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!osa «difendono» 
li americani? 
E AGENZIE di stampa affermano che questo 

irebbe 11 nono colpo di Stato che si verifica nel Viet 
7am del sud dal novembre del 1963. Mica male: piii 

uno ogni due mesi. Ma e poi davvero il nono? Nel 
ilcolo non entrano, evidentemente, i colpi di Stato 
mtati e non riusciti o riusciti solo a meta. Quanti 

\e ne sono stati, ad esempio, in questo ultimo mese, 
quando, cioe, in assenza dello ambasciatore degli 

ftati Uniti, il generale Khan ha assunto i « pieni po-
?ri»? E chi ha governato a Saigon durante le lun-

(he, faticose trattative che hanno portato alia forma-
lone di un governo di «civil!» durato in carica 
sattamente tre giorni? E chi comanda in questo 
lomento, con una capitale nella quale si fronteg-
[iano i gruppi armatl delle different! fazioni? E in 
lano a chi e l'aeroporto di Saigon, chiuso al traf fico 
invaso dai carri armati? E a chi obbediscono i 

igglmenti che operano nelle difTerenti zone del 
laese? E cosa ne pensano i buddisti di questo enne-
fimo ritorno di fiamma di generali cattolici? E chi 
mo quest! generali? E che cosa vogliono? E da dove 

[engono? Dove vogliono andare? •• Abbiamo rove-
:iato Khan — essi hanno proclamato — perch6 era 

dittatore che avrebbo consegnato il paese al comu-
iismo*. Ma ! fedeli di Khan dicono la stessa cosa 
eg!! autori del colpo di Stato E citano, per sventare 
faccusa, i bombardamenti contro il territorio della 
tepubblica democratica del Viet Nam voluti da 

tan, le fucilazioni ordinate da Khan, le repression! 
[rganizzate da Khan. 

Chi dice la verita? La domanda e completa-
lente futile. La verita e che il Viet Nam del sud e 

preda al marasma piu totale. Nessuno crede piii 
ie" a Khan ne" ai suoi awersari Tutti sanno che il 
>ro potere e precario, che la ioro autorita morale e 
iulla. Ne" potrebbe essere diversamente. Non e chlaro 

tutti. infatti, che gli innumerevoli colpi di Stato 
he si sono succeduti a Saigon hanno portato sulla 
:ena sempre gli stessi personaggi, in una gara san-
linosa e disperata per mantenere quel briciolo di 
ytere che ancora rimane? E non e chiaro a tutti 

|he la popolazione del Viet Nam del sud, nella sua 
mde maggioranza, sta dall'altra parte della bar* 

icata, dalla parte dove si combatte per la liberta, 
êr 1'indipendenza, per un degno awenire? ' 

• • • i 

TUTTI, meno che ai dirigenti di Washington. 
êr la Casa Bianca, per il Dipartimento di Stato, per 
Pentagono, nel Viet Nam del sud gli americani di* 

>ndono la liberta dei vietnamiti. Ci vuole una dose 
jawero esorbitante di faccia tosta per continuare a 

enere questa tesi assurda, grottesca, ridicola. 
m li vietnamiti? II generale Khan, il colonnello 
>han Ngoc Thao, il generale Tran Thien Khiem? 
/la chi sta dietro costoro? Certo non la popolazione 
el Viet Nam del sud. che o si batte con i partigiani 
• li aluta in mille modi o manifesta nelle piazze dei 
fillaggi contro una guerra che dura da troppo tempo. 
perto non gli studenti delle citta che organizzano la 
atta contro la dittatura. Certo non gli opera! che 
inno sentire ogni giorno la Ioro awersione a un 
;gime sanguinario e roso dalle fondamenta. 

Ma gl! americani, come si sa, vednno solo le cose 
le vogliono vedere. In quest! ultimi dieci giorni 

[anno scatenato 1'inferno in nome di quel pugno di 
[enerali e di colonnell! che si contendono il potere 
i Saigon. Hanno bombardato il nord. hanno sbarcato 
nissili al sud, hanno mobilitato mezzi potentissiml 
li guerra, hanno minacciato di mettere a fuoco 
lezza Asia del sud-Est Giovedi McNamara ha fatto 
calcolo. in centinaia di milioni. degli uomini che 

lorirebbero ai primi urti di una guerra nucleare. 
kutorevoli e spocchiosi consiglieri della Casa Bianca 
^anno richlesto Timmediato bombardamento degli 

lpianti atomici cinesi •« prima che sia troppo tar-
[i». Strateghi di mestiere. e mestieranti di strategia. 
[anno teorizzato la necessita che gli Stati Uniti non 

lascino intrappolare in una guerra terrestre e che 
pprofittino, invece, contro la Cina. della Ioro supe-
lorita aerea e navale. Altro che McArthurl Qui sia-

al limite della follia e ancora una volta certi 
appi dirigenti americani rivelano la piii totale 
Bnza di capacita di misura. 

. OME FANNO, infatt!. a non vedere la spropor-
>ne enorme tra la causa che essi dicono di voler. 

fcfendere — una causa che non esiste nella realta — 
I rischi che essi affermano di essere disposti a far 
)rrere all'intera umanita? Come fanno a non sen-
Ire che nel mondo intero nessuno e disposto a se-

irli, giacche tutti si rendono conto che il destino 
un pugno di generali sanguinari non vale un solo 

>lpo di fucile? E' francamente sconcertante che alia 
sta di un grande paese come gli Stati Uniti di 

Lmerica non si rivelino uomini capaci di compren-
|ere che vi sono limit! che non possono essere supe-
jti. E ancor piu sconcertante e il fatto che qui in 
talia, ancora due giorni fa, un presidente del Consi-
jlio di un governo di cui fanno parte i socialisti non 
fbbia trovato di meglio che ofTrire ««comprensione » 
[u'azione di Washington: ad una azione. cioe, il cui 
inico puntello e costituito da una quindicina di 
generali e di colonnelli senza seguito. senza speranza 

in lotta mortale tra di Ioro. 
Alberto Jacoviello 

Risoivziom 
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DEL C.C. DEL P.C.I. 
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Per una nuova 
iniziativa delle 

Khan deposto sfugge alia cattura | forze di pace 

e rioccupa la radio con i«para» 

SAIGON — Carri armati delle truppe del colonnello Phan Ngoc Thao davanti alia 
residenza del generale Khan. 

Dopo la conclusione della Direzione dc 

Riuniti da Moro 
i quattro segretari 
Un duro discorso di Rumor die ribadisce le peggiori posi-
zioni espresse nel documento del Consiglio nazionale d.c. 
Fonfani favorevole al « rinvigorimenfo » del governo - II 

« rimposfo » investirebbe mezzo Gabinetto 

La Direzione dc ha deciso 
ieri — dopo una nuova sene 
di discorsi di Fanfani. Scal-
faro. Gullotti, Moro. Colom
bo e Rumor — di «dare man-
dato al Segretario politico e 
ai presidenti dei gruppi par-
lamentari di seguire, in colle-
gan2a con il presidente del 
Consiglio. i problemi connessi 
al rinvigorimento del gover
no. in armonia con le diretti-
ve contenute nelle conclusio-
ni del Consiglio nazionale e 
alle indicazioni emerse nel 
eorso del dibattito svoltosi in 
seno alia Direzione ». II bra no 
e conlenuto in un comumcaio 
conclusivo della Direzione che 
e stato votato all'iinanimita 

La DC ha quindi dato il 
« via * al rimpasto che, a qusn. 
to scmbra, sara assai ampio. 
Moro ha subito riunito ieri 
sera a Palazzo Chigi i segre
tari dei quattro partiti per un 
primo contatto. La riunione 
e durata dalle 19 alle 22. AI-
Tuscita Rumor, De Martino, 
Tanassi e Terrana non hanno 
voluto rilasciare dichiarazio-
ni. Rumor ha solo detto: « Che 
volete che vi dica? E' una 
bella serata con la luna. ». A 
chi chiedeva a De Martino 
perche il PSI — ponendo sul 
tappcto problemi programma-
tici — ritarda i tempi del 
« rimpasto », il segretario del 
PSI ha nsnosto che e suo do-

vere, prima di tut to. di tcnere 
conto dei deliberati del CC. 
Si afferma comunque che nel-
I'incontro si e confermata la 
• comune vol on t a politica ». 
Questa mattina I < quattro > 
torneranno a riunirsi con Mo
ro: paTteciperanno anche gli 
otto capigruppo parlamentari. 
Concluse, certo in piu di due 
riunioni, le trattative quadri
partite, Moro convochera il 
Consiglio dei ministri. In que
sta sede i ministri consegne-
ranno a Moro i Ioro portafo-
gli ministerial! per consentire 
l'atteso rimpasto. E' effettiva-
mente quasi una crisi, anzi 
e'e da mettere in discu^sione 
se una simile procedura pos-
sa essere giudicata costituzio-
nalmente valida. 

Un interrogativo di questo 
genere e stato sollevato ieri in 
Direzione, perfino dal dc Sul-
lo. I ministri da sostituire sa-
rebbero una mezza dozzina 
(per non dire dei sottosegre-
tari). E' concepibile che, nel 
momento in cui tutti i partiti 
parlano del fallimento della 
politica di questo governo. nel 
momento in cui si da il via 
a un rimpasto che coinvolee 
mezzo Gabinetto, tutto venga 
coperto con piccoli espedienti 
e manovre alio scopo di non 
aflrontare corrcttamente e se-
condo il precetto costituzsona-
le, di fronte al Parlamento e 

al Paese, le chiare responsa-
bilita politiche? 

FANFANI t RUMOR n discorso 
piu atteso, ieri. era quello di 
Fanfpni che non parlava piu 
— almeno in termini impe-
gnau — dal congresso dc di 
Roma. Fanfani si e occupa-
to soprattutto di question! 
economiche. Per il passato ha 
rivolto « qualche critica » (co-
si dicono i resoconti ufficiosi) 
aH'operato del governo in 
materia di politica congiun-
turale. Per il futuro comun
que, a suo giudizio. si pre-
vedono obiettivi piu reali-
stici e adeguati In partico-
lare Fanfani ha detto che per 
ridare fiducia agli imprendi-
tori privati. bisognera creare 
nuova fiducia nel sistema po
litico. superando l'attuale cri-
si dei partiti politici (e qui 
Poratore si sarebbe soffermato 
a lungo). I prowedimenti eco-
nomici poi devono puntare 
«meno alia intensificazione 
caotica degli incentivi e piu 
a una razionale politica di 
sgravi fiscali opportunamente 
scelti per settori». A riani-
mare la domanda interna bi 
sognera pro\Tedere attraver-
so opportuni incrementi, per 

vice 
(Segue in ultima pagina) 

Le opposte cricche militaYi si 
fronteggiano e trattano senza 
sparare un colpo, cercando cia-
scuna Vappoggio degli america
ni — Con Khan e schierato il co-
mandante delVaviazione — La 

marina neutrale 
SAIGON, 19. 

II gen. Khan, dittatore del 
Vietnam del sud, e stato ro-
vesciato da un colpo di Stato 
militare, ma i < r ibell i» non 
sono riusciti ad arrestarlo. 
sicche egli e potuto juggire 
a Cap Saint Jacques, localita 
costiera dove ha potuto or-
ganizzare una resistenza di 
esito incerto, facendo perno 
su alcuni reparti a lui fedeli. 
Sembra anzi (sono queste le 
ultime notizie di una gior-
nata plena di sensazionali 
colpi di scena) che Khan ub-
bia ordinato a tre battaglion't 
di paracadutisti di marciare 
sulla capitale sudista e di 
rioccuparla, scacciandone i 
reparti dell'esercito e dei 
* marines ^ che Vhanno « in-
vasa > per ordine dei gene
rali « ribelli *. 

In soccorso di Khan e ve-
nuto anche il comandante in 
capo delVaviazione, Nguyen 
Cao Ky, il quale, invitato dai 
< ribelli > ad accordarsi con 
Ioro, ha respinto la proposta, 
e fuggito a bordo di un cac-
cia, ha radunato i suoi fidi 
nella base di Bien Hoa c 
quindi ha minacciato di far 
bombardare dai suoi aerci la 
base di Tan Son Nhut, prcs-
so Saigon, se gli insorti non 
I'evacueranno. 

La marina, dal canto suo, 
si mantiene neutrale e, per 
non trovarsi coinvolta nella 
prova -di forza fra opposte 
cricche militari, ha lasciato 
Saigon ed ha gettato le an-
core a Nha Be, lungo il Me
kong. 

Khan si mantiene in con
tatto con gli americani ed ha 
fatto Ioro capire che intende 
riassumere il potere. Se si 
tratti di una pia illusione, o 
di una concreta possibiUta, 
lo sapremo nelle prossime 
ore. In sintesi, si puo dire 
che a Saigon e in tutto il 
Vietnam del sud regna 
caos piii totale. 

Secondo le tdtimissime no
tizie, le truppe fedeli a Khan 
sono entrate in Saigon da 
due opposte direzioni. I suoi 
paracadutisti hanno rioccu-
pato la radio, senza sparare 
un colpo, dopo aver parla-
mentato con i carristi che 
presidiavano Vedificio. 

Un reggimento fedele a 
Khan e fermo a due chilo-
metri dalla base aerea dove 
i generali «ribell i* hanno 
stabilito il Ioro quartier ge
nerale. 

Le due cricche in lotta non 
si decidono ad aprire il fuoco 
e preferiscono la slrada delle 
trattative e degli intrtghi. 
GU americani fanno da me-
dtntori. 

Ed ecco, in dettaglio, la 
cronaca della gtornata. II 
colpo di Stato e avvenuto 
ad opera del col. Phan Ngoc 
Thao, tomato clandestina-
mente a Saigon da Washing
ton due mesi fa e riapparso 
in pubblico solo oggi. per 
conto dell'ambasciatore di 
Saigon nella capitale ume-
ricana. il generale Tran 
Thien Khiem, il quale ha su
bito dichiarato di essere fa
vorevole ad una intensifica
zione degli attaccki contro 
la Repubblica democratica 
del Vietnam, anche a costo 
di provocare un < conflitto 
Itmitato >. Contemporanea-
mente, radio Saigon, control. 
lata dagh autori del colpo di 
Stato, ha commciato una ver-
gognosa nabilitazinne del de-
funto dittatore Ngo Dmh 
Diem, lasciando mtendere 
che nel suo nome verranno 
condotte nuove atroci repres-
siom. 

Le prime voci sulla possi-
bilitd di un colpo mihtare a 
Saigon si erano avute attra-
verso una notizia delVagen-
zia di stampa giapponese 
Kyodo, la quale informava 

che nella capitale sud-viet-
namita erano alio studio <pia-
ni segreti * per un nuovo 
putsch militare. questa volta 
contro il gen. Khan, l'c tiomo 
forte > del regime. Verso 
mezzogiorno, l'aeroporto di 
Saigon veniva chiuso al traf-
fico civile, come sempre ac-
cade nelVimminenza di col
pi di Stato, e carri armati si 
disponevano sulle piste, per 
metterle fuori uso. Verso le 
13 (ora locale) i primi re
parti militari incaricati di ef-
fettuare il colpo di Stato en-
travano in citta e verso le 
14 il colonnello Thao, ricom-
parso dalla clandestinitd nel
la quale aveva tessuto le fila 
dell'intrigo (a Washington 
era addetto al servizio infor-
mazioni, ed il suo ritorno 
clandestino aveva preoccupa-
to fortemente Khan, il quale 
non era tuttavia riuscito a 
rintracciarlo) prima circon-
dava con tre carri armati la 
residenza di Khan, senza pe-
ro riuscire a prenderlo, c poi 
si dirigeva verso la stazione 
radio, dalla quale dava Van-
nuncio del colpo militare. 

La tensione in citta e no-
tcvole. mentre aerei che non 
si sa se siano d'appoggio alia 
rivolta o se appartengano 
alle forze fedeli a Khan, sor-
volano in continuazione lo 
abitato. 

Thao, alia radio, ha subito 
lanciato questo messaggio: 
« Questo non e un colpo di 
Stato, ma e una operazione 
militare. Vi prendono parte 
tutte le unitd della marina, 
dell'esercito e delVaviazione. 
II gen. Khan e un dittatore. 
Tutte le unitd sparse nel pae
se devono mantenere Vordine 
e la sicurezza. Questa e la 
voce della "forza militare-
civile " *. 

Gli americani, intanto, af-
| ' fermavano sorpresa di fronte 
' ' al colpo di scena Taylor. 

