratter i / /ata dalla 
massiccia partec ipa/ ione del 
g iuppo consil iare socialista, 
si e • rivelata incapace di 
r i so lve i e ' i p ioblemi che da 
aniii assi l lano la citta. 

II lato piu negat ivo e i ap -
pre.sentato dal fatto che i 
compagni socialisti . apparte-
nenti alia corrente che fa 
capo all'on Lombardi. sono 
stati subordinati a tale poli
tica lino al l 'accetta/ ione del-
ranticonninisnio. 

Si e giunti alia nio/.ione di 
sfiducia per le c a i e n / e del -
l'attuale n iagg io ian /a l i spet -
to agli impegni programma
tici assunti al moniento del-
r insediamento I'ei questo la 
mozione sottol inea il manca-
to assolv imento degli impe
gni che dovevano portaio la 
vita cittadina ad un livello 
sociale e democratic" niolto 
piii alto. Cio significava par
tec ipa/ ione della popola / ione 
nelle decisioni del Consiglio 
curnuuale a t l rave i so l'-inse-
diamento "delle Cdnsulte 'co
munali, il decentramento am-
ministrativo con la reali /za-
/ i one di delegazioni comu
nali del le borgate e del le fra. 
zioni. il r ispetto della fun-
zione del le opposizioni • che 
devono essere rappresentate 
in tutti gli org^anismi di ema-
nazione comunale . ecc. 

La maggiotajiza di c.entro 
sinistra rit iene Invece che la 
partecipa/ ione del le opposi
zioni si esaurisca nel le Com
mission! consul t ive e non gia 
in quel le amministrat ive. 
Questo perche non si vuole 
che i comunist i determinino 
con la loro presenza. rlcca di 
elementi nuovi e positivi. un 
orientamento democrat ico 
nei piani di sv i luppo sociale: 
programmazione, munic ipa-
lizzazioni. organizzazioni dei 
servizi sociali . Kd e proprio 
(piesto il maggior l imite del 
centro s inis t ia nel cap»)luogo. 
che e di freno ad una politica 
amministrativa democratica. 
mentre i socialisti del PSI 
nulla, o quasi, fanno per re-
spingere questa impostazione 
politica che nun giova alia 
causa ed al progresso delle 
masse lavoratrici. 

A questo proposito il c o m 
pagno dottor Ruggero Lau-
relli. capogruppo consil iare 
comunista al Comune. ci ha 
dichiarato: 

< I limiti del centro sinistra 
sul piano nazionale sono mol-
ti, direi che e nota la sua 

c ieato il centro sinistra senza 
fratture ne per la DC ne per 
il PSI. La destra dc sost iene 
il centro sinistra senza diffe-
renziaisi praticamente dalla 
nuova s inist ia socialista e cio 
puo a v v e n i i e soltanto sulla 
base di continui compromes
si K' ev idente che questi 
compromessi hanno avuto il 
signiflcato di cedimenti , spe 
cie ila parte socialista, sulle 
(liiestioni piogranimatiche. 
Noi. nella mo/ ione , o l t i e a 
sot to l iueaie le questioni lela-
tive alia d e m o c i a t i c i / / a / i o n e 
della vita cittadina, poniamo 
l'accento su argomenti di ca-
pitale importan/a per la cit 
ta, come la programmazione. 
le municipaliz/.azioni e l'or-
ganizzazione dei piu impor
tanti serv i / i sociali oggi nllo 
stato primordiale 

* Potrebhe sembra ie una 
ingenuita da parte nostra la 
richiesta di verificare la mag-
gioran/a esistente sulla base 
della specif ica/ione degli im
pegni gia assunti. ma e ev i 
dente — e noi questo ci a i igu. 
riamo — che il dibattito non 
mancheru di chiarire la situa-
zione >. 

Roberto Consiglio 

S. Giovanni Rotondo 

/I sindaco dc non 
molla la «poltrona 

Dal nostro corriipondente 
FOGGIA, 16. 