Vambasciatore, affermava di 
aver appreso del colpo solo 
quando ha visto i carri arma-

(Segue in ultima pagina) 

II CC del PCI ha con-
cluso ieri i suoi lui nri np-
provmulo In segiienle riso-
ttuione: 

II CC. del P.C.I, appro-
va il rapporlo del compa-
gno Enrico Berlingucr sui 
prolilemi della lolla per la 
pace e (leU'iuiUa del mo* 
\imento comunisla interna-
zionale. < 

Gli alii agf?ressi\i die RU 
Stali Uniti eonlimiano a 
perpelrare nel Vietnam, con 
una JJIWC minaerin «li 
rsletiMonc del ronflilto, 
luinno pnrlato ail un punlo 
di aente//a e <H serio peri-
coln la siluaxione inlrrn.i-
/iouale, caraltcriz7ala nel-
rinsieme (la un arreslo del 
processo di dislensione. Per 
ro\esciare questa tendenza 
ncgati\a, e dare nuovo im-
pulso ad una trasformazio-
ne profonda dell'asselto in-
ternazionale nel senso del
la roesiMenza pari fir a. b 
necessaria una ripresa vi-
gorosa (leH'iniziativa delle 
forze di pace, rhe unisra 
in Iulla la sua ampiezza e 
in tulle le *ue arlirnlazinni 
la imuiulala spinla delle 
rl.issi la\oralriri e dei po-
poli \erso rindipcmlcnza 
na/ionale, la rmanripazin-
ne sociale c la pace. In quo-
Mo quatlro, piu che mai de-
cishi si presenlano per il 
mo\imento rnmunista il ri-
Blabilirsi della sua tinita 
d'azione nella lotta contro 
rimperialismo e lo svilup-
po della sua rirerra e del 
RUO dibaltito per creare le 
condizioni di nna nuova e 
piu elevala nniln. 

Nel grave momento inter-
nazionale determinato dal-
rinasprirsi del conditio nel 
Vietnam, la politica estera 
del governo di centro-sint-
gira. per la sua passivita, la 
sua inerzia. la sua mancan-
za di iniziativc, non solo 
si e confermata inrapace di 
ronlribuire alia trattatha, 
alia dislensione, al promuo-
\imenlo di rapporli nuovi 
di rollahorazione con i po-
poli in lotta per 1'indiprn-
denza, ma ancora una vol
ta ha dimostrato — senza 
che la presenza del PSI nel 
governo abhia valso a alle-
nuarli — i suoi \incol» di 
subonlinazione agli intcrev 
si generali dcH'imperiali-
smo amerirano. Anche in 
online ai problemi inter-
nazionali, alia funzionc au-
tonoma e di pace che l'lta-
lia de\e assolvere in tale 
rampo, la politica del cen-
tro-sinislra e l'attuale roa-
lizione go>rrnativa mani-
feMano il Ioro fallimento 
e la Ioro rrisi. 

Un mulamenlo della po
litica eslera italiana de\e 

essero sollecitalo second* 
Ire direzioni principal!: 1) 
opposizione c disimpegnii 
dcll'llalia da ogni forma dl 
armamento atomico della 
NATO, opposizione al riar-
mo atomico della Germa-
nia, creaziune di un siste
ma di sicurezza curopea; 
2) supcramenio del MEC 
e della a Piccola Europa », 
\erso In creazione di un il-
stema democruliro di rap
porli oconomici e politici 
fra tutti i paesi europel: 
3) sviluppo dei rapport! 
con il Ter/o Momlo die, 
ilUsoriaudosi da ogni im-
presa c forma di colonial!-
MUO e neorolotmilismo, si 
fundi sul rigoroso ricono-
scimcnlo e rispcllo della 
imlipendcnza economica e 
politica di ogni paese, a co-
minriare dal riconosci-
mento della Cina Popola-
re, e nel quatlro di un ri* 
lomo dell'ONU al caralte- ^ 
re universale pre\islo dalla i 
Carta di San Francisco. -

II CC. del P.C.I, chiama 
tulle lc organizzazioni del 
Parlilo a dare tutto il Ioro 
conlriliuto perche venga 
port.Ua iunanzi l'azione po-
polare unitaria in cui at 
esprime, in quesli giorni, 
la rirliiesta di una soluzio-
ne pacifica del conflitto 
\ielnamita secondo gli ac-
cordi di Ginevra del 1954, 
e perche tale azione il 
estenda in nn movimenta 
permanente, nel quale ita 
fortemente presente la clat-
se operaia, per nna modifi-
razione generale della po
litica estera dell'Italia. Ta
le modificazione e anche 
una condizione pecchc tulta 
la lotta per nna svolta • 
sinistra nel nostro Paese d 
s\iluppi in maniera piena-
mentc emeace, per supera-
re 1'alluale governo di cen-
Iro-sinistra ed andare mA 
un nuovo governo rapare 
di imprimrre alia politica 
italiana un rorso nuovo snl 
problemi intcmi cos! come 
su quelli inlrmazionali, la 
cui inlerdipendenza strella 
inride oggi diretlamente 
anche sulla nostra econo-
mia. altra\erso gli ostaco-
li che le intese fra mono-
poli inlemi e stranleri 
frappongono alia soluzione 
demorratira delle diflficol-
la economiche del Paese. 

II CC. del P.C.I, da man-
dato alia Direzione di ope-
rare, nei contalli e negll 
incontri futuri con gli allH 
partiti comunisti e operal, 
secondo la linea che il rap
porlo del rompagno Ber
lingucr r la discusMone HI 
di es^o hanno confermalo 
per Punita del movimento 
comunrMa. 

A pagina 12-13 II resoconto degli Interventi e delU 
conclusion! del compagno Berlinguer sul primo pun-
to atl'o.d.g., e della relazlone svolta dal compagno 
Macaluso sul secondo punto all'o.d.g. 

E' giunto a Fiumicino con un aereo cecoslovacce 

Beran sostituito a Praga 
arriva a Roma per restart! 
II nuovo amminisfratore aposfolico mons. Tomasek ho pro

stata giuromento di fedelta alia Repubblica socialista 

Monsignor Joseph Beran, ex 
primate di Cecoslovacchia. e 
Rinnto ieri a Roma per parte-
cipare al prossimo Concistorio 
nel quale il Papa Paolo VI lo 
elevera alia digntta cardinali-
zia Gia arcivescovo di Praga. 
mons Beran ^ stato sostituito 
nel governo di tale diocesi — 
come annuncia VOtservatore 
Romano — da un • ammini-
stratore apostolico-, il vesco-
vo di Buto mons Frantisek 
Tomasek che ha gia prestato 
giuramento di fedelta alia Re
pubblica socialista cecoslovac-
ca Dopo l'elevazione alia por-
pora. Beran rimarra in perma-
nenza presso ta Curia vaticana 

La vicenda della quale il 
prelato e stato in questi anni 
protagonista aveva avuto la 
sua ortgine nel reiterato rifiu-
to di Beran di sottoMare alia 
legge cecoslovacca che. come 
in quasi tutti i paesi del mon
do. prescrive il Riuramento di 
fedelta alio Stato da parte dei 

vescovi. Ora la questione e 
stata risolta dopo una sene in-
tensa , di contatti diplomatic!. 
che da parte vaticana sono stati 
condotti da mons Agostino 
Cararoli. della Segreteria di 
Stato 

Monsignor Beran e giunto al-
l'aeroporto di Fiumicino con 
un TU-104 delle aviolinee ce-
che. Era accompagnato dallo 
stesso mons Casaroli. ed e sta
to accolto da un gruppo di 
prelatt Raggiunto immedtata-
mente il collegio - Nepomuce-
n o - in via Concordia, nel quar-
tiere Appio-Latino. Beran ha 
nnutato qualsiasi dichiarazio-
ne ai giomalisti e ha solo con-
sentito a farsi fotografare nel 
giardino del collegio Monsi
gnor Beran e stato piu tardi ri-
cevuto in udienza da Paolo VI. 

A Praga. un comunicato del-
1'agenzia di stampa cecoslovac-
ca CTK, ha informato della 
partenza dell*ex primate della 
chiesa cattolica cecoslovacca, 

alia volta di Roma. Monsignor 
Beran, dice il comunicato 
• partecipera alia nomina uffl-
ciale dei nuovi cardinali, che 
avra luogo il 22 febbraio. Per 
suo desiderio. e per desiderio 
della Santa Sede, egli restera 
permanentemente a Roma per 
esplicare le funzionl legate so
prattutto alia sua carica di car-
dinale-. 

La notizia della CTK Infor-
ma anche che il Vaticano ba 
nominato nella funzione di am-
mlnistratore apostolico della 
citta di Praga. il vescovo Fran-
tisek Tomasek, che il 18 feb
braio ha prestato giuramento 
di fedelta alia Repubblica nel
le mani del viceministro delta 
cultura. Kahuda. secondo la 
legge che regola 1 rapporti fra 
lo Stato e la Chiesa in C e c * 
slovacchia. 

La partenza di monsignor 
Beran dalla Cecoslovacchia se-

(Segue in ultima pagimm) 
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Ogni giornb".;\ 

un'auto FIAT 

in premio - r 
I 

O 
CD 

I (Junto lajllando sara valldo ae.compllalo, nenrerra. al-

I 
I 
I 
I 
( NOME _ 

I 

I 
DA QUANTE 
PERSONE .. 
E' COM POST A 
LA VOSTRA 
FAMrOMA? '-

la arde del ginmale enlro le ore 24 del t lomo 3-3-'65 

Adulll dal 18 arm! in to Q I 

Ragazzi dai 12 al IB anni Q | 

I 

Dibattito soi bilanci dei minister! 

- \ 

Taviani al Senato 
difende i prefetti 

* 11 

Bambini meno di 12 anni r \ 
K & 

• t m i i w — I 
M 

VIA " l l 

COMUNE . ANNI 

PROFESSIO.NE C 3 

Parteclpate anchc 
tore ». 

vol al « Grande Concorso del Let-

4 

• Invtaie oggi BICBHO a « I'Unlta ». Via del Taurlnl 19. 
Roma. II tagllando dl parteclpnzlone. COMPILATE E 
RITAGL1ATE LA SCHEDA LUNGO LA LINEA TRAT-
TEGGIATA E INCOLLATELA SU UNA CARTOLINA 
POSTALE IN MODO CHE IL NOME DEL GIORNALE 
VENOA A TROVARSI IN LUOGO DELL'INDIRIZZO 
Potete Invlare anche plu togllandl della ateiaa data, 
uno per cartollna. 

> Sarnnno nulle le schede In cut nome e Indlrlzzo del 
concorrente non alano chlaramente letfgiblll e quelle che 
aaranno apedlte con altro mezzo che non slo la cartollna 
poetale-

> A Roma prenso la Federazlono Italiana Edltorl Glor-
i nail, oon le garanzle prevlste dalla legge. ognl glovedl 

verrn euratto II nome dl Bel quotldlanl 
> Se i I'Unlta > sara tra gli eatrattl. II nostro ufflclo 

« Grande Concorso del Lettore > eorteRBera. con le Ka-
ranzle dl leKKe, II nome del fortunato che avra In premio 
un'auto FIAT. . 
II premio aara connegnoto la domenlca auccesslva. 

V. 

Non possono parteclpare al concorso 1 dlpendentl del-
I'azlenda edltrlce del glomale. 

Autortzzazlont Ministero Finonta n. 100101 del 23-1-65 

Denunciato dal 
.... . 

PCI alia Camera 

Abbattuti 
dall'ANAS 

250.000 alberi 
Duecentoclnquantamlla albe

ri sono stati abbattuti dalla 
-ANAS negll ultiml cinque anni 
con 11 pretesto dl una loro 
porleolosita per la chrolazlone 
Mradale. La clfra stata docu
mentary lerl. a Montecltnrlo 
clal compagno Francesco MAL-
J'ATTI. che ha presentato, as-
sieme al compagno Loperflrln 
tina Interpellan7a al ministro 
dpi lavorl pubblici oer prote-
stare eontro lo -stuoido furo
r e * eon pul TANAS si acca-
nisce eontro 11 patrlmonlo ar-
boron Itallano. e rhlpdere prov. 
vpdimentl In materia. II com
pagno Malfattl. Illustrando In 
sua Infprnellanza. ha citato fat-
tl e cifre: mlellala dl platani 
Fono statl abbattuti lungo TAp 
r>ia. comnletnmente abbattutn 
J'nlheratura lunpo le strade d.-
f'armagnoia a Savlgllano e da 
None a Riva dl Plnerolo. decl-
) »azinne di plante lungo le stra-
i'e del Veneto e la statale 7R 
t'clle Marche -E* una llnea ottu-
M . questa. che si e seeulta per 
.«<-origlurare RH Incident! una 
1 nea che va In senso contrarlo i 
fUPlla dl una loglca eduoazlo-
r e stradalo A segulto della ge-
i erale protesta civile eontro I 
nuovl vandal! — ha prnseculto 
Malfattl — e stata tardlvamen 
te costituita una commission? 
mlnlttpHalp che ha comlnclato 
n funzlonare 11 21 eennaio Vor. 
remmo sapere a che punto so-
no 1 lavorl di auesta commls-
miesione -

II «ottocpcretario ROMITA 
rkpondendo al compaeno Mal-
fitti e al soclalUta BERTOI.DI 
rhe aveva presentato una In-
torrogazione sullo ste«M) argo-
fncnto. ha so^tenuto la neces 
r-»a di una alberatura che non 
« a sill clgllo della strada ma 
nd una certa distanza Alle esl-
penze della sienrezza del traf-
flco deve aggiungersl per6 la 
ii^cessita dl urn tutela del pae-
r- -ggio: per conciliare le due 
• ^igerj/e e stata cojtltutta la 
t ommlssfone - che ha Inlziato I 

to| lavorl II 21 eennato scorso 
II ultimerft per il 31 luglio 

Esposte dal 
I I I • W h — M ^ 

ministro Mariotti 

Adamoli sollecita I'attuazione della leg-
ge 167 - Assicurazioni di Mancini - Esa-
minati i capitoli di spesa delle Poste e 

, i dei Trasportl 

,'•.• 
SU «RINASCITA» 

l ln articolo di 
Amendola sul 

CC del 

| Le manifestazioni del PCI 
"1 

.t 

II Senato ha esaurlto lerl lo 

f 
* 
J -sa devp flssare tmrme per la 
] anta^ione di alberature lungo 
)• strade. stud:are norme tran 
> rorie. rd esaminare la situa 
; one gift eslstentp prima che 

Le linee 
della riforma 
ospedaliero 

II ministro della Sanita, ono-
revole Mariotti, ba iilustrato 
ieri alia stampa le linee della 
riforma ospedaliera che il go-
verno si appresta a compiere 
sulla base delle iodicazioni for-
nite dal prof. Dogliotti al ter-
mlne del lavorl della speciale 
commisslone dl studio costituita 
nel magglo dello scorso anno. 

In linea di principio la rifor
ma — ha detto il ministro — 
abbandona la concezione cari-
tativa deH'asslstenza ospedaliera 
e si ispira, viceversa, ai dettato 
costituzionaie che prevede i'ob-
bligo primario dello Stato « per 
la dlfesa del fattore umano -. 
L'attuale legislazione, vecchia 
di oltre settanta anni, sara ade-
guata alie esigenze dei tempi, 
in modo da Lnserire nelle vec-
chie strutture delle «Opere Pie-
rappresentaoze comunali e pro
vincial!. 

L'autonomia delle clinlche 
private sara rlspettata, riser-
vandosi lo Stato ?olo un control-
lo sanitario. Avremo cosl — ha 
prccisato U ministro — un si-
stema ospedaliero in cui coesi-
steranno, * in armonia col no
stro sistema produttivo ». ospe-
daii pubblicl e privati. Gli ospe-
dali pubblici non si clnssiflche-
ranno pio di prima, seconda e 
terza categoria. bensl si avrati-
no ospedali comunali. o di 
• base*, provincial! e regional!. 
ciascuno con una diversa dispo-
nibiiita di posti-letto e di ser-
viz! sanitari. Tutte le compe-
tenze riguardanti la politica 
ospedaliera verranno concen
trate nel ministero della Sanita. 
ad eccezione delle cliniche unl-
versitarie. che rimarranno sotto 
la giurlsdizlone del mlnhtero 
della Puhblira istruzione Per II 
personale ospedaliero la riforma 
prevede il • tempo pleno - che 
va Inteso — ha precisato I'ono-
revole Mariotti — np| senso di 
abolizione di ogni altro rappor-
to di impiego del sanitario con 
Enti o privati. senza neraltro 
escludere I'esercizlo della libera 
profes'sione. 

La riforma o«pcdaliera. gra-
dino preliminare per la piu 
nmpia riforma sanitaria, sara 
accompagnata da un proeesso 
graduate di concentrazione e 
poi di fuMone degli Entl mutua-
li«tiri. per giuncere al «urcra-
mento del concetto di - rrtta 
ospedaliera - ed introdurre. vi
ceversa. una flscalizzazione degli 
oner! de.<tinatl aU'a^isfen'a. 
Fine ultimo, infatti. e quello 
dl giungere ad un servizio sa-

parlerA. I ANAS nroccd.* ad altri abbai- nitario di cm poro si 
t n a „ i i inPlla migliorp dellp inotcst. fra 
1 m e n " una docina d'anni II fabbi^oeno *Jella ma repl'ca. II compa-
pno MAI.FATTI ha preso attn 
I'eH'andnmento del lavorl della 
»ornmfsslone e degli otreUivi 
«ne \m ?ono st in a«:egiati. ha 
» ttolin«ato la recessl^ che In 
t <zr\\ ni'KJo verga »uteiato il pa 
1 imon!o arboreo gia csistente 
^nche i: 50cia!:«ta BFJITOLDI 
j.-plieando come interrerncantp. 
1 i prote.'tato roptro il carfit 
t. r«» ma*:-'.ccio de l'9/i"ne di ah 
Inttimento ed ha ch'e.'to che 
questo venga putonz/ato «o!o 
In casl di assolut* neressitA. 

di ospedali. secondo il Piano 
quinquennale. verra infatti co-
perto — ha detto il ministro — 
nell'arco dl un decennio con 
una epesa eomplos*iva di B<X) 
miliardi I.'on Mariotti ha in«i 
itMo in tutta la sua e«po*i7!ont-
«:ulla cradualilA con cui intende 
procedure in que^to «ettore. il 
ehp lascia apnunfo. prevedrrt-
ehP »n modern^ ^prvizirt «anita 
rio nazionale. ormni maturo nel-
'a co^cienya r«»bblfn. <i fara 
•wcora attenderp a lungo. «tan 
do almeno agll attuah progetti 
govcrnativi. 