A San Giovanni Rotondo 
15 consiglieri hanno fatto ri
chiesta di convocazione del 
Consigl io comunale per di-
scutere la sfiducia al Sindaco 
e alia Giunta DC-PSDI. Tale 
passo si e reso uecessario 
dopo una lunga crisi della 
maggioranza che ha piovo-
cato. a silo tempo, le diniis-
sioni di t i e assessori 

Gia nel mese th m a i / o 
il bilancio preventivo per 
I'esercizio tinanziario del 1964 
veniva giuilicato negat iva . 
mente dalla s t iagrande mag-
g io ian /a dei consigl ie i i e. 
quindi, lespinto con 18 voti 
su 30. Nonostante cio, il sin
daco dc Morcaldi non avver-
tiva il dovere politico di ras-
segnare il mandalo 

Sulla crisi deH'Anunini-
strazione il compagno onore. 
vole Miehele Magno p iesen-
tava una interrogazione al 
Ministe io degli Inteini dopo 
che v a n e richieste di convo
cazione del Consiglio comu
nale venivano avanzate dal 
gruppo comunista .ma che 
non sortivano alcun effetto 
per 1'intransigenza della DC 
nel non volersi private della 

« poltrona >. 
Piii volte anche il prefetto 

e stato sol lecitato ad inter-
venire per normalizzare la 
situazioiie che si era venuta 
a determinate in seno alia 
Giunta DC-PSDI dopo la 
mancata approvazione del bi
lancio, per il ripristino della 
legalitii. II prefetto, come 
sempre. ha fatto orecchie da 
mercante 

Nel coi.so di manifestazioni 
che si sono svolte lecente-
niente. alle quali l'opinione 
pubbhea ha esp iesso la soli-
darieta. il PCI ha posto in 
discussione la opportunity di 
un autoscioglunento del Con-
siglio comunale pei poter 
procedere alTelezione di un 
nuovo Consiglio, in occasione 
del le * Amministrat ive > 

II sindaco. appoggiato da 
alcuni fedelissimi e dalla DC 
provinciale. complice la pre . 
fettuia. si e ostinato a non 
mollare la * poltrona ». men-
t ie giossi problemi cittadini 
l imangoiio insoluti pci I'itu-
mobil ismo deH'Ani'^i'-' t- •-
/ ione 

Catanzaro 

Genitori 

e alunni 

manifestano 

per la mancanza 

di aule 
CATANZARO, 16 

. Una ritinione di capifaml-
glia. circa sessanta. ha avuto 
luogo a S. Eufemia Lamezia 
per protestare contro la deci-
sione prefett i / ia tli icvocare 
il dec ie to di l equis i / ione . fat-

Carrara ricorda I'eroe 

partigiano Gino Menconi 

Fu arso 
VIVO 

dalle SS 
II discorso celebrativo sara tenvtt 

domani da Giorgio Amendola 

pioblemi che vanno to dal .sindaco. di alcuni lo-
daH'urbanistica all 'agiicoltu 
ra. alia scuola, al turisino. 
alio sv i luppo economico. 

r. b. 

Dopo la manovra antidemocratica della DC 

Imminente ad Ancona la 
nomina del commissario 

Dalla nostra redazione 
ANCONA. 16 

Nelle prime ore del pome-
riggio di oggi il sindaco so
cialista di Ancona, Artemio 
Straz^i. accompagnato dai due 
assessori del PSI, • ing. Mat
teucci e a w . Casaccia — gli 
unici rimasti in carica dopo il 
crollo del centro-sinistra nel 
capoluogo marcbigiano — si e 
recato dal Prefetto per infor-
marlo uflicialmente sulla im-
possibilitfi tecnica della Giunta 
di poter continuare a dirigere 
la citta. 

II passo e stato preannun-
ciato ilallo stesso sindaco Straz-
zi nel corso di una conferenza 
stampa tenutasi oggi. verso le 
13, nel Palazzo comunale, pres-
so la Sala della Giunta. Era 
gia noto che il ftinzionamento 
della Giunta anconitana era su
bordinate alia presenza nell'or-
ganismo. oltre che del sindaco 
e dei due assessori socialisti. 
almeno di un quarto membro. 
Gia per rendere valide alcune 
delibere su provvedimenti at-
tinenti la campagna elettorale 
era dovuto intervenire un in-
viato del Prefetto in veste di 
- commissario a latere ••. Tnt-

\ dalla DC — che da parte del 
PR I e del PSDI venisse ga-
rantita la partecipazione in 
Giunta di uno dei loro asses
sori che avevano dato le dimis-
sioni allorche il Consiglio co
munale non poteva piu pren-
derne at to. 

Ma e stata una attesa inutile. 
In effetti. alcune speranze erano 
state rinfocolate da contatti 

tavia. i socialisti debbono aver 
strumentalita. A Foggia si e fidato sino alPultimo — se non 

Arezzo 

Supermercato del 
Consorzio agrario 

Dal nostro corrispondente 
AREZZO. 15. 