LEGGETE 

esame del bilancio del ministe
ro dell'Interno e ha inlziato e 
coneluso quello dei capitoli di 
spesa del dicasteri del Lavori 
pubblici, dei Trasportl. e delle 
Poste e telecomunlcazioni. 
" II compagno ADAMOLI, ln-

tervenendo nel la dlscusslone sul 
bilancio del ministero del 
LL PP., ha deflnito sconcertanti 
le vicende che hanno accompa-
gnnto la elaborazione della nuo-
va legge urbanistica Rinunce e 
cnpitolozioni hanno portato al
ia elimlnazione del principi che 
avrebbero dovuto costruire la 
base di una vera riforma. a co-
minclare dall'esproprlo genera-
lizzato Adamol! si e sofferma-
to quindl sulla crisi edilizia e 
sulla necessita di superarla sta-
bilmente dando al Comuni ef-
fettivl poterl dl lntervento e 
mezzi finanzlarl In base alia leg
ge 167. Molti Comuni attendono 
da mesl 1'approvazlone del pia-
ni da parte del ministero dei 
LL.PP. Altri hanno visto bloc-
care 1P relative delibere dalle 
Prefetture o - tag l lare- dalla 
Commissione centrale della Fi-
nanza locale gli stanziamenti 
messi in bilancio per l'acquisto 
di nree. 

Affrontando il problema delle 
attrezzature portuall e dell'in-
tegrazione del sistema portuale 
con I rapporti terrestrl, Adamoli 
ha ribadito la necessita dl una 
unita dl direzione e della ge-
stione pubblica dei porti. Rile-
vato 11 rltardo del nostro Paese 
nel settore delle attrezzature 
portuall. il senatore comunista 
ha denunciato l'inefficacia del 
piano del porti e I'esiguita de
gli stanziamenti previsti 

II ministro dei LL.PP. MAN
CINI. ha sostenuto che per la 
167 il governo ha le carte in 
regola. ma non ha potuto ne-
gare che molti ostacoli vi sono 
alia sua attuazione. II governo, 
perft. conferma la sua volonta 
politica nell'applicazione della 
legge, che difendera anche di-
nanzi alia Corte costituzionaie. 
Tnoltre, ai finanziamentl della 
167 deve essere data priorita; in 
tal senso Mancini ha annunciato 
di avere preso contatti con il 
ministero del Tesoro. 

II ministero del LL.PP. ha an
che esaminato i probleml con-
ness! alia crisi edilizia. rilevan-
do che essa ha origine nelle 
strutture arretrate dell'industria 
del settore ed e stata artamen 
te aggravata dalla stasi provoca 
ta da polemiche e sospetti nei 
confronti di ««modeste e modera
te- riforme. Per quanto riguar-
da la legge urbanistica. Manci 
ni ha sostenuta. senza tuttavla 
provarlo. che le sue linee fonda-
mentali corrispondono a quelle 
flssate nel piano Pieraccinl La 
proposta dl legge dovrebbe es
sere approvata dal prossimo 
Consiglio dei ministri. 

Mancini. infine. ha annuncia
to una serie di provvedimenti 
legislatlvi intesi a libera re la 
attivita dei lavori pubblici da 
bardature burocratiche. In par-
ticolare. quest! provvedimenti 
interessano lo snellimento delle 
procedure e dei controlli. tl de 
centramento delle decision! ai 
Provveditorati regionali alle 
cpere pubbliche. ecc. 

Neila seduta antimeridiana 
aveva repllcato il ministro del 
I'lnterno. Taviani e si era esau-
rita la discusfiione sul capitolo 
della spesa del Ministero delle 
Doste e telecomunlcazioni 

TAVIANI ha dedicato larga 
parte del suo discorso ai problc-
mi degli Enti locah e delta loro 
autonomia. sui quali l'altra sera 
erano intervenuti i compagni 
Fabiani e Petrone. ed il dc Li-
moni. Ad avviso del ministro. 
prima di procedere alia riforma 
della legge provinciale e comu-
nale e necessario attendere U 
varo delle leggi per la costitu-
i.one dciie Hegioni a statuto 
ordinario L'on Taviani, invece. 
ha concordato con il compagno 
Fabiani sul fatto che non oc-
corre aspettare l'entrata in vi-
gore delxo ordinamento regiona-
le per dare attuazione alia n-
tornia della finanza locale 

Taviani ha fatto inoltre una 
difeoa d'uflicio de: prefetti — 
da Iiu definiti - spina" dorsale 
dello S ta to - — che - n o n sono 
affatto in contrasto con le auto
nomic local i-

II ministro dPll'Interno ha ro. 
icro to come raccomandaz.onc 
.in ord:ne del noma co-mun^ta-
che impegna il governo - a 
c^tendere in congrua mlsura ]a 
.'ompartedpazione del Comuni 
e delle Province al settito com-
pless:vo dell'imposta eranale 
•*ui carburanti e loro denvat:. 
o comunque di a!tra adeguata 
entrata -. 

L*on Taviani ha affermato 
•̂hc la cnmina'.:ta oritanizzata 

^ in aumento nel Nord. anche 
se si trova an.Hora ?I di^otto 
lollc - mcd.p - enropoe ed ha 
-o£4iunto che p^r faric fronte 
.: <ovemo irtende potenziare 
a po'-.zla sul p.ano tecnico ed 
im.ino 

PO^TE - Dopo cl: inter\ent:i 
d\ MASSOBRIO <PI.) e SPL | 
GAROLI <rK->. ha par! »to :J mi
nistro RTSSO. secondo i! qna-
e ha sostenuto che il misl.ora-
ncnto qualitative del servizio 
DOtra essere realizzato non solo 
cron 1'aumento del personale. ma 
dando alia ammimstrazione 
una attrezzatura pio moderna 
*ul p:ano industriale In que-
•to p'O-cso di ammoderr.amen-
to rientra 1'istituzione del ser-
v-izio postale aereo. mentre si 
-la studiando la ro'vbihta di 
-redire per via aerea i o/ioti-
Itani naz onal: A Mi'aeo p Po-
Tia lo smi<tamcrto dei pacchi 
•ara rei.*ohto ittravp-^o le rnp-
tropolitirp. dito che il trafhVo 
-ittadino rendp imnos<!ib 1P ogji 
•in asevo'e «ervizio 

II ministro JERVOLINO ha 
-pplicato a tarda "era. aeli ora-
•o— rhp er.ino intervenuti «•»! 
b:lanc:o dei Trasportl. Egli ha 

detto che entro marzo la Com
missione presieduta da Nenni 
condudera i suoi lavorl sulla 
riforma delle Ferrovie dello 
Stato. 

Trentino-Alto Adige' 

Solidarietd 
con Justo 

Lopez de la 
Fuente 

Associazioni e circoli cultura-
11 del Trentino-Alto Adige han-
ho invlato una protesta all'nm-
basclata dl Spagna a Roma eon
tro 11 nuovo proeesso che il 
regime franchiMa si prepara ad 
Intentare a carieo di Justo Lo
pez de la Fuente. Ecco il teslo 
del documentor 

• Le sottofirmate Associazioni 
cultural! del Trentino-Alto A-
dige. di fronte al proeesso in-
tentato da un tribunale franchi-
sta eontro Justo Lopez de la 
Fuente. comandante dell'eserci-
to repubblicano spagnolo. a 27 
anni dalla fine della guerra ci
vile; 

trovano profondamente ln. 
giusto ed inumano che la Spa
gna franchista perseguita an-
cora chi si schiero dalla parte 
repubblicana e democratica: 

elevano la loro accorata pro-
testa eontro una vendetta che 
perpetua I'odio dl Caino e si 
ammanta del nome di giustizia. 
eontro un uomo gia condannato 
a 18 anni di carcere e che ora 
viene sottoposto ad un nuovo 
proeesso, solo per la sua lotta 
antifasc.sta; 

chledono che venga ascoltato. 
in nome di una convivenza ci
vile meno barbara, l'appello a 
non perpetuare condanne a 
morte che non possono prepa-
rare se non altri odii ed altri 
rancor! - . 

La protesta e sottoscritta dal
le seguentl associazioni: Pro 
Cultura (Trentol, Circolo Ce-
sare Battisti (Trento). Unione 
Studentesca Democratica (Tren
to). Gruppo Bertolt Brecht 
(Trento), Circolo A n t o n i o 
Oramsci (Rovereto), Circolo 
Mario Pasi (Trento), Centro dl 
Cultura Alto Adige (Bolzano). 
Circolo Rinascita (Bolzano). 
Circolo Bertolt Brecht (Bol
zano). 

Oggi Longo 
par la a Piacenza 
•N Numeroic manifestazioni dl 'protests si sono svolte 
In questl glornl e altre tl svolgeranno oggi e domanl 
eontro I'attacco dell'lmperlallsmo americano al Vietnam 
del Nord. comlzi e conferenze si svolgeranno sugll svi-
luppi della situazione Internazionale e sulle questionl 
della crisi economica del Paese. 

Oggi a Piacenza parlera il compagno 
LUIGI LONGO 

Segnallamo una parte delle manifestazioni: 

OGGI Isola L l r l : G. Berllnguer; I 

I
MIIano: Cossutta. Matera: Guanti; Tricarlco: • 

Pozzolo Formlgaro: Audlsio Guanti ; Potenza: Grezzl; I 
Pordenone: Baclcchl. Nov! Ligure: Audlsio; Ca-

Mart lna I 

Cave ( R o m a ) : D'Onofrlo. 
Ancona: Glorglnl. 
T lvol l : G. Pajetta. 
Monza: Cremascoll. 
Sesto S. Giovanni: Russo. 
Napoli: Valenzl. 

•-- DOMANI 
Perugia: Alicata. 

I Palestrlna ( R o m a ) : Maca-
I luso. 

8amassl (Cagl iar i ) : Arte-
I - mal le. 
1 Senigallla: Bastlanelll. 

I Taverna (Catanzaro: Cl -
• n a n n l . 
Palermo: La Torre e Bar-

I baro. 
Mestre: Magr l . 

• Fabbrlco (R . E m i l i a ) : Ma-
I gnanl. 
1 Siracusa: Piscltello e Pall ia 

I Nuoro: Plraatu e Fontani. 
Suelll (Cagl iar i ) : Ragglo. 

I V e n o s a (Potenza)! 8cutarl . 
Massa Flnalese: Turc l . ' 

L U N E D I ' 
I Siena: Amendola. 

Anzola Emi l ia : Crulccht. 
M A R T E D P 

I Pogglbonsi: Fabbrlnl . 

I Federazlone di Napoli 
' Manifestazioni sul V ie tnam: 

I
OGGI - Capodichlno: Ber-

tol l ; Calvano: Ollvetta; Ca-
stel lammare: Vivian!. 

I D O M A N I - Afragola: Ca-
| p ra ra ; Casavatore: V lv lan l ; 

Napoli (Piazza San Fran-
I cesco): Valenzl e Bonta; 
I Massa dl Somma: Gere-

mlcca. 
Manifestazioni « Per la r i 

forma delle penslonl e 
della Prev.za Sociale - : 
OGGI - Ravenna: Bram-

I
bll la; Bergamo: Brighentl; 
Trlno Vercellese: Marchl-
slo: Chlaravalle (Ancona): 

I 

tanzaro: Micel l ; 
Franca (Taranto) : D'lppo-
llto. " 

LUNEDI' . Asti: Bo, Su-
lotto e Boccassi; Taranto: 
Carucct; Napoli Fuorlgrot-
ta: Valenzl; Trieste: Vida-
li; Valsessera Pray (Biel-
la): Templa, 

Feder. di Pescara 
DOMANI - Penne: D'An-

gelosante; Planella: Clan-
cetta; Cepagatti: De Pan-
Alls; Loreto: Massarottl. 

Feder. di Bergamo 
D O M A N I . Lovere: Rossl-

novlch; Romano: Brighentl; 
Trevlgl io: Brighentl. 

L U N E D I ' - 8. Giovanni a 
Teduccto: Abenante; Torre 
Annunzlata: Palermo; Ca-
atel lammare: Gomez. 

Giunta ' 
di sinistra 
a Roseto 

degli Abruzzi 
TERAMO. 19 

Neirimportante centro di Ro
seto degli Abruzzi in provincia 
di Teramo si 6 costituita una 
giunta di sinistra formata clal 
PRI. dal PCI e dal PSI. E" stato 
eletto slndaco il repubblicano 
Nicola Ferri: assessor! effettivi 
Marini Diego. Giovanni Raeno-
li del PSI: Dina Re e Gof-
fredo Triboletti del PCI: as-
sessori supplenti Armando Leo
ne e Ferrer Ferri del PCI. 

Gli esponentl dei tre partiti 
hanno dichiarato di essere di-
sposti ad aprire la giunta an
che al rappresen'.ante del 
PSDL 

Fabrettl. 
DOMANI - Mllano: Bram-

bllla, Venegonl e Alboni; 

I 
I 

Feder. di Napoli | 

""" I 
Federaz. di Genova 
D O M A N I - Conlgllano: | 

Adamoli e Torrese; Rlva-
rolo: Blnl ; Marassi: Mlnel- . 
l a ; Sestrl: Bertlnl e Poz- I 
za l l ; Lavagna: Blnl ; Santa • 
Margher l ta: Mlnella. I 

Federaz. di Trieste • 
DOMANI • Muggla: Vi- I 

dall; 8. Giuseppe: Bernetic. 
LUNEDI' - Opiclna: Ber

netic. 

Federaz. di Catanzaro 
D O M A N I • Vibo Valentia: 

Scarplno; Nicaatro: De Lu-
ca e Poerlo; Petrona: De 
Luca; Sersale: Poerlo; CI-
rifalco: Scarplno. 

Sempre per la riforma delle penslonl e della Pre- i 
vldenza Sociale ai svolgeranno molti Incontrl dl lave- | 
ratorl con I parlamentarl e I consiglieri comunlsti 
nelle seguentl localita: I 

OGGI - Torino (20 assemblee) . 
DOMANI - Biella, Borgosesia, Cuneo, Ancona, Ascoli I 

PIceno, Tolentino, Macerata, Pesaro, Urblno, Fano, I 
Fermo, e in molte altre localita del paese. 

Conferenze 
I Sul * Dialogo tra comunlsti 

e cattolici »r 
I DOMANI . 
I Natta. 
• M A R T E D I ' -
I Gruppi. 
1 G I O V E D I ' -

I Gruppi. 
V E N E R D I ' 

I Gruppi. 
Su « Famiglia 

San Remo: 

Alessandria: 

M o d e n a : 

Trento: 

I'analisi 
e societa nel-

marxista •: 

L U N E D I ' 
gri. 

GIOVEDI' - Verona: 
ra Conti. 

VENERDI* - Mestre 
sareo. 
Sul • Piano Gul per la r i 

forma della Scuola >: 
L U N E D I ' . Lugo: Loper-

fido. 
Commemorazlone de! com

pagno Eugenio Curiel: 
DOMANI - Trieste: Se-

ma, Ato Brawn e Piciga 

Ferrara: Ma-

Lau- | 

Ce-I 

L J 

Grave decisione del ministro Gui 

Migliaia di maestri 
trasferiti iTiifficio 

Una circolare per «suggerire » il taglio di altrettante class! elementari 
Prowedimento per «contenere la spesa» - Aggravata la condizione 

dei 150 mila fuori ruolo disoccupati 

Persa I'occasione per 
dar luogo ad una crisi 
chiarificatrice di governo 

' 5tiH' ultimo numero dl ' Ri
nascita, il - compayno Giorgio 
Amendola esamina crlticamen-
te i risultatt del Comituto cen
trale del PSI in un articolo dal 
titolo: • Appuntamenfo manca-
to '. Amendola scnue che • le 
contraddizioni. le incertezze, le 
esitazioni emerse con tanta evi~ 
denza nel dibattito e nel ri-
sultatl • del ~ Comttato centrale 
sociallsta • non /anno ' una po
litica » ...»che corrisponde alle 
esluenze di rlnnovamento del 
paese », poic/it* il P57, nel tno-
mento in cui clu'ede » serie mo-
dificazioni di indirizzo - oppo-
ne alia unita. sia pure equi-
voca. della DC - uno stato di 
fatalistica e rasseynata accet-
tazione, una assenza di prosvet-
tive concrete di azione politi
c o - . La rlchlesta di De Marti-
no di un profondo chlarimento 
politico ' perde opni t'ipore. df-
venia manifestazione velleita-
ria di buorii propositi, se non 
gia copertura per nuovi arre-
tramenti» 

Dopo aver deflnito artlflclosa 
la polemica deli'Avanti! volt a a 
coprlre la rapida ritirata dal
le posizioni di critica alia DC. 
Amendola scrive che * colplsce, 
in tutto il dibattito del CC so-
cfnlisfa. il contrasto tra la co-
scienza. piii o meno chlara, del 
fallimento dl una politica e la 
incapacitd di ritrovare le ra-
pioni di questo fallimento e. 
quindi, dl indicare la via per 
uscirne fuori*. E' vano indo-
rare la piilola con pretese vit-
torle come "la elezione dl Sa-
ragat, che e da conslderarsl, si. 
un successo democratica, ma 
ottenuto propria perchi e sta
ta, questa volta, rotta e supe-
rata Vlmpostazione del centro-
sinlstra tanto che e stato de
terminate il contributo dei co
munlsti. O come la presenta-
zlone del pfano Pieraccinl. che 
non pud essere considerato co
me un successo. ma. al contra-

\rlo, la ulttoria delta piii " mo-
derata " interpretazlone del cen-
tro-sinlstra, che ha fatto pre-
valere uno schema di program-
mazlone " concertata ". nel qua
le si sono perdute le Inlziali in-
tenzioni di giungere a una pro-
gramrnazione " democratica ". 
capace di far prevalere I'inte-
resse pubblico sull' Interesse 
privato '. 

Una risposta alia mancata 
corrispondenza fra coscienza 
critica e conseguente ricerca dl 
una nuova linea politica. pud 
trovarsi, scrive Amendola. » nei
la manifesta incapacitd delta 
stessa relazione De Martina di 
uscire dall'angusto schema del
le vicende interne del centro-
sinistra. per innuadrare queste 
vicende nei pih generall svi-
luppi della situazione interna e 
internazionale ». Ed e da questo 
' immiserimento della prospet-
tiva ideate di lotta per il socia-
lismo che deriva V incapacity 
dl opporre alia prepotente e 
rozza intziativa della DC altra 
resistenza che non sia quelta 
tattica, il " piccolo cabotagglo " 
che un tempo Nenni disprezza-
va». Cosl. • al duro confronto 
con la DC, il PSI oiunge anco-
ra una volta battuto in parten-
za, perchi si e disarmato con le 
sue st esse mani. ha per so forza 
contrattuale, perche" ha dimo-
strato di non aver fidncia in se 
stesso, nelle masse popolarl. 
nell'unitd della classe operaia. 
nell'lntelligenza e capacita di 
lotta del popolo italiano -. 

Dopo aver affermato che 
' non e detto che con questo 
atteapiamento remissivo il PSI 
eviti. poi, la crisi o la rottura -. 
Amendola scrive che il poten-
ziale di forza delle sinistre 
messo 'in luce dalle elezionl 
presidenziali » deve • trovare la 
sua unita ~ per diventare • for
za dirioente del paese -. Cio h 
possibile - solo sn una piatta-
forma avanzata di rlnnovamen
to strutturale. corrispondente 
alle esigenze del paese. alia ne
cessita di enmbattere ta disoc-
cupazione e di assicurare una 
ripresa produttiva. con una po
litica di intervenlo che antlcipi 
te linee di una prnornmmazin-
ne democratica - E se - e ne
cessario. per realizzare una nuo~ 
vn unitfi delle sinistre che il 
PSI debba passare all'opposi-
zione attraverso una crisi real-
mente chiarificatrice e costruire 
nella lotta le basi di una nuova 
manaioranza in modo da dare 
vioore all'azione delle sinistre 
riemofristinne. nrcorre che i di-
r'nenfi rnrinlisti sappiano tro
vare it cornaoio per nsmlrere 
a questo importante compito •. 

* > 

Nota economica 

II «dotto» e 
F<<ignorante» 
La polemica che precede il dibattito alia Ca
mera sulle interpellate del PCI, PSI, PSIUP 

e di La Malta sulla congiuntura economica 
•«iV :> 

In' corte parrocchle di ^ sterna e la sua cosidetta 
J, paese * si recita,'talvolta, 

una specie di < sceneggia-
ta >: la chiamano < il dot-
to e l'ignorante > ed e una 
falsa polemica fatta appo-
sta per dare ragione al pri
me- dei due interlocutori, 
anche se egli afferma che 
quattro piu quattro e 
uguale a nove. Di una di-
scussione siffatta ne ab-
biamo avuta, addirittura, 
un'edizione nazionale de-
dieata ai problemi econo-
mici La parte del f dotto > 
d slata reeitata al Senato 
dall'on Colombo e la tesi 
era proprio ardua: si trat-
tava. infatti, di dimostra-
re che la politica econo
mica del governo si preoc-
cupa sia dei problemi 
dell 'occupazione operaia, 
quanto di sostenere l'at
tuale meccanismo del pro-
fitto La programmazione 
economica costituira una 
innovazione rispetto al-
l'attuale politica? No. rl-
sponde il ministro del Te
soro, perche quelle del 
Piano — ha detto — al
tro non sono che « le mete 
al le quali abbiamo sempre 
teso >. Di qui, appunto. il 
rifiuto ad una nuova po
litica che affronti la con
giuntura ed avvii una pro
grammazione Innovatrice; 
e — al tempo stesso — il 
tentativo di ridurre la po

ll mmi.-toro della pubblicajchiarato. fra I'altro. il segre-
Istruzione si appresta a far tano r.azionale del SNASE O-
soppnmere migha a d: classi hvaldo Diana — dal momento 
clcmrntan in ben qu-imntatrejchc. in pratiea s.gnifica la dif-
province italiane. sconvolgendo fusa pcrmanenza di c.assi 
la ess~ten7a fii altrettanti in-
jegnanti. che sarebbero tra>fe-
r.ti d'autonta da una allaltra 
provmcia. aggravando la disoc. 
cupazione magistrate t mentre 
Ci sono gia 150 mila maestri 
non di ruolo sen?a lavoro) e 
creando le cond zioni per non 
bandire 1'annuale concorso II 
tutto e stato - suggcrito» con 
una circolare al provveditorati 
agli studi (n 2432 del 5 feb-
braio) 

- Il ministero ha motivo di 
ritenere — afferma la circo
lare. che e di tale gravita da 
parere persino incrcdib le — 
che non si potra non riscon 
trare ropportunit."* di soppn-
mere un certo numoro di posti. 
il cui funzionamento, seppure 
non superfluo. puft. tuttavia. es
sere eliminato flno a raggiun-
gerc una media di 25 alunni 
per cla<se - E" questa una 
media che noi pi^ con«iderarss 
soddisfacente -— come ha di-

Indetto dal PCI 

con 
:iO-A0 aiunni 
preso. mtanto. che dovrebbcro 

Da.le prime notizie si e ap
e-sere ^oppre5Si 750 posti nella 
provincia di R;eti. 240 in qucl-
ta di Pisa, circa 600 a Campo-
bas«o e via dicendo Ancora piu 
grave e che si pretenda di ri-
correre a.le scuo'e *w«idiate 
ne] caso in cut le classi non 
raggiungano il numero di quin-
dici alunni Ci6 vuol dire che 
le zone penferiche o di cam-
pngna s^ranno coperte da una 
rete di sottosruole. affidate ai 
- braccianti della scuola- d 
supplenti* retnbuiti con com-
pensi umilianti. 

II ministro che ha di;posto 
qtie.Me - innovazioni - non ha 
voiuto e non a caso. tener con. 
to che classi con meno di 15 
olunnt sono quelle che si tro
vano in zon« e situazmnl par-
•irolarl e che non pos-oro es
sere car.ee. ulf con I ukase di 
•ina c.rroiarr 

In - camb:o •. il munstcro fin 

ordinato ai pro%-\-editorati agl; 
;tudi di onf-in.Z7are servizi d. 
•/astorto det.ii alunni * verso 
~entr. di racco'ta - e la refezio-
re .-c; last.cp. Fenza. per6. indi-
•are ccn quali fnndi. vi-ti i con-
tint:' - tagli - npp< rtati agli stes-
s' bilanci d»! provveditorati. 

* :̂amo di fronte. dunque. a 
un prowedimentf* che non ha 
rci<if rap|H.rto con gli mte-
essi della scu.t'a di Stato. ma 

e solo un astivtto d ; quel « con-
teu'.mcnto de'li spesa- che si 
vuoi far paSTi- ai dlpendent. 
•Jcilo ^tato. mertre per la scuo
la prlvata si cnntlnua ad au-
mer'are gli ••af>*;amentt 

La notizm ha sollevato ge-
r.eralc indiemziotie. anche per 
il modo come stato dato tl via 
a un eneraziore d' tanta gra
vita in tu*:o 'I'enzio. *enza 
con'Ui'-arc o ainieno informare 
I sindacati F qut<;o mentre ci 
to no ripetian-o. "30 iiila niHe-
stri r.nn d* ruolo disoccupati 
nella qtnsi fotclita e la scuoia 
e emcf tare ha h «ngno di una 
pruf rtla trvjf.rrraz.ore in di
re/. -T- i rtr!h s.-uola integrata 
a p.oiiO tempo. 

C o n v e g n o 
a Nuoro sulla 
emigrczione 

CAGLIARI. 19 • 
Domsni a Nuoro si apre il >o-

condo convegno regionale sulla 
cmigrazione indetto rial PCI II 
convegno proscguira i suoi la
vori anche nella giornata di rio-
menica 

Non e il caso di -ottolino-src 
l'importanza di questa imzia-
tiva, nata in un momento in 
cui il problema della cmigra
zione condmona ormai tutta 
I'attivita dei partiti politiei. 
delle organi7zazioni -sindacali e 
dello stesso Consiglio Regiona-
!e sardo Alia sesta irommissio-
ne del Consiglio regionale sta 
per essere c=aminata una pro
posta di lecge che istituisce un 
fondo sociale a favore degli 
emigrati sardi c dei disoccu
pati 

In occa5ioi:e delle recenti ma
nifestazioni a San Vito e in 
tutta la zona del Sarrabus. la 
Giunta regionale. dtravrrso 
I'impegno dell'asscssore al l-a-
voro. on Alus, si e visto co-
strelta a promettere I'apcrturq 
di un canticre di lavoro 

stabilita in termini di di-
soccupazione operaia e 
contrazione del proeesso 
produttivo, essendo questa 
e non altra la conseguenza 
inevitabile della disoccu-
pazione Piu oltre, sia pu
re in termini generici, il 
compagno De Martino »ot-
tolineava che occorre « un ' 
aricntamento nuovo. rl-
volto a creare le condizio-
ni che sollecitinn e pro-
muovano gli invest iment i , 
privati ed assicurino il ' 
massimo incremento della 
spesa pubblica a fini pro-
duttivi ». Di qui il scgreta-
rio del PSI rienvavn una 
serie di indicazioni: la ne
cessita di non collegare rl-
gidnmente e meceanica-
mente le retribuzionl alia ' 
produttivita perche cid si 
risolverebbe < in una so- j 
stanziale nduz ione del 
redditi di lavoro, applican-
do in tal modo in senso ! 
umlaterale la politica del 
redditi >: la necessita di 
immediati e qualificanti 
interventi in vari settori, 
in primo luogo quello del-
l'edilizia. 

ORIENTAMENTO NUOVO 
Non v'e dubbio che questo 
<orientamcnto nuovo> sol-
lecitato dal segretario ge-
nerale del PSI avrebbe 
dovuto portare il partito 

r| 

litica di Piano ad una « po- _ socrialista a trarre tutte le 
litica dei redditi > che si 
gnifichi semplicementp la 
compressione dei salari. 

AlKon Colombo, il cdot-
to>. ha fatto eco Ton Ma-
riani con una nota della 

conseguenze verso un go
verno come quel lo attuale, 
nel quale questo nuovo 
onentamento non si ve-
rifica. Cio avrebbe per-
messo al PSI di corrispon-

sezione economica del PSI d e r e c o n una propria linea S 
per affermare che il di- a i | a s i tuazione del paese, } 
scorso del ministro e le in
dicazioni socialiste in ma
teria di politica economica 
sono < Tunica base seria 
per la verifica in corso > 
e per compiacersi del fat
to che il capo dei dorotei 
abbia confermato che « or
mai e urgente provvedere 
alia ripresa produttiva >. 

LA RcALTA Quanto que
sto inatteso appoggio che 
Ton. Colombo ha trovato 
nel PSI corrisponda alle 
posizioni del lo stesso par
tito socialista e difficile 
dire. Anche perche con-
siderare il discorso del 
ministro del Tesoro al Se
nato non l'espressione di 
una linea da battere urta 
troppo con la realta eco
nomica del paese e con 
l'attuale condizione ope
raia. Questa e una realta 
ancor grave e con tenden-
za a rapidi peggioramenti 
del l ivello di occupazione 
e delle retribuzioni. Nel 
settore della meccan ic i — 
per fare un esempio — 
500.000 operai lavorano ad 
orario ridotto e tra i 20.000 
l icenziamenti e le manca-
te assunzioni 1'occupazio-
ne in questo settore risul-
ta ridotta, in un anno, di 
100 000 unita: nell'edilizia 
j— altro punto critico — i 
disoccupati sono piu di 
200 000 mentre l 'eventuale 
bocciatura della « 167 > da 
parte della Corte Costitu
zionaie e la mancanza di 
una efficiente legge urba
nistica minacciano di por
tare ad una completa pa-
ralisi dei cantieri. Tutti i 
Iavoratori ma in primo 
luogo quelli de l le fabbri-
che si trovano di fronte un 
attacco padronale che mi-
ra a ridurre l'occupazione 
e i salari nonche i diritti 
democratic! e sindacali; 
so lo a questa condizione 
— che Colombo chiama 
riequilibrio tra costi e ri-
cavi — i « padroni del va-
pore > sono disposti a pnr-
re fine alia serrata degli 
invest imenti 

MARIANI E DE MARTINO 
Orbene questa situazione 
era presente n„-l dibattito 
svoltosi nella -ecente n u -
nione del CC del PSI: le 
attuah afferr.iazioni del-
Ton Mariani sono senza 
dubbio contrastanti con 
quanto il compagno De 
Martino ha detto nella sua 
relazione al CC del suo 
partito « Bisogna reagire 
— affermo il segretario 
generale del PSI — eontro 
la tendenza mirante a con-
seguire Tequilibrio del si-

l 

anche dal punto di vista 
economico. Rimane co
munque il fatto che tra le 
affermazioni dell'on. De 
Martino e quelle delTon. 
Colombo e'e non solo un 
contrasto ma una diver-
genza assoluta. Sempre 
che alle parole — da par
te del PSI — si voglia 
far seguire i fatti: In que
sto senso la nota diffusa 
dalTufficio economico so
cialista e particolarmente 
preoccupante ed eslge un 
ch ianmento . Anche per
che lo stesso on. Mariani 
ha presentato ieri alia Ca
mera una interpellanza 
che ripropone il problema 
dell 'occupazione e di mi -
sure per far fronte la re-
cessione economica. Vuole 
questo atto essere una cor-
rezione del tiro? Occorre 
comunque uscir fuori dal
le inutih dispute ed anche i 
dalle stupide menzogne di i 
comodo, come quella con- f 
tenuta nell'editoriale del ^ 
Popolo dell'altro giorno, I 
secondo cui i comunisti | 
punterebbero « a scopi 
eversivi > ora sui problemi 
congiunturali , ora su quel
li della programmazione. 