•" La polemica sulla questione 
dei supermercati si sta ripro-
ponendo — dopo un iungo pe-
riodo di silenzio — in termini 
del tutto nuovi: e'e di fatto 
che la Camera di Commercio 
ha. per la prima volta. espres
so parere favorevole alia con-
cessione della licenza per la 
apertura di un supermercato 
nella nostra citta 

Di nuovo c*e anche il fatto 
che a chiedere la licenza e 
questa volta il Consorzio a gra
il o. vale a dire un - carroz-
zone - che. collegato a potenti 
gruppi finanziari. non nascon-
de la sua intenzione di con-
quistare una parte di primo 
piano nel mercato della distri-
buzione delle merci al minuto: 
in una citti come Arezzo. il 
peso di un supermercato delle 
dimension! che e facile intuire. 
avrebbe conseguenze gravi p«»r 
le imprese commcrciali c par-
ticolarmente per quelle piu 
modeste. 

l.a minaccia di un massiccio 
ingresso dei supermercati in 
Arezzo comincio a profilarsi 
qualche anno fa e si deve par-
ticolarmente alia vivace cam
pagna sviluppata dai comunisti 
se allora le domande avanzate 
da varie parti furono respinte 
o -eongelate- . Ora tuttavia 
non solo la Camera di Commer
cio ha rilaseiato un parere fa
vorevole ma, quello che piii 
sorprende. la stessa Assoclazio-
nc commcrcUnti d i quasi per 

scontata la concessione della 
licenza al Consorzio agrario; 
in una circolare ai propri as-
sociati tale posizione apparc 
chiara anche se espressa con 
un contorto giro di parole, se
gno questo del palese imba-
razzo 

v Ben diverso e stato I'atteg-
giamento assunto dalla nascen-
te e promettente Unione com-
mercianti che cosl conclude 
una sua lettera alia categoria: 
~ Noi riteniamo che. conforme 
alia difesa degli interessi delle 
piccole e medie imprese com-
merciali della nostra .citta e 
della provincia. sia quello di 
denunciare il fatto all'dpinione 
pubblica e chiamare allazione 
tutti i commercianti contro i 
grossi complessi finanziari. com-
preso il Consorzio agrario. che 
intendono spartirsi il mercato 
nella nostra citt& e nella no
stra provincia. Questa e la no
stra posizione. pero, siccome 
anche il commercio si evolve 
verso forme superiori di orga-
nizzazione. e evidente che il 
nostro lavoro deve essere in-
dirizzato verso la costituzione 
di forme consortili di acquisto 
fra i commercianti aretini. per 
ridurre i costi di distribuzione 
per dare un'altra struttura or-
ganizzativa ai propri negozi. 
piu consona alle nuove esigen-
ze e che sia capace di batters! 
e di svolgere la propria fun-
zione economica e sociale an
che in favore dei consumaton *. 

nistra subordinato alia DC (co
me se ogni alternative si esau-
risse all'interno della formula). 

II compagno Strazzi da parte 
sua ha riaffermato •• la libera 
scelta dei socialisti sia verso le 
presunzioni democristiane sia 
verso una non realistica inter-
pretazione di rilancio del fron-
tismo tin effetti. nessuno aveva 
dato tale interpretazione ai voti 

avuti fra i locali dirigenti de l i c o n giunt i del PCI e PSI che 
PSI e del PSDI. Sembrava che | hanno permesso la nomina di 

" un socialista alia carica di sin
daco della citta). 

In altre parole i socialisti 
non hanno saputo o voluto in-
dicare con quali forze — al di 
la delle formule — si puo bat-
tere lo strapotere della DC 
Questa indicazione la dara il 
voto del 22 novembre. 

Osvalde Diana 

i socialdemocratici fossero di-
sposti ad assicurare il •• quar
to ••. Ma allorche si era in pro-
cinto di concludere un accordo 
in tpiesto senso un intervento 
dallalto nel PSDI — venuto 
dietro sfacciate pressioni e in-
terferenze della DC — ha get-
tato tutto in aria. Non solo. I 
dirigenti della socialdemocra-
zia anconetana sono stati scon-
gessati dal loro partito e "pu-
niti" con lo scioglimento del 
Comitato direltivo comunale 
che e stato sostituito con un 
commissario straordinario (av-
vocato BennanD. 

Appare ormai certo 1'avvio 
di una gestione commissariale 
al Comune di Ancona. Appunto 
come voleva la DC. Prima dei 
colloqui con il prefetto il sin
daco Strazzi e i due assessori 
socialisti hanno convocato — co
me abbiamo detto — una con
ferenza stampa. 