ALIA CAMERA La ,inea 
ribadita dall'on. Colombo, 
linea che non 6 altro che 
quella del padronato. d e v e 
essere battuta da un lar
go mov imento che ha gia 
le sue prime ed importan-
ti manifestazioni nel le lot
to operaie e che deve tro
vare espress ione nelTat-
teggiamento e nelle azio-
ni del le forze polit iche che 
si richiamano ai Iavorato
ri Altro che « base seria 
per la verifica >. Tutti 
questi temi, con la loro 
drammatica urgenza, sa-
ranno di nuovo in d'ueus-
s ione alia Camera, ov« da 
martedl prossimo si svol-
gera it dibattito sulle in-
terpellahze presentate dal 
compagno Amendola, dal
l'on La Mai fa. dal com
pagno Foa a n o m e del 
PSIUP e dall'on. Mariani 
per il PSI II PCI portera 
in questo dibattito, anco
ra una volta, le sue pro-
poste concrete per la con
giuntura e per Tavvio di 
una programmazione de
mocratica, impostate sul
la linea che e stata riba
dita nei suoi termini e s -
senz:ali dalTappello ai Ia
voratori approvato ieri dal 
nostro Comitato centrale. 
II dibatt i to alia Camera 
sara dunque un nuovo 
banco di prova per andare 
ai faiti, ai fatti nuovi. 
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La norma fascista rimane in vigore 

» < * ' 

* « i . -% • . '• ^ 

' £ 

no alia propaganda 
. ' • - f , - • ' " • 

degli antifecondativi 
La nuova interpretazione — Le garanzie della 

difesa estese anche all'istruttoria sommaria 

La Corte Costituzionale si e pronunciata ieri su due argo-
lenfri scotranti . e di enorme interesse: controllo delle nascite 
istruttoria sommaria. Respingendo le eccezioni di i l legi t t imita, 

te investivano i rispettivi articoli del codice penale, i supremi giu-
ic i h a n n o p e r a l t r o a fTermato a l c u n i p r i n c i p i i m p o r t a n t i e s c o n f e s s a t o , al t e m p o 
^esso, n u m e r o s i e r i p e t u t i a t t i d e l l a m a g i s t r a t u r a o r d i n a r i a . L a s e n t e n z a s u l 
m t r o l l o d e l l e n a s c i t e m a n t i e n e la s i t u a z i o n e c o m ' e o g g i , d i c h i a r a n d o l e g i t -

| m a l a p r o i b i z i o n e d e l l a p r o p a g a n d a s p e c i f i c a d e g l i a n t i c o n c e z i o n a l i . R e s t a 
tercid vietato. e quindi punibi le . r inc i tamento pubblico a pratiche contro la procrea-
Jone. Cio richiamandosi non piu alia « d i fesa dell' integrita e della sanita della stirpe > 
bonne fece il legislature fascista quandn d e t t o appunto l'articolo 553 del codice pena le ) . 
»a — afTerma la Corte — all'articolo 21 de l la Costituzione, il quale garantisce ad ogni 
Ittadino la libera manifesta 

FINALMENTE ARRIVANO GLI «ANTISFREGIO 

'/'»-

F1RENZE — Alcuni modcl l i di congegni antifurto e ant i tat to sono in prova da icri nelle sale della Galleria deg l i Uffizi dove, in gennaio, un vandalo sfrcgio 23 quadri. 
I congegni, di progettazione slraniera, sono stati collucati nclla sala dove si trovano, fra le altre, opere di Lorenzo di Credi e di Fil lppino Lippi. Gli apparecchi mettono 
in azione un disposit ivo di allarme, che consiste nell'em issione di un suono armonioso, non appena il quadro v e n g a toccato. Se il quadro v iene toccato piu a lungo, 11 
segnalatore acustico emctte sttoni sempre piu striduli c h e danno l'allarme. Contemporaneamente, in sala, si aceende un avvisatore luminoso. In base ai risultati di quest* 
prove, il Minislero della P. I. stabilira quale tipo di con Regno sara adnttato per la galleria fiorentina e per altri musei . Ne l l e telefoto: un custode mostra il nuovo dispo
sit ivo antisfrcgio e (a destra) prova il campo magnet ico con la mano facendo accendere la lampadina e la suoner ia sopra i quadri. 

(one di pensiero e proibisce 
tempo stesso « pubblica-

loni, spettacoli e ogni altra 
Janifestazione contraria al 
ion costume ». 
[Continua pure ad avere com-
leto vigore l'articolo 112 del 
psto di pubblica slcurezza se-
jndo il quale «• e vietato met-
ire in circolazione scritti, di-
^gni, immoginl o altri oggctti 

qualsiasi specie ofTensivi del 
adore o della pubblica decen-

o che divulgano, anche in 
kodo indiretto o simulato, o 
btto pretesto terapeutico o 
pientiflco, i mezzi rivolti a im-
edire la procreazione o a pro-
arare l'aborto, o che illustrano 
impicgo dei mezzi stessi, o che 
(irniscono, comunque, indicazio-

sul modo di procurarseli o di 
trvirsene ». 
I La sentenza afTerma, perd. che 

deve intendere leclta «la pro-
Uganda che genericamente ml-
a convincere dell'utilita o ne-

gssita, di un determinato mo
menta storico e in un partico-
^re contesto economico sociale. 

Hmitare le nascite e di porre 
pgole al ritmo della vita». Al-
fettanto leclta 6 la « propagan-

che propugni una pohtica 
controllo deU'aumento della 

apolazione mediante una le-
Islaztone che consenta. in de-
frminate forme e modi e sem-
re che siano tutelati fondamen-
kli beni sociali. al di fuori di 
la indisenminata propaganda 
ibblica, la difTusione della co-
jscenza di pratiche anticonce-

lonali». Non sarebbe vero. 
lindi, che la norma del codice 

Jvieti ogni e qualsiasi discus-
lone pubblica sulla materia del-

Umltazione delle nascite e vo-
|ia chiudere la bocca flnanehe 

moralisti, economisti e scien-
|ati». 

In altri termini: la norma fa-
bista viene lasciata cosl com'e 
si - codice. compreso il titolo 
alia difesa della razza. tuttavia 
giudici di merito sono tenuti 

applicarla d'ora iu pot nel 

sulfa 

// giudizio 
dell'Al ED 

sentenza 

della Corte 
|L'Associazione italiana per i'e-
jcazione demografica (AIED) 

tenuto bell a sua sede ro-
|ana di via Novara 41 una 
)nferenza stampa per esporre 
proprio punto di vista in re-

kzione alia sentenza sulla pro
banda dei mezzi anticonce-

(onali. 
II rinvio della questione alia 

forte Costituzionale era stato 
romosso dal pretore di Len-
pnara, che doveva giudicare 
jn. Carlo Matteotti, presidente 
?U'AIED. denunciato dalla 
rocura per una conferenza te-
lta ad Abbadia Polesine: in 

|ttesa del giudizio delta Corte. 
pretore di Firenze rinvi6 an

te il processo del professor 
Marchi. noto studioso di psi-

alogia e segretario dell'Asso-
szione. 

[E* stato appunto il prof. Lui-
De Marchi a ricevere i gior-

llisti. Anche a nome del pre-
lente. Toratore ha sottoli-

^ato che - la sentenza, pur es-
ido lontana dal soddisfare in 
sea di sostanza, ha i l merito 

riconoscere la picna legitti-
h\h deH'azione idcologica e di 
)nsulenza fin qui conviotta dal-
U E D -

|Per quel che riguarda il por-
|nnere del divieto a una di-
Jlgazione dei sistomi nntiron-
kzionali piu ampia di quella 
ke possano svolgere i sci con-
tltori AIED csistenti in Italia. 

prof. De Marchi ha aggiunto-
5i pu6 dire che ha prevalso 
la posizione di classe; infatti 
ra si consentono le informa-
Poni private, ma non e lecita 
la vera e propria attivitA di-
tttica su vasta scala. tra quel-

categorie popolari che «ono 
Jiu toccate dal problema a*sil-
inte delle nascite non drsidc 
ue -. 
L'oratore ha conclu<o con una 

Ignificativa informazione: re-
^ntemente si e tenuto il Con-
resso mondialc della Federa-
ione per la procreazione re-

msabile; ha avuto ospitalita 
t'ell'Aula Magna dcirEpisoopa-

Wcstminstcr. a Londra. 

senso indicate La Corte Costi
tuzionale e giunta a questo 
compromesso sostenendo che 
tnle norma intese proteggere 
solo la morale e il buon co
stume. Essa — afferma la Corte 
— andrebbe oggi esaminata 
nella sua struttura obiettiva, 
prescindendo dal momento sto
rico in cui fu promulgata e dal 
rapporto che aveva originaria-
mente con la politica di po-
tenza demografica del regime 
mussoliniano. 

Le considerazioni su] passato 
sono gia abbastanza sconcer-
tanti, il riferimento attuale al 
buon costume incredibile. 

La seconda sentenza riguarda 
l'articolo 392 del codice di pro-
cedura penale: - Nella istruzio-
ne sommaria si osservano le 
norme stabilite per l'istruttoria 
formate, in quanto sono appli-
cabili ••. La HlegittimitS era sta-
ta eccepita, per questa parte. 
in relazione a quella che gli 
specialisti chiamano «• la novel
la del 1955- e all'articolo 24 
della Costituzione. 

La legge fondamentale dello 
Stato prescrive: »La difesa e 
un diritto inviolabile in ogni 
grado e stato del procedimen-
to- . Gli articoli 304 bis, ter, 
quater del codice di procedura 
penale (la cosiddetta - novella -
imposta dalla pressione della 
opinione pubblica soltanto die-
ci anni fa) stabiliscono la par-
tecipaziono dei difensori aeli 
esperimenti giudiziari. alle pe-
rizie. alle perquisizioni domi-
ciliari. I patroni deU'imputato 
hanno inoltre il diritto di co-
noscere subito gli interrogatori, 
tranno che il magistrato dispon-
ea in modo diverso. 

E" stato gia rilevato che la 
riforma era parecchio timida: 
la Cassazione, comunque. ne re-
strinse subito l'applicazione alia 
sola istruttoria formale. Nella 
sommaria. si disse. l'accusato. 
deve restare completamente 
nelle mani del pubblico mini-
stero. senza alcuna delle ga
ranzie previste. 

Ora la Corte Costituzionale 
ha deciso che le norme delln 
— novella ». sulla partecipazione 
dei difensori. devono essere ap-
plicate anche alia istruttoria 
sommaria. - Nulla lascia rite-
nere — dice la sentenza pro
nunciata nel Palazzo della Con-
sulta — che la proposizione - in 
quanto sono applicabili - (del-
l'articolo 392) valga a conferire 
all'interprete un certo potere di 
valutazione, con risultato opi-
nabile. come sarebbe quello di 
ammettere o negare 1'applica-
bilita delle norme in questione 
in base a un giudizio sulla di-
versa natura del due tip! di 
istruzione-. 

Anche qui- I'lnterpretazione 
sembra un passo avanti. ma la 
norma viene lasciata intatta nel 
codice. La sconfessione di tante 
decisioni della magistratura or
dinaria b clamorosa (bastereb-
be ricordare i piu recenti pro-
cessi Ippolito, Marotta e Gia-
comello, Bebawi, durante I qua-
li invano e stata riproposta la 
questione dell'istruttoria som
maria. senza garanzie. per casi 
molto gravi e complessi). Tri-
bunale. Assise. Cassazione — 
questa perfino a sezioni unite 
— hanno ostinatamente risposto 
no. avallando 1'opera di un so-
stituto procuratore della Re-
pubblica o del procuratore ge
nerate Giannantonio. Avevano 
torto. dice ora la Corte Costi
tuzionale — e non e poco. an
che se non e'e piu rimedio — 
ma intanto soprawive l'articolo 
che con^entl quegli errori. 

Quale garanzia assoluta esi-
>tc .allora. che non si ripetano 
storture e violazioni della lega
lity ? I>a Cassazione (e i pre-j 
"edenti ci sono) 

Saranno votati i l 28 in Svizzera 

Ancora due decreti 
contro gli emigrati 
Se I'inflazione non si arresta la colpa e... degli operai stranieri — La polizia ammette e giustifica I'attivita di organiz-

zazioni razziste — Indignazione dei nostri connazionali per il discorso dell'on. Moro 

Dal nostro inviato 
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Se qualcosa non va, se i prezzi au-
mentano, se le case scarseggiano, se 
I'inflazione non si arresta. la colpa 
di chi e? Degli operai stranieri-

Un gtornalista americano raccon-
ta: una donna di casa svizzera resti-
tuisce al suo fornitore tin clcttrodo-
mestico difettoso. II negoziante scuo-
te la testa: • Signora — dice — Made 
in Switzerland non significa piu fab-
bricato in Svizzera!'. Anche la fa-
mosa qualita, anzi, la precisione dei 
prodotti svizzeri, e dunque andata a 
farsi benedire da quando gli stra
nieri hanno invaso questo paese? 
Cib. almeno, viene sostenuto da co~ 
loro che si battono (finora con sue* 
ccsso) per rimandare a casa la gran 
parte di questi rumorosi italiani sen~ 
z'arte ne" parte. 

Le strode della citta sono in questi 
giorni tappezzate di manifesti che 
chiamano gli elettori a pronunciarsi 
sui due 'decreti economici - intro-
dotti un anno fa dal governo fede
rate. 'Due si * oppure - D u e no», 
dicono le scritte multicolori sui ma
nifesti. Cioe, si invita Velettorato 
maschile (le donne non partecipano 
a questo referendum a carattere na-
zionale) a dire di si al prolungamen-
to dei due decreti. o a rigettarli. 11 
primo riguarda le restrizioni del cre-
dito bancario, le limitazioni all'uso 
dei capitali stranieri. ecc. il secondo 
riguarda il regime dei permessi nel 
campo delle costruzionl edili. Da un 
anno, infatti, nessuno pud piu co-
struire senza la preventiva autoriz-
zazione delle autorita. 11 referen
dum. che si svolgera il 28 febbraio. 
e imporfante. Ad esso, e anche indi-
rettamente legata la sorte di una 

parte dell'emigrazione italiana. E' 
tanto importante che si prevede una 
partecipazione al voto di almeno il 
70-80% degli elettori, eccezionale 
per la Svizzera. dove normalmente 
solo il 40-50% dell'elettorato usu-
fruisce del suo diritto. 

Le norme restrittive gia in vigore 
da un anno e che ora vengono sot-
toposte al giudizio popolare non 
hanno, per la verita, raggiunto lo 
scopo di eliminare il «• surriscalda-
mento - dell'economia e di Hmitare 
I'inflazione. La vita continua a rin-
carare anche se le banche hanno ri-
dotto i crediti e anche se si costrui-
scono meno case e vieno strode. Se 
il prolungamento dei due decreti ve-
nisse comunque accettato cid pro-
vochera un ulteriore giro di vite al
ia concessione dei permessi di sog-
piorni agli stranieri. Meno crediti. e 
meno costruzioni, significano anche 
meno lavoro, quindi meno bisogno di 
manodopera. E' anche su cid che fa 
perno la propaganda del governo e 
dei partiti che ne compongono la 
coalizione. 

Piu probabile, ad ogni modo, e 
che Velettorato acctMi il primo de-
creto e respinga il secomlo. Col ri
sultato che i guai economici di que
sto parse si complichcranno: poiche 
anche se manchera il credito ban
cario le imprese edili vorranno ri-
prendere liberamente la loro atti-
vita: e si rivolgeranno quindi ai 
crediti extra-bancari e ai capitali 
stranieri. 11 bcllo e che in tutti i 
casi. anche quello considerato im-
probabile che ambedue i provvedi-
menti vengano respinti. sara la mas-
siccia presenza della mano d'opera 
straniera che rerra presa a bersa-
glio per lo mfno delle provocazioni. 
Si trova sempre comodo, insomma, 

riversare sulle spalle degli italiani 
gli scompensi, gli errori. le crisi di 
superproduzione che sono soprattut-
to frutto di una qualsiasi mancanza 
di pianificazione. 
- Certo e che le ' accuse agli stra
nieri, ripetutamente lanciate per me-
si e mesi da numerosi partiti e per-
sino da sindacati socialdemocratici, 
hanno suscitato malumori, deficien-
ze, persino manifestazioni di razzi-
smo nei confronti di e.ssi. E, cosa 
non meno grave, sono servite a spia-

' nare la strada ai decreti appena en-
trati in vigore o che stanno per di-
wenire operanti, che non soltanto 
tendono a epurare e a rldurre I'emi-
grazione italiana; ma mettono i no
stri connazionali nella penosa condi-
zione di poter essere. in ogni mo
mento. perseguiti e umiliati. 

La polizia elvetica e ormai nel pie-
no diritto di contrassegnare i pas-
saporti degli italiani con il timbro 
-diwiefo di entrata » o con una - X -
che I'equivale; e il diritto di fermare 
i nostri connazionali e di sottoporli 
ad interrogatorio anche se non han
no commesso nulla di disdicevole; 
di rastrellare e espellere coloro che 
vengono trovati sprovvisti di per-
messo di soggiorno. quindi anche i 
familiari che vengono a far visita 
al parente emigrato e. quindi. per
sino i turisti. 

Sul treno che tre sere fa ml ha 
portalo da Vienna in Svizzera, la 
polizia elvetica al posto di fronticra 
di Buchs ha chiesto anche a me do
ve mi recavo, se cercavo lavoro, se 
fro in possesso della garanzia di 
permesso di soggiono. nonostante che 
sul passaporto fosse scritta chiara-
mente la mia professione. Xcl vago-
ne viaggiavano altre nove pcrsone, 

tutti austriaci; ma a nessuno dt loro 
sono state rivolte le stessc domande, 
anche se i cittadini austriaci, secon
do il decreto federale del 15 feb
braio. dourebbero essere trattatl al
ia stessa stregua di quelli italiani. 

II cittadino italiano ha perso, in
somma, ogni diritto al rispetto, oltre 
che alia liberta di movimento e di 
turista, anche se si trova in posses
so del regolare documento di viag-
gio (per tacere della sicurezza del 
lavoro, gravemente compromessa, so-
prattutto dal decreto sulla riduzione 
della mano d'opera straniera che en-
trera in vigore dal 1. marzo). Tutte 
queste cose, che hanno suscitato la 
indignazione dei nostri connazionali 
in Svizzera. non sembra preoccupato 
eccessivamente il governo italiano. 
Anche dal discorso pronunciato ieri 
da Moro al Senato non e venuta nes-
snna indicazione che almeno ora il 
governo italiano intenda chiedere a 
quello elvetica. con qualche energia, 
il rispetto degli accordi internazio-
nali. Le generiche assicurazioni del 
presidente del Consiglio non posso-
no crrtamente ridare serenita agli 
emigrati e. soprattutto. non servono 
a riqualificare i nostri connazionali 
in Svizzera come cittadini in tutto 
e per tutto uguali agli altri. Solo la 
mozione presentata alia Camera del 
PCI punta al merito della questione. 
In primo luogo le misure restrictive 
devono essere sospese poiche tnfir-
mano anche il vecchio accordo di 
emigrazione che non e decaduto. Poi 
si potra discutcre. fare dichiarazioni 
che, si spera. comprendano finalmen-
tc. da ambedue le parti, i legittimi 
rappresentanti dei lavoratori. 

Piero Campisi 

Ieri a Chiasso, oggi a Domodossola 

Parlamentari comunisti visit ano 
la frontier a degli < indesider abili > 

Torse nella sua sfera un enorme j v a 
potere interpretative? Nel caso" 
desb anticoncezionali. non ri
mane. proprio per 1'equivoco 
richinmo al buon costume e per 
tante vaeuita, una sterminata 
latitudinc a disposizione del 
singolo magistrato ? 

Questo e il punto. La Corte 
Costituzionale mostra indub-
oiamente di awertire certe esi-
cenze che maturano nell'opi-
nione pubblica. la necessita di 
adeguare le leggi al piu evo-
luto costume civile e. in primo 
luogo. alia Costituzione. Ma non 
sembra avere la forza. che pure 
!e appartiene, di andare^fino in 
rondo. E' solo abrogancra norme 
fasciste, o in ogni caso superate. 
che si possono tagliare i nodi 
mterpretativi e si determina il 
Icgislatore alle indispensabili, 
nuove elaborazionL 

Dal nostro inviato 
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Una delegaz:one di par
lamentari comunist i . compo-
sta dagli onorevoli Matarre-
se , Manenti , Brighenti , Pina 
Re, Ghezzi, Corghi. e dai se-
natori Brambil la, Tomassuc-
ci e Petrone e giunta a Mi-
lano per esaminare « sul vi
v o > la drammatica situazio-
ne creatasi per i lavoratori 

Utaliani respinti dalla Sv iz 
zera o espulsi dalle autorita 

non c o n s e r v a | e , v e l l c h e , n base alia nuo-
regolamentazione sulla 

mano d'opera straniera. I 
parlamentari del PCI — ap-
partenenti tutti al le tradi-
zionali zone di emigrazione 
o particolarmente interessa-
ti al problema per compe-
tenze specif iche — hanno 
compiuto un ampio giro di 
orizzonte sul problema visi-
tando dapprima il « posto di 
^ssistenza per gli emigran-
ti > dislocato alia stazione 
centrale di Milano. quindi 
incontrandosi col direttore 
del Centro milanese per l'e. 
migrazione ed inl ine recan-
dosi d iret tamente al le zone 
di frontiera dove il dramma 
si manifesta con maggiore 
immediatezza. La commis
s ions 6 i ta ta co*l oggi a 

Chiasso, d o v e ha incontra-
to i rappresentanti consola-
ri italiani, il questore re-
sponsabile della seconda zo
na di frontiera. il commissa-
rio che dir ige 1'ufTieio di po
lizia italiana nella stazione 
di Chiasso e il funzionario 
del ministero del Lavoro di-
staccato in questi giorni qui 
per collaborare all'opera di 
;issisten/a agli « indesidera-
bili >. Domani i compagni 
Pina Re. Corghi. Matarrese 
e Manente raggii ingeranno 
a Domodossola Ton Baldini, 
che vi si c recato gia da og-
<*i 

I dati raccolti oggi sono 
gia. comunque . s o m m a m e n t e 
mdicativi del la gravita de l 
la situa7ione: la delegazio-
ne dei parlamentari comu
nisti. infatti, e giunta a 
Chiasso proprio in una gior-
nata nella quale il numero 
dei respinti dalle autorita 
svizzere tornava a sal ire 
notevolmente dopo il decre-
scerc dei giorni scorsi. Xel-
le prime ore del pomeriggio 
il numero dei respinti era 
a r n v a t o a 92 (contro i poco 
piii di venti di ieri) e sareb
be certamente aumentato 
con il sopraggituigere dei 
treni della notte. 

E' accaduto cosl che la 

delegazione dei parlamenta
ri comunist i potesse verifi-
care immediatamente due 
aspetti del problema: quel
lo umano e quel lo politico. 
Per il primo e bastato un 
episodio p a r t i c o l a r m e n t e 
commovente , di cui e stato 
protagonista un ragazzo di 
sedici o diciassette anni, il 
quale nei giorni scorsi si era 
recato a trovare i genitori 
che risiedono da otto anni 
in Svizzera. Durante questa 
i>ermanenza il ragazzo ave
va vnluto andare a far v i s i 
ta ad una famiglia di amici 
residenti in un centro vici-
no. Bloccato dalla polizia 
e lvet ica in questa citta, e 
trovato privo, naturalmente , 
di permesso di soggiorno e 
s imil i , e stato immediata
mente fermato ed espuiso 
dalla Confederazione: e g : un-
to oggi a Chiasso. senza un 
soldo, aflidato alia polizia 
italiana. 

S e questo e un episodio 
umano. non dissimile se non 
nei part icolan dalle decine 
e decine che sono stati re-
gistrati in questi giorni, non 
meno indicativi appaiono gli 
e lementi di carattere politi
co. Le autorita i tal iane di 
frontiera hanno fatto pre-
sente di aver so l l evato — 

ma il problema. 
mente . potra essere risolto 
compiutamente solo a livel-
lo di governi — il proble
ma della famigerata < X > 
che la polizia e lvet ica appo-
ne sui documenti degli <in-
desiderabili >. C o m e e noto. 
la « X > v i e n e apposta al 
passaporto in modo che. s e 
il t itolare ritenta di entrare 
in Svizzera da Chiasso o da 
un altro val ico, v i ene im
mediatamente riconosciuto 
Ma le autorita e lvet iche 

evidente- spulso. 
Su questa interpretazione 

degli accordi convengono 
tutti i funzionari italiani di 
frontiera. ma finora la so lu -
zione del caso e rimasta af-
fidata all' iniziativa dei re-
sponsabili locali , mentre e 
ev idente che il problema 
deve essere affrontato a li-
vel lo governativo. Un ulti
mo dato raccolto oggi: il to -
tale fal l imento del tentat ivo 
di • dirottare verso altri 
<mercati di lavoro » gli ita-

hanno preso 1'iniziativa di liani respinti dalla Svizzera: 
apporre la stessa < X > an
che sul le carte di identita. 
contravvenendo cosi ad un 
accordo internazionale che 
ha consent i to di util izzare 
questo documento per pas-
sare la frontiera dei paesi 
aderenti all'accordo, a scopi 
turistici: e ev idente che la 
polizia e lvet ica puo non ri
conoscere la validita del-
l'accordo. che in questo ca 
so d e v e essere denunciato. 
ma se continua a riconnscer-
lo non pud comportarsi co
me sta facendo; chiunque ha 
la carta d'identita con la 
stampigliatura necessaria ha 
il diritto di passare le fron-
tiere: so lo succcss ivamente , 
qualora violi qualche legge, 
pud essere eventua lmente e-

nei giorni scorsi si era rile
vato che al « centro > di Ve
rona — dal quale si provve-
de all ' invio in Germania — 
si erano rivolti so lo c inque 
manovali , che non a v e v a n o 
potuto essere accontcntati , 
in quanto privi del le qual i -
fiche richieste dal governo 
di Bonn; oggi si e appreso 
che al < centro > di Milano. 
che dovrebbe instradare ver
so la Francia, non si e n-
volto assolutamente nessuno. 
La stragrande maggioranza 
degli « indesiderabili >, in 
altri termini, ha preferito il 
ritorno ai propri luoghi di 
origine all umil iazione di 
bussare ad un'altra porta. 

Kino Marzullo 

Dopo intense conversazioni 
coi dirigenti dell'UAS 

Domani Pajetta 
al comizio di 

Nasser e Burghiba 
Cinque ore di colloquio sui problemi 
di partito — Visita ad una fabbrica 
Dal nostro inviato 

IL CAIRO. 19. 
In quasi cinque ore di 

conversazione, le delega-
zioni del Partito comunista 
italiano e dell'Unione so-
cialista araba hanno af
frontato ieri sera i pro
blem! di partito: gli ita
liani Pajetta e Galluzzi 
hanno delineato la strut
tura della organizzazione 
del PCI ed hanno illustra
te i momenti. i modi, gli 
strumenti per il legame eon 
le masse e per il rispetto 
della democrazia in un par
tito che e contemporanea
mente di quadri e di 
massa. 

La delegazione dell'Unio
ne socialista araba, presie-
duta da Khaled Mohieddin. 
ha esposto con I'intervento 
di Sharawi Gomaa. le tap-
pe dello sviluppo degli or-
ganismi delia rivoluzione 
egiziana dal 1952 ad oggi 

L'importanza della riii-
nione e stata sottolineata 
ieri dalla stampa del Cai
ro, per esempio dal Pro-
gres Egypticn che in un 
passaggio ha parlato di 
problemi ideologic! tratta-
ti nello scambio di opinio
ns tra il PCI e l'UAS. Ef-
fettivamente la discussione. 
spe/zata in una serie di 
domande fitte e numerose, 
ha avuto frequenti rife-
rimenti teorici. 

Un'altra testimonianza 
del crescente interesse del
la visita della delegazione 
italiana e rappresentato 
dalla pubblicazione sul 
settimanale Akher Saa di 
una intervista di Pajetta 
che ha rilasciato anche di
chiarazioni ad altri giorna-
li come Akhbar-El-Yom e 
Al Gumurria. 

Al termine dell'incontro 
di ieri. con rintervento del 
compagno Ledda sui rap-
porti del PCI con gli m-
tellettuali italiani. i mem-
bri della delegazione han
no consegnato a Mohieddin 
il film sui funerali di To-
gliatti che sara proiettato 
domani sera. 

L'intensa giomata di 
ieri era cominciata con la 
visita a Sakha-Farm. la 
fattoria pilota piu svilup-
pata fra le 13 analoghe co-
stituite in Egitto. Sakha-
Farm si stende su un'area 
di 7 mila ettari. 150 Km. 
circa a nord del Cairo, nel 
Delta del Nilo. ed e spe-
cializzata neH"allevamento 
dei bovini e del pollame. 
possiede vasti pascoli e 
produce in particolare il 
rinomatissimo cotone giza 
a fibra lunga. resistente, 
bianchissimo. L'azienda e 
nazionalizzata e dipende 
dal ministero deH'agricol-
tura del Cairo che distac-
ca tecnici e agronomi per 
il centro sperimentale di 
ibridazione. per il miglio-
ramento del patrimonio 
zootecniro e vegetale. Una 
accogHenza caloro=i5sima e 
stata fatta dal governatore 
e dal vice governatore ^el-
la regione. dal segretdrio 
dell'UAS e dai dirigenti 
del nuovo partito oltre rhe 
da due deputati locali al-
l'Assemblea nazionale (uno 
dei quali e un contadino 
eletto in base alia legge 
che prescrive che il 50 per 
cento dei deputati Mano 
e?pressi dai contadini o 
dagli operai). 

Prima della visita alle 
attrezzature e agli alleva-
menti eccezionalmente mo-
derni in un paese dove 
persistono molti problemi 
in agricoltura — e tanto 
modern! da avere richia-
mato l'interesse della FAO 
— si e sviluppata una dif
fusa conversazione tra Ita
lian! ed egiziani. Questi ul-
tlml hanno fatto domande 

suirattivitft dei comunisti 
negli enti locali italiani. 
hanno chiesto informazioni 
sulla viabilita e sulla edi-
lizia locale, sul lavoro del 
PCI fra i contadini. ecc. 

La visita della delega
zione del PCI volge al ter
mine. ma gli impegni sono 
ancora molto fitti. Dopo un 
pranzo offerto oggi a Pa
jetta e ad altri delegatl 
dall'ambasciatore italiano 
vi e stato un nuovo incon-
tro con la stampa nella re-
dazione di Akhbar-El-
Yom. Domani si avranno 
ancora conversazioni con i 
leaders dell'UAS nella sede 
del partito, e infine do-
menira si avra l'ultimo 
colloquio sempre con i di
rigenti dell'UAS. 

Domenica pomeriggio 1 
delegati italiani presenzie-
ranno al grande comizio 
nel corso del quale parle-
ranno Nasser e Burghiba, 
che tornnti dalla visita al
ia grande diga di Assuan, 
hanno ripreso le loro con
versazioni politiche. 

La stampa odierna ripor-
ta con grande risalto il di
scorso pronunciato ieri da 
Nasser e sottolinea con fer-
mezza la scelta socialista 
della RAU e la secca ri-
sposta ai rieatti e alle mi-
nacce di Bonn che non 
possono fa altro che con-
fermare, come ha detto 
Nasser, la giustezza del 
cammino intra preso e con-
solidare l'unita araba. 

Mario Galletti 

Mosca 

La rivista 
ccHovi Mir» 
ha 40 anni 

MOSCA, 19. 
- N o v i Mir», la rivista 

letteraria diretta da Ale-
xandr Tvardovski. ha 40 
anni. essendo stata fonda-
ta nel gennaio del 1925 
da un comitato di red azio
ne di cui facevano parte 
Lunaciarski e Gladkov. 

II primo numero del 1965. 
il numero del giubileo del
la rivista. messo in veodi-
ta ieri nelle edicole di Mo
sca. e degno di questa vita 
di battaglie Ietterarie e po
litiche, condotte. come ri-
corda Tvardovski nella 
prefazione, ancbe nel pe-
riodo di - repressioni ille-
gali-. quando moltechiare 
intelligenze vennero -mo-
ralmente e fisicamente 
strappate dalla vita lette
raria sovietica -. 

Tutto l'articolo di Tvar
dovski e una dichiarazione 
programmatica in favored. 
un'arte di ricerca contro 
1'arte -illustrativa-. in fa. 
vore della verita contro i 
dogmi, per un'arte viva e 
-»non pianifienbile -. 

11 contenuto di questo ec
cezionale numero di - Novl 
M i r - e programmatico: al-
cune poesie inedite di An
na Achmatova; prose e 
poesie inedite *critte da 
Pasternak tra il 1942 e il 
1957: la ripresa della pub
blicazione a puntate di 
- Uomini. anni. vite», di 
Ehrenburg, sospesa ormai 
da lunghi mesi dopo le cri-
tiche che avevano colpito 
il vecchio scrittore; e, ac-
canto a questi nomi. quel
li di scrittori di altre gene-
razioni che erano ctati ber-
saglio di critiche non me
no severe: una poesia di 

. Evtuscenko, ua itKCMrto di 
Nekrasor. 
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Due cortei di •edili hanno «invaso» 
o 

• < 4 

ii Comune men ire parlava u sindaco 
• • . . . . > - * • -

contro la crisi 

|fnsediata 

•la Giunta 
I 

> Provincial ! 
i 
dopo 3 mesh 
!g/i assessor'! 
I F innlmcnte! Ieri, sotto la | 

pres idenza del dott. Nicola 

I Signorel lo , si e insediata I 
la nuova Giunta della Pro-

I v i n c i a . Per arrivare a tanto I 
ci sono voluti quasi tre I 

I m e s i . o non sembra che l 
tutto sia risolto perche e'e I 

I c h i ntlerma ehe presto Si- . 
gnore l lo assumera l'inca- | 
rico di s e g r e t a n o del comi-

I tato cittadino del la DC I 
' (pos to at tualmente occupa-

I to dal dott. Ettore Pont i ) I 
e dovra quindi lasciare In ' 

I p r e s i d e n z a della Provincia. i 
C o m u n q u e . nella giorna- | 

I t a di ieri. la nuova Giunta . 
ha dec iso gli incarichi per | 
gli assessori . che sono quc-

I s t i : all 'assessore anziano I 
A n g e l o Mazzucchel l i ( P S D . I 

I la pubbl ica istruzione e la i 
bibl ioteca: a Nicola Cutru- | 

I f o (DG) i lavori pubblici. . 
per la parte n g u a r d a n t e la | 
edi l iz ia provinciale: a Ri-

I naldi S imonel l i ( D C ) l la- I 
• vor i pubblic i . per la parte » 

I n g u a r d a n t e la viabil i ta e le I 
' o p e r e stradali . g l i espropri I 

I e le concess ioni demania - . 
Ii; a Edmondo D e D o m i - J 
nlc is ( P R I ) la pubbjica as-

I s i s t e n z a : a El ido Massi- I 
mian i ( D C ) il bi lancio. le • 

I f l n a n z e . i consorzi e il p;a- I 
no di sv i luppo; a Spartaco | 
Paris ( D C ) i l personale e , 

I il contenzioso; a Paolo Pul- i 
c i ( P S D I ) i l patr imonio e | 

I I I provvedi torato; ad A l 
fredo Serrecchia ( P S I ) I 
l'agricoltura; a Carlo Fe -

I l i c i ( D C ) l'assistenza socia- I 
le: a Giovanni Petrini | 
( P S I ) l ' igiene e la sanita. 

A quattro mesi dalla richiesta del gruppo consiliare conw-
nista, Petrucci ha svolto una relatione sull'intervento che 
la Giunta intende fare per facilitare la ripresa dell'edilizia 

I 
I Oggi o! I 
iRidotto dell'Eliseol 
I «favoid rotonda»l 
I sulla crisi I 
I dell'Universitd I 
I O g g i al Ridotto del | 

Teatro FJisco si svolgera. 