II compagno Strazzi nel corso 
della sua esposizione ha criti-
cato il comportamento della 
DC. del PRI e del PSDI. In 
particolare riferendosi alia im-
minenza della gestione com
missariale. ha detto: - E' questa 
la logica conseguenza del corn-
portamento degli assessori de-
mocristiani che. non avendo 
dato le loro dimissioni al Con
siglio comunale. hanno impe-
dito che questo potesse assu-
mere le conseguenti decisioni. 
L'atto di furberia compiuto. 
appronttando della scadenza del 
Consiglio stesso. ha in se non 
soltanto un pericoloso conte-
nuto antidemocratic*, essendo 
il Consiglio comunale 1'unico 
organo che avendo eletto gli 
assessori ne doveva ricevere le 
dimissioni. ma comporta la pie-
na responsabilita dell'ine\ita-
bile gestione commissariale. 

Con tale atto i rappresentanti 
della DC hanno riconfermato 
il loro scopo di anteporre la 
conquista df una posizione di 
pot ere con la carica di sindaco 
di Ancona agli interessi gene
ral! della cittadinanza che po-
tevano essere soddisfatti con 
la continuity di una ammini-
strazione democratica D'altra 
parte il comportamento degli 
assessori • e dei consiglieri re-
pubblicani e socialdemocratici 
ha consentito tale operazione, 
nconfermando ancora una volta 
la loro sostanziale incapacita 
di opporsi alia volonta demo-
cristiana -. 

Sui danni della gestione com
missariale <che andr& sino oltre 
il 22 novembre), il sindaco e 
poi i due assessori socialisti 
hanno sottolineato che nuo\i 
lotti di lavoro in corso e opere 
di imminente appalto rimar-
ranno sospesi flno alia nomina 
della nuova Giunta. 

La delegazione del PSI peral-
tro ha riconfermato le preesl-
stenti incertezze e debolezjte 
socialiste circa le prospettive 
che il crollo del centro-sinistra 
hanno dischiuso nel capoluogo 
. Anche questa roattina Passes* 

sore Casaccia ha insistito sulla 
disponibilita socialista per un 
centro-sinistra - s e r i o - in con-
trappotUione wA un eeatro-s i - ' l 

Walter Montanari 

call ila adibi ie a scuola 
media. 

Ha avuto luogo immedia-
tamente dopi» la i iunione tlei 
capifamiglia un'assemblea di 
cittadini c una manifestazio
ne di alunni con caite l l i 
rivendicativi Nel cot so <lel-
rassemblea e stato deciso di 
lanciare una pet i / ione indi-
rizzata al piefet to . al Prov-
veditorato agli studi, all ' inge-
gnere Capo del Genio Civi le . 
al Presidente dell 'Istituto au-
tononio case popolati . per 
chiedere l ' l it i l iz/azione dei 
locali vuoti . indicati nella 
petizione (case popolari, in 
fitto. ma vuote ) a l l a C I S L : 
locali di proprieta della 
CISL; locali di proprieta del 
Genio Civi le 

A queste decisioni sono 
giunti i capifamiglia e gli 
studenti perche non si i n t e n . 
de avere a S. Eufemia Lame
zia il doppio turno nelle 
scuole. 

• Intoruo a questa azione 
popolare. alia cui testa sta 
l 'amministrazione comunale , 
vi e la solidarieta di tutti i 
ceti operai e impiegatizi . 

E' stata eletta una d e l e g a 
zione che si dovra recare nei 
prossimi giorni a Catanzaro 
per conr.egnare la petizione 
al prefetto. al Provveditorato 
agli studi. al l ' ingegnere Capo 
del Genio Civi le e al Presi
dente dell 'Istituto autonomo 
case popolari. 

Gino Menconi, medaglia d'oru alia memoria, eroe della 
Resistcnza 

CAKKAKA. Hi 
Domeaii'u lb ottobre a Cur-

rara. ton la partecipa/ione d'*! 
i-offipuMiio fi'ior(/io r\inertdo/(i 
ilt'llu Seuretcria na:iomilr del 
nostro j>urtifo. M .-.ro/ueni la 
coiiinii'iuorujiune drl (oinpuono 
Ciiiio Mt'iu-un., crop nazionale, 
membro dt'l Comitato Centralv, 
nonchi' creator? di mtmero\e 
brn/ate partioiane 

Sono pasiis-ti renji anrii da 
quel truyico 17 ottobre del '-H. 
eppure < ancora vtro nella opi
nion? pubblica tl ricordo di 
questo coiiiuiii.stu, dccoriilo di 
medaglia d'oro al Va/or Mili-
tare, per la serieta con cui .scp-
pe atlrontare i disagi derivanti 
daZ/'ess-Pre diriyentc comunista 
e per la onestd che sempre per-
.scyni nella vita di tutli i 
giorni. 