I c o n inizio al le ore 16,30. I 
per iniziat iva del Movi- I 

I m e n t o Gaetano Sa lvemi - • 
ni. una - tavola rotonda - I 
sul tema: University in 

I crisi. I 
Par leranno Ton. Trista- I 

I no Codignola. il prof. Am-
brogio Donini . 1 on. prof. I 
G i u s e p p e Ermini e il prof • 

I P i e t r o Prini: presiedera il l 
prof. Ange lo Monteverdi | 

La discuss ione. aperta a 
I t u t t i . si avra mcrcoledl 24 I 

febbraio (ore 21 30>. pres- I 
I s o la sedc del Movimcnto • 

Gaetano S a l v e n u n i (v ia I 
G. Pisancl l i . 2 ) . ' 

Contro il governo e 1 costruttori respon-
sabili del la crisi del settore, Ieri sera gli edil i 
hanno prima manifestato nol le strade del 
centro e poi si sono recatl in Cnmpidoal io 
dove finalmente, a quattro mesi di d is tan/a 
dalla richiesta presentata dal yruppo comu-
nista. il s indaco Petrucci stava s v o l i m d o una 
relazione sui problemi dell ' industria edil izia 
e del l 'occupazione operaia. 

I lavoratori. ins i eme anche a molti dei loro 
familiari, hanno formato due cortei- il pr imo 
in piazza del la Chiesa Nuova e l'altro davanti 
alia Basil ica S. Maria Maauiore. I mani fe -
stanti recavano cartell i e striscioni sui quali 
era scritto: - Vog l iamo che il governo tenga 
conto di chi lavora e produce ••, •• no ai l i cen-
/ iament i ! », - case e lavoro - . ~ basta con la 
disoocupazione ~, - appl icare la 167 - : in coro 
ven ivano scandite s»rida e invet t ive - Moro 
vattene: Petrucci vat tene; lavoro, lavoro - . 
II corteo partito dalla Chiesa Nuova quando 
e arrivato sotto la sede del la DC in piazza 
<lel Gesu, ><i e fermato per prote.stare contro 
il partito c h e ha le m a n s i o n responsabil ita 
per quanto sta accadendo 

Arrivati in Campidog l io 1 manifestanti si 
sono visti sequestr . ire i cartell i dalla polizia: 
sono poi entrati nel la sala Giul io Cesare 
provorando. nonostante il loro ordine e il 
loro si lenzio. il panico nei funzionari dell'iif-
ficio politico del la questura. nes l i ufficiali 
doi carabinier: e nei comandante dei vi^ili 
urban!" benche (juasi tutte le s ed i e fossero 
l ibere. i diniostranti in un pr imo tempo sono 
stati trattenuti dietro le transenne: soltanto 
dopo un deci^o intervento del cons ia l iere 
Tozzetti ( P C D . il grottesco sbarramento e 
stato n m o s s o . 

II s indaco Petrucci intanto aveva c o m i n -
ciato a lesmere la sua re laz ione di 35 car-
te l le datti loscritte. Non e s e m p l i c e dare un 
giudizio completo e deflnit ivo sul discorso 
del s indaco anche perche, c o m e ha ri levato 
il compaano Del ia Seta j n t e r \ e n e n d o bre-
v e m e n t e per fissare a martedl pross imo l o 
inizio del la discuss:one. pifi c h e deU'esposi-
z ione de l le cose che la Giunta intende fare. 
si e trattato di una relazione programmatica . 
piena zeppa di promes^e a lunu.i scadenza. 
di at lermazionl in parte condividibi l i e di 
altre as^olutamente negat ive 

Petrucci ha iniziato il suo discorso ricor-
dando 1'importanza c h e a Roma rivestono la 
edilizia e le Industrie col le^ate all'edilizia: 
ha quindi e saminato !e cause d e l l i crisi af-
fermando c h e si tratta d*una crisi di strut-
tura, der ivante dall 'arretratezza del settore' 
in primo luo^o e sol tanto ^t-condariaminte 
da provvediment i - ant consnintural i -. quali 
la restrizione del credito- - alia ni incata in
dustrial izzazione del la produzione edil izia non 
hanno fatto riscontro. d.i par?e des;li impren-
ditori. in iz iat ive vol te a rendere piii produt-
tivi i s is temi tradtzion.ili di cos t iuz ione in 
quanto il plusvalore fondiano . Ieaato alia in -
controllata espans ione ed.hzia . copriva. a s -
s icurando u^uaimente lar^hi margini . Ie de-
ficien7e produtt ive - . A que^ta artermazione 
nei comples so corretta. il s indaco non ha 
pero fatto segu ire I 'autocntica per Ie respon-
sabil ita che Tattuale e le precedent i ammi-
nistrazioni comunal i hanno in materia di spe -
culaz ione sul le aree e di - incontrollata e>pan-
s ione edi l iz ia - . 

Po lemizzando auindi con i costruttori Pe 
trucci ha ne«ato c h e - la di^ciphna urba;u-
st .ca introdotta dal Piano Re^olatore - sia 
stata una causa del la crisi: ha anzi ?o*:e-
nuto ch"essa rappresenta - la prcmessa mdi -
spensabi le al r i sanamento del la struttura pro-
d u t t i \ a del s e t t o r e - . Es.iurita la parte - tco-
rica - d«*lla re lazione. il s indaco ha fatto una 
lunula cspos iz ione d e l l e opcre di urbanizza-
z ione de l l e aree v .nco la te dalla l e ^ s e - 16? -
(opere c h e d e v o n o ancora essere iniziatc) e 
ha ribadito e h e per avere i necessari finan-
ziamenti . o l tre c h e alia Cassa Deposit i e Pre-
stiti , il C o m u n e fara rirorso ad - altri cnti 
autor.zzati al!a concess ione di mutui -. II 
C o m u n e ha b isosnn c o m p l e s s i \ a m e n t e di 76 
mil iardi (32 mil iardi e mezzo dovrebbero 
venire dalTestero: altri 32 e mezzo dalla 
Ca?'«a D D P P : i r imanenti 11 d^ non pre
c ise - altre fonti ->. 

La scclta d c i l i intervent . dcU'Ammini -
ftrazione — ha det to Petrucci — s.i-a cra-
duata secondo i s e suent i c n t c r i - 1> risprtto 
al loro interesse urbanist ico. disponibi l i ta 
de l le fondi di finanziamcnto. esecut iv i ta piii 
o meno immediata dei proiietti, possibil ita 
dl mass imo assorbimento del la manodopera . 

II s indaco e inline passato alia vnlutazione 
dc^li aspetti piii immedia t i ( e piii urgent i ) 
del la crisi edi l iz ia af fermando c h e per m a n -
tenere l'attuale l ive l lo di occupaz ione (60.000 
operai contro f*U 80 000 dt d u e anni fa) 
saranno necessari invest iment i per 3Q0 mi
liardi: secondo l'oratore gli enti preposti alia 
edil izia economica e popolare, il C o m u n e e 
lo Stato attraverso «li appalti di opere pub-
bliche, e altri enti ass icureranno il lavoro a 
soli 12.800 operai nei primo semes tre di que-
st'anno. a 23.450" nei secondo semestre . a 
67.300 nei 1966. Aasiunsjendo a queste cifre 
il n u m e r o degli edil i c h e saranno occupati 
nei set tore •> privato ~, si p r e v e d e c h e nei 
1956 si avra un ulteriore aagravamento della 
s i tuazione. 

E' venuta in fine la - parte piu al larmante 
del la relazione. Petrucci ha det to c h e per 
mantenere l'attuale l ive l lo delToccupazione 
nei corso del '65 ( e quindi soltanto per non 
mantenere la disoccupazione a 20 000 unita) 
o necessar io reperire con ursjenza a lmeno 
70 80 miliardi di l ire in piii di quell i attual-
mente stanziati: ~ non e possibi le reperire 
questa cifra ne sui prouramnii s,ih iinanziati 
di edil izia' residenziale, ne sui projjrammi 
comunal i in quanto, in base a tutte le possi-
bili fonti di f inanziamento 1'Amministrazione, 
c o m e esposto in tutto il p i o g r a m m a pre-
sentato, ha ma esercitato il mas>imo sforzo -. 
Petrucci ha infine detto che -- be si vuole 
far fronte alia minacciata disoccupazione. oc-
corre che lo Stato provveda immedia tamente 
sia aU'anticipazione dei fondi p«-r opore i?ia 
proaettate ed in attesa d» f inanziamento a 
Roma e nel la Provincia (per a \ e r e effetti 
posit ivi nei primo semestre 1965). sia ad 
acce lerare i prosramnii gia formulati (per 
avere effett i positivi nei s econdo semestre 
del 1965 -. II discorso si e concluso su un 
tono un po" p.a4nucoloso - lo stato del la fi-
n a n / a comunale , e la conse^uente d iminu-
z ione del campo dt decis ione degl i Enti I.o-
cali, spesso paralizzati dalle p r o p n e esi^t nze 
di bi lancio, impone una chiara valutazione 
del la realta -. Nessuna critica naturalmente 
.il b locco del la spesa pubblica deciso dal 
go\orni>. nulla c h e espr imesse una chiara 
\.oli)nt.i del C o m u n e di fare qualco^a di con
crete . 

A n c o r a piii gravi sono state le dichiarazion! 
che Petrucci ha fatto ncl corso del co l loquio 
con una delenazione de^li edil i . II s indaco 
non ha saputo dare nessuna uaranzia dcl lo 
impej^no del la Giunta per facil itare la solu-
z ione del la cr.s i edilizia. 

iNVI/n foto in alio: gli edil i 
piazzale del Campidogl io 

a r n v a n o sul 

Secondo I'assessore 

Neve: 700 gli 
alberi abbattuti 
Di-»finendo - torme: ta - la nevk-at? d. rt.eci 

4:orni fa. I' .vsessore -ii - ardmi L:i.^: S i p . o 
ha fatto :I bi lancio dei dann: r.pf>rfit: dig'.: 
a'.beri rorrnn.. - N o n f o n o due n u l l — hs 
e«ord:to rnsses«ore — s;.: a lber: abbattuti . 
ma so lo 700. Per s i ; altr; si e trattato soio 
di una potatura " n a t u r a l e " che nch iedera 
al piii presto l'opera deU'uomo. pet s is tema-
re i rami spezzati e n d a r e o r d m e ai g:ar-
d m i - . 

" Fortunatamente — ha pro>egin!o I'asses
sore — rAmminltftrazione i v e v a g a portato 
I'organico del s erv iz io g iard.m da 800 a qua
si 1200 unita! Appena a--unt . I n-io\ i ele-
menti . qu;ndi. potranno es?e."e .nip.e^at. in 
questo ser\ - iz io d'emer^enza - . 

Per ora il C o m u n e ha no'.e2-;:.«tfv una 
spCv'iale macchma p»>r r a c c o i l . e r e i ram; ca-
duti. Non e stata ancora ut;iiz^.ita i e si 
\ e d e , basta girare un po' per l i c-.tta) ma 
lo sara al p.u presto A l m e n o cos l ha as^..-
eurato Sapio . S p e n a m o bene. 

Lettera della CCdL 

al prefetto sul ga? 

Respingere 
I'aumento 

La Camera del Lavoro ha 
deflnito inaccettabile la pre-
tesa di aumento del prezzo 
del gas presentata nei gior-
ni seorsi dalla Romajia ;.l 
Comitato • provinciale dei 
prezzi e ha chiesto al pre
fetto di respingere la pro-
jiosta della maggioranza del
la Commiss ione Consult iva 
prezzi II pesantiss imo au
mento — il 25 per cento in 
piii. ovvero 10 mil ioni in piii 
al giorno. che dovrebbero 
uscire dalle tasche dei cit-
tadun — e ingiustifleato sia 
sul piano di una valutazione 
economica generale , sta sul 
piano tecnico e su quel lo del 
metodo usato per ottenerlo. 
- L'utilizzazione del nietano 
in sostituzione del fossi le — 
e scritto in una lettera della 
CdL inviata al prefetto — 
eomporta una dimil iuzione 
dei costi di produzione e 
prevede nuove tecniche pro
dutt ive. per g iungere alle 
quali si sta attraversando un 
periodo di transizione nei 
(luale si u-.ano. per la pro
duzione del gas. ambedue i 
combustibil i . Questo doveva 
essere tenuto presente per 
una valutazione sul piano 
tecnico della' nuova s i tua
zione - . 

« L e previs ioni del b i lan
cio della Komana yas non 
tengono conto d'altfa parte 
che e ormai superata la inu-
ta del periodo di transizione 
— prosegue la lettera — e 
che la realta produttiva dei 
sei mesi trascorsi, nei quali 
si e usato in parte il metano, 
«i ditferenzia da quel la pre-
ventivata, come risulta d'al-
tra parte dal le dichiarazioni 
dei responsabil i del la Ro
mano ga-f, da l le considerazio-
ni dell 'assessore al tecnolo-
gico Di Segni . da alcune de -
cisioni dello stesso Comitato 
dei prezzi, riguardanti I'au
mento dei noli dei contato-
ri, e dalle due note dei rap-
presentanti del la CdL in 
seno alia Commiss ione con
sult iva -. 

La lettera inviata al 

fetto prosegue a l lermando 
come il nostro giornale ha 
gia scritto, che l'utilizzazione 
reale del metano in propor-
zioni magg ion di quel le pre-
ventivate, eomporta parallole 
riduzioni in tutte le voci di 
spesa e antieipa i termini 
previsti per la piena util iz-
/az ione del metano Alio 
.-.toso bilancio previs ionale 
— sostiene infine la Camera 
del L a v o r j — possono esse
re fatti alcuni rilievi, che 
merittuio d'essere presi in 
cotiMiderazione manca il bi
lancio termico di previs ione. 

, il calcolo degli ammorta-
menti e stato fatto su rilievi I 
del 1957. non sono state de- I 
t iatte le spese relative al la- • 
voro straordinario. v o c e c h - I 
verrebbe a cadere con l'in-
trodu/.ione del nietano. I 

- Nessun menibro della I 
maggioranza (9 su 15 - • 
n.d.r.) determinatasi nella I 
Commiss ione consult iva — 
conclude la nota della Ca- I 
mera del lavoro — e interve- I 
nuto in n i e n t o alle acceii- . 
nate quest iom tecniche. Per I 
argomentare il rifiuto di un 
aggiornamento del bi lancio I 
previs ionale del la C o m n u s - | 
s ione tecnica, si e ricorsi ad 
un snfisma: nei periodo ne - I 
c e s s a n o per fare gli accer- ' 
tamenti interverrebbero tra- l 
sformazioni tali da r ichiede. | 
re nuovi accertamenti e cosl 
via. La verit.a e che la stessa I 
Homana gas ha impiegato I 
meno di una sett imana per 
fare il bilancio termico e 
lo stesso assessore Di Segni 
ha sostenuto che una verifica 
tecnica non richiederebbe piii 
di 10, 15 giorni - . 

In conclusione la Camera 
del Lavoro chiede al pre
fetto che gli atti relativi alia 
proposta d'aumento vengano 
rinviati alia Commiss ione 
consult iva per un piii appro-
fondito esame. Analoga ri
chiesta e stata fatta, durante 
la seduta del cons igho co
munale, dal compagno Na-
toli. L'assessore Di Segni ha 
assicurato una riunione della 
Commiss ione per martedl . I La lettera inviata al pre- Commiss ione per martedl . i 

I II giorno I 

I OBKl, sabaio, 20 fell- I 

braio (51-311). Ononia- I 
sllcO; Elputcrin. II solr 

I sorRp alle 7,20. iranum- I 

la alio 17.56. I.una nl- I 
limn guarln il 23. 

Giordano Bruno 
Domani. domeiiica, si tcrrA 

nei local! tleir.issoeiazione 
n Giordano Bruno ». in via An
gelo Brunetli CO. una c-oiiune-
morazionc dl Giordano Bruno 
Durante In inanifpsta/ionc. rhe 
imziora .ille 10. parlera l"av\o-
cato Alficdo M.irzi.inn. 

Poligrafici 
Domani alle 10. nolla sala 

del cinema Espcria. a-sscmblea 
Kenerale <»ci clipcndonti delle 
a7ten<le Rrafirlic commert-iali. 
per I'fsanu" ilrl rmn'»\r> dt I con
tralto di lavoro. 

Mostra 
II pittore Tartaptione espone 

nei «aIoni drll'Knal. via Niz-
7a lh2. 3(i q t i n d n . 

piccola 
cronaca 

Manifestazioni 
TIVOIJ, ore 19, assemlilra 

Vlrt-Natn con Oiuliano Pajrtta; 
POItTUKNSF. VII.MNI, orp in, 
asTcmblra Vlrt-Nam; OSTIA 
I.IIJO, ore 19, assemhlra Vlet-
Nam con Allrgra; VU'OVARO, 
orf 19. a.ssrmblra Vlrt-Nam con 
Lorenzo IKAfiostini; PRKNKSri-
NO. orr 19,10. assrmhli-a Vlrt-
Nam, con Javlcoll Kolicrlo. 