Ma il vero ricordo e nel com-
pugm e nei partigiuni che eb-
bero la po.s'sibilitti di cono-
-vcerlo - da vicino - attraverso 
la sua dircttiva e la sua capa-
ciftd organizzutiva. Sapeva in-
fondere in chi lo ascoltava 2a 
convinzione. anche attraverso 
I'esempio personate. E proprio 
il 11 ottobre del 1944. da Bo-
sro di Corniglio, una frazio-
ne di Parma renne ( e^ernplo 
da parte di Gino Menconi. di 
cio che deve significare amo-
re di patria 

A Bo\eo d1. Corniglio, Injat-
ti. Gmo Menconi si era portato 
per presicdere una riunionc dl 
capi partigiani: una - spiata -
metteva sulle tracce dei diri
genti partigiani un plotone di 
SS che attuccd la baita in cui 
i capi partigiani stavano prcn-
deiido istruzioni tattlche. A 
questo punto Gino Menconi in
vito i capi partigiani a fug-
pire, avendo costatato la supe
r/ore consistenza numerica dei 
nazifascisti, rimanendo solo lui 
a fronteggiare Vattacco: unica 
sua compagnia quelle rappre-
sentata dalla Tnitragliatnce. La 
lotta impan lo trova ad un cer
to momento ferito e privo di 

muntztoni: allora il nostro com
pagno lancia I'anna divenuta 
inutile contro le icne nari/a-
seisfe 

Ma nun e tinita. 1 nazistl 
credendo di aver soffocato at-
trarer.so il (orubuttimento e il 
ferimento del corpu. lo splri-
to del rivoluzionario. lo co-
sparyouo di benzina ** lo mi-
mireiuriu di inccndidrlo .se non 
dird i norm det capi partigia
ni che poco prima lo erano ad 
ascoltare Al rititito (lino Mcn-
loni ugiiiunge il disprezzo per 
il vile ricatto K' arso vivo. In 
({nella frazione del panricn.se 
finiva. in un mucchio di - po-
vcre i-rncri ». /'esi.s-fe?ira di Gi
no Menconi: una csistenza pas-
satu attraverso il carcere fasci-
sta. il eonfino, la lotta clan~ 
de.stimi, che doveva concluder-
si tragicamente anche se non 
inutilmente: si deve anche al 
sacnficio di Gino Menconi la 
conquista della Costituzione 
Repubblicana. 

La manifestazione di dame-
nica rappresentcrii nel Vente-
simo anniversario della Resl-
stenza. una continuity, un im-
pegno per arrivure all'attua-
zione dei postulati che /urono 
aNa base della guerra di U-
berazione. E soprattutto per far 
comprendere a tutti i giovani 
che cid che sembra tina leg-
genda e una realta che gli an-
ni mai riusciranno a cancel-
lare. 

1M manifestazione che si 
svolgerd alle 10 nel teatro Ver
di di Carrara ,sara preceduta 
da una visita alia tomba di 
Gino Menconi sulla quale sard 
deposta una corona di fiori. 
Alia manifestazione partecipe-
ranno personalitd della Resi-
stenza apuana. i partitl che 
parteciparono alia Lotta dl LA-
berazionc invieranno delega
zioni, cosl come le Federazio-
ni comuniste della Region*. 

I. p . 

CAUSA 
ALL' 

CAMBIO GESTIONE 7 

URDMDDA 
V I T T A D E L . L O 

PISTOIA Via Cambianco (S. Paolo) Tel. 25795 

V E N D I T A TOTALE 
20.000 capi di vestiario per Uemo Donna Ragazzo 

PREZZI Dl REALIZZO 

ABITO UOMO PURA LANA 
ulAV>V«A • • • * * • • • • * • • 

IMPERMEABILI PURO COTONE . . . . 
LODEN MODELLO BURBERY PURA LANA 
IMPERMEABILI NAILON 
CALZONI VIGOGNA PURA LANA . . 
PALTO' BAMBINO 
TAILLEURS PURA LANA 
GONNA SHETLAND SCOZIA 

DA 
DA 
DA 
DA 
DA 
DA 
DA 
DA 
DA 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

7.900 IN PIU' 
2.500 IN PIU' 
5.000 IN PIU' 
7.900 IN PIU' 
1.490 IN PIU' 
1.700 IN PIU' 
1.300 IN PIU' 
6.500 IN SU' 
1.300 IN PIU' 

NON CONFONDETECI 
PISTOIA Via Cambianco ($. Paolo) Tel. 25795 

OMAGGI A TUTTI GLI ACQUIRENTI 

http://panricn.se