Convocazioni 
FKllKRAZIONr". orr 17, confr-

r«-H7a 7ona fcniro con C'iofl: 
t'OI.I.KFF.ItRO. orr 18. confr-
rrn/a zona Collrfrrro con Vrr-
clinl: CASAI. BCnTONE, ore 
Ifi.ti). com. Fahhrlchr Tlhurti-
na. con Asrlonl: CAVE, orr 17, 
confrrcn7a ell 7ona, sono con-
\ocatl I comltatl dircltlvl drllr 
sr/ionl r i constgllrrl comunali. 
Rrlatorr t'mbrrto Marlanl. Prr-
slrrlrra Kdoardo D'Onofrlo. 
ATAC: orr 16. In Frdrra/innr 
rinnioiir srRrrtrna r I diricrnii 
simlarali XTAC con Frrddii7zi. 

ATAC 

Provocaiione 

all'Universita 
^ p ^ 

/'.• 
I teppisti fascisti hanno tenfato di 
impedire, insjeme con gli.squal-
lidi seguaci di •« Nuova IRepub-
blica », una ,^lezione,; sulla Resi-
stenza; poi hanno insolentito i 
docenti mentre i poliziotti sta-
vano a guardare. Nessuno di essi 
e stato denunciator 

La prof. Innocenza Costanto I 

OC«i. allr 17. nrt locall drlla 
sr/loiif Tuscolano In via Varallo, 
il romiiato dlrrtti \o rd I problvlrl 
rlrttl nrl ron*rrs*o drlla sr7lonr 
\ T \ C sono ronincali In rlunlonr 
comiinr prr rlrgerrr il srfirrtarlo 
r la srcrrirrla. 

i ̂ partito 
Direttivo 

OfiCi. allr 9. \\ riunl«rr il dl-
rrtt l \o drlla frdrra/ionr con I 
rrtponsahili drllr 7onr drlla 
cittA r drlla pro\inria. Orrlinr 
drl giorno drlla rlunlonr- (rssr-
ramrnlo r stato drl parlllo. Rr
latorr Fmanurlr Macaluso. 

Belle donne, ma rapinatrici 
Stava per coMare cara ad AlvWe M. dl A«ooli Piccno. un'av-

\ontura romana Incontraic due donne in via Gioberti. e andaio 
con loro por cerc.irt- una sua a m i w Le movant lo hanno pvrr> 
portato a c.i«a lo.o. in via C.cracc .t e f|iii. coltrllo alia gola. Rli 
hanno mtimaio di vuotare il portafoglio. o avrrbhrro raccontato 
tutto alia mojjlio Alvt<=o Ha tirato fuon Av mila lire e h.t nac -
quisi.«:o la hbrrta apprna in Mrada ha pero «t< n-inciato il fatto 
l.r r..pmainci. Vont-rmj Matn««i f GioiRia Mai-nnl. di 2. anni. 
sono stale aric^'au-

In asilo a 45 anni 
CoMantmn AIo-»«i. a'oU.mto a Mo-Inpn in vi.i S S. h.i<=ti.nro. 

I.a 4r> anni. ma per ora dovra i loimuc .ill .Tito inf..ntile K" ar-
ca<lino, infatti. i lie la via .tbit.'monf < stata irsvolia cl.iUa fran.t 
clie laltra none ha o«mnto la stracla Morlupn-Cipcna In al
tera di v:na mighorr <i«trm.i7Hir.c il t oini.nc ha o*pi;n:o con la 
f.imiglia n«-ll aula <ioll a«do 

Due incidenti mortali 
Due investimrnti monc l i nella ftiornata di ieri: il primo al 

rlnloniciro 15 della Pontina L'invcstitorr Gabrirle Micara di :il 
anni. fiRlio firl scnatore dcmocriMiano ha ir.vt-«tito in picno Hai-
nvindo Dr Brrnardi di 20 anni iimdrnclolo II ^roondo incidrntr 
^ av^onulo .»l rhilomrtro 13 della via Appia L'snvcMUn e il n-
gnor Iullio Kirlli. giunto cjd.ivrre al S Giovanni. I'mvcstitore c 
il vcnticinqi.rnne Franrrsco I'lrrhugi 

Crollano le scale: tre feriti 
I a smnora BaitiMina Gmrlandi. di 37 anni. la Mtrlla Rita Di 

B.aRio di 9 anni r il flglio Roberto <li un anno, v>nn str.ti riro-
vrrjti in ovcrvazior.c all'osp<*dalr di M.irino. ieri *rra, per lo 
gravi frritc riportatc ncl crolllo dl una rampa dl fcalo. in via 
t'anssimi X\. 

1-a donna e 1 dvir bambini utavano u«rondo di ca*a ed erano 
giuntl &1 iccondo piano quando lc rcale aono crollate 

Cinquanta fascisti 
picchiano 2 donne 

Pugni e calci alia 
professoressa e al

ia studentessa 

Brigantesca aggressione fn-
seista aU'Universita. U n folto 
gruppo di •• fuori-cois-o », ea-
peggiato dai soldi te])p;sti, ha 
tentato di impedire, a Lettere, 
una lezione sul ventennio 
ed ha insolentito volg . irmente 
il professor Nino Valeri , p i e -
side dell' istituto di storia me-
dioevale moderna, il «iuale 
giorni or sono. nei cor.*-o di 
un'altra conferenza, aveva 
cacciato dall'aula un fascista 
ehe aveva interrotto la discu^-
sione: poi. di fronte al le i imo-
st ianze dei docenti e degli stu-
denti democratici . ha agg ied i -
to v ig l iaccamente due donne 
- - una profesMiiessa ed una 
studente.-.>a — colpendole al 
volto con pugni. La polizia. 
che nei frattempo era arriva-
ta in forze. e stata a gua idare 
e si e l imitata ad al lontanare 
i teppisti dalla facolta. sen/.a 
fermarne o denuneiarne nes
suno: netnmeno F lav io Cam
po. uno dei eaporioni, che 
aveva rovesciato tavole nem-
meno l'altro. del quale non e 
stato rivelato il nome, che e 
stato Forpreso mentre cercava 
di col pi re le due donne con 
una catena. 

II Corso di perfez ionamen-
to di ^toria moderna e inizia
to il mese scorso: s inora sono 
state tenute lezioni sulla pri
ma gueir. i mondiale . sulla ri-
voltizione russa. su argomenti 
di (iiiesto secolo I teppisti fa
scisti sono eomparsi la prima 
volta durante la h*7ione che 
la signora Cera ha tenuto ^iil 
famigerato tribunale speciale 
Uno di essi si e alzato e. dopo 
aver sostenuto che - il tribu
nale speciale ha fatto. pur-
troppo. poche s e n t e n z e - . hn 
preso a male parole i docen
ti: il professor Valeri — che 
del Corso e il pres idente — 
non ha esitato ad espel ler lo 
dall'aula. II giovinastro si e 
al lontanato eon i suoi compa-
ri. vomitando ingiurie e pro-
mettendo « botte alia prossima 
conferenza ». 

Ieri mezz'ora prima che il 
professor Acquarone inizias-
se la sua lezione. i fascisti. 
capeggiati da figuri c o m e Di 
Lui.i e Campo. hanno invaso 
in c i eme con gli s(|uallidi se 
guaci della - Nuova Hepubbl i -
ea •• di Pacciardi. l'atrio di 
Lettere - crano dec ine e dec ine 
ed hanno tentato d'introdursi 
nell'~ aula prima - . N O R ci 
enno riu^citi erche l'ingres«o 
appunto in previs ione del la 
bravata. era penncs^o «olo ai 
(locenti e agli studenti con 
tes^erino universitario: hanno 
tentato anche di farlo con la 
for/.a. spostando e rovesc ian-
tlo i tavoli rhe ch iudevano 
uno dei due ingre^si. 

I teppisti hanno allora atte-
so che arriva«sero gli invitati 
e i docenti: quanto e passato 
il prof Valeri. il faeinoroso 
che giorni fa era stato espulso 
si e fatto avanti e. spal leg-
giato minaccio^amente dagll 
altri figuri. ha chiesto bru-
=camente del le «cu=e. Per tut-
ta rispo«;ta. il profes^ore lo 
ha «po«tato ed e entrato nel-
l'aula. mentre una profe-^o-
re^^a. Innocenza Costan7a. ed 
una s t u d e n t e « a Migmatizza-
vano con dure parole il v i -
gliacco «• provoratorio ntteg-
g iamento di fascisti e nacciar 
diani: per tutta ri^po^ta. =ono 
«tate negredite e p cchiate c e l -
vneg iamente 

II pronto intervento di stu-
denti democratici e di profe--
sori ha salvato Ie due donne. 
che hanno riportato c o m u n 
que ferite a! vol to Quando 
*ono intervenuti . con ritardo. 
i poliziotti si c ono limitati ad 
al lontanare F lav io Campo e 
qualche altro giovinastro dal
la facolta- il canorione e sta
to accompagnato «=otto alia 
«calinata e Ia«ciato incredibi l -
m e n t e in liberta c o m e tin 
altro facinoro^o c h e aveva 
tirato fuor; una pe^ante cate
na di ferro Poco dopo. due 
giovani comuni^ti ^ono stati 
provocati ed agcredit i da una 
rlccina di teppi«ti «otto cli 
occhi di altri agenti c h e «ono 
rim.i-t: tranqui'.lamente a 
guardare 

II comnortamento de'.la po
lizia e stato. dunque. inrredi-
bilr. gravi- - imo- gli agenti 
hap^o n e n i e - ' O c h e doce^t: 
venis«ero inKult?ti. all'entrata 
come all'u^cita. cho due donne 
v e n i c c c r o nicchiate a sanguo. 
che <tudenti v e n . c c e r o provo
cati Poi hanno evitato di fer-
mare. di interrocare. di rie-
nunriare -dmeno i cam del-
raecre-«ione- li h a n n o snzi 
protetti dalla giii«ta rea» ;one 
rtrea «.tiidenti di sinl^'ra 
Perche" chi ha d^to ord , r , e 
in ouo=*o 5pn«n'1 Chi ha d'-
r«>tto il - -crviT' 0 d'o-dine -•" 
Pnro f» t f i"ferroffativi «eri 
ai otiali la quetturq — che 
ta'ito - zelo - ha dimoMrato 
ncll'accu'iare e denunciare . 
serza prove. Claudio Volonte 
— dove dare una risposta. 

I 
P.S. e « caso Volonte » 

VECCHI MET0DI 
DA LIQUIDARE 

i 

Ieri abbiomo rem'sfrafo un 
fatto rivelatore di quanto di 
peuuiore. di piii deterlore — 
di - .scelbiano - o sempl ice -
inerite dl feudale — perimirie 
tieiraftii'itfi e nei metodi del
ta polizia ituliana. II cupo di 
i/abinvtto della Questura del
ta Capitale dell'ltalia repub-

| blicana. il dott. Frasca, ha 

I
scionnato sotto oli occhi di 
tin oriippo di (liurnulisti una 
.veric di Jotourafie di scena di 

I Dominique Boschero, / idan-
^aln dull'utfore Claudio Vo-
lorifc\ aoyiuriuerido che Ie 

I aprebbe al leyate al /asc icolo 
per il t/iayisfrato stiU'atteiitu-

I t o alia Porta di S. Anna. 
Qual era lo scopo della mos-
sa? E' evtdente, per chi ri-

I cordi anche uno solo dei piu 
recenti • cast» nei quali la 
polizia romana ha avuto una 
qualche funzione. Una bclla 
ruoazza, un'attrice. che ap-
paia in fotoprafia in una po-
sa che ricordi quelle di tanti 
film italiani. non Jia diritto 
neppure di testimoniare. Non 
ha diritto di essere credutti. 
In sostanza, Dominique Bo
schero ptio dire quello che 
vuole in favore del fidanza-
to. ma la rerita e soltanto 
quella ufficiale della poli-

I zia romana. 
Ecco il fatto, in poche pa

role. II Ministero depli Inter-
Ini. tanto sollecito in questi 

piorni a intervenire nelle va-
Irie fasi dell'affare del ~ Vi-

cario - (a partire dalla grot-
tesca montalura della vian-

I canza dell'agibilita del tea-
trino di via Belsiana), non 
ha smentito nulla. La stessa 
Questura ha taciuto. Vi e 
quindi una implicita confer-
ma di quanto ha scritto il no
stro giornale sul comporla-
mento di un alto funzionn-
rio pagato coi soldi dello 
Stato. 

La nostra richiesta, dun 
que. e semplicissima: questo il 

I 

Jiin-rioMcirio ha dimostrato dt 
non poter rinuinere piii oltre • 
ad ocenpure lu carica che n - I 
copre: a suo curico dere e l -
sen* aueria til put presto una I 
imJiie.sfa che si concluda non I 
come tarife altre del pu.ssato. . 
ma con motirati provvedi- I 
metiti. 

£.'" l o r a di s o n re re la pa- I 
ro/« - basta - in r a k v ad tin | 
luii|/o cletifo di arbitri. al 
fatto che un accnsato. o un I 
sospettato, o semphcemente ' 
un cittadino qnat.siust che i 
abbin opimoni diverse da \ 
qiiel/e del questore o del ca~ 
pogabinetto pro - tempore. I 
po.sid essere immediatumen- I 
te I I I M ; J m croce e timbrato • 
come definitivamente reo. I 
Anche il passato fascista del 
giovune Claudio \'o/otit<? — | 
c<5nie si ricordera — era gia I 
t't'rtMto alia luce e fatto cir-
colarc tra i giornulisti, urtra-
verso canuli piii o meno s e - i 
greti. dalla stessa poliria. an- | 
cor prima c/ie il grave atten-
tato dinumitardo di via di I 
Porta Angelica si verificasse. I 
Ma chi non ricorda il caso • 
di Oerda Hodapp, messa dl- I 
tian^i a I cadavere dell'amiea 
Christa Vanmnger solo per- I 
chr la polizia aveva ncces- \ 
silit di un colpevole. e subi- . 
to'' E quello del ciabatttno I 
trascinato in catenc davanti * 
alle telecamere e descritto I 
corae assasitno di una mon- | 
riana. tiietifre quell'assassino 
— com*" e noto — e tultora I 
sconosc/i i lo? ' 

A molti amici. ma anche 
a molti avversari politici, 
vorremmo porre questa do-
manda' e giurto che tiomtni 
(c metodi) come questi con-
tinumo a rapprcsentare cio 
che rapprescnlano nella po-
lizia italiana'.' 

I 

i! 
Dopo la denuncia di Volenti 

Le indagini 
gia chiuse? 

II capi to lo d e l l e indagin i 
per l 'a t tentato contro il pa-
laz.70 de l le g u a r d i e s v i z z e r e 
e g ia ch iuso . per la pol iz ia 
r o m a n a . Ieri S a n Vi ta l e ha 
m a n t e n u t o sul la q u e s t i o n c il 
s i l enz io piu asso luto . II fasc i -
co lo re la t ivo a Claudio Vo
lonte »'• stat<> r imcs-o in Pre-
tura e consegnato al Pre-
tore-capo . dott D e S i m o -
ne . al q u a l e spc t ta la dec i 
s i one m n i e n t o a l l ' cventua -
l e p r o c e d i m e n t o g i u d i z i a n o 
( in P r c t u r a . c o m e c noto, 
v a n n o le c a u s e c h e c o m p o r -
tano una condanna inferiore 
ai tre anni : o v v e r o r id imen-
s i o n a m e n t o de l la q u e s t u r a ) . 
L e conc lus ioni de l la pol iz ia . 
s e p p u r e senza una prova 
c h e ta le p o s s a de f imrs i . ri-
g u a r d a n o lc a c c u s e di « dan-
n e g g i a m e n t o e int imidaz io-
ne con materia le e^ploden-
te • 'pena prcv i s ta . da G 
m e s i a 3 a n n i ) . Dal rappor-
to al m a g i s t r a t e , dunque . 
s e m b r e r e b b e c h e tut to fos
se finito. Ma. a parte ogni 
al tra cot iSidcrazione. gli at-
tentatori e r a n o tre . Sc la po
lizia ha s c o p o r t o un c o l p e 
vo le . dove s o n o gli altri d u e 7 

E 1'automobile c h e c s tata 
vedu ia la not te de l l ' c sp lo -
s ione in v ia de l M a s c h e n -
no . la f a m o s a • 1800 • b ian-
c a . d o v e e finita? Non s o n o 
poi m o l t e l c a u t o di q u e s t a 
c i l indrata . ne l la Capitate . 
Ma gli invcs t iga tor i n o n so
no riuscit i a t r o v a r n e trac-
c ia . L'altra sera , dopo il ri-
l a s c i o di Volonte . addiri t tu-
ra. si m c t t e v a in dubbio il 
co lore de l l ' auto : non piii 
b ianca , m a gr ig ia . Probabi l -
m e n t c 1'auto non e s tata piii 
cercata per un solo moti-
v o : p e r c h e no 1'attorc a c c u -
sato , nh i suoi a m i c i , pos-

s e g g o n o un 'auto di que l t tpo. 
Ma c h e i m p o r t a ! Sin d a l pri
m o g iorno la so la p r e o c c u p a -
z ione degl i uomin i del la • po -
lit ica • e s tata que l la di « c -
c u s a r e Volonte . 

« L ' u o m o con la b a r b a c h e 
ha m e s s o la b o m b a — a v c -
\ a n o ancora de t to i d u e t e 
s t i m o n y la guard ia di P S 
M o s c a e il v i g i l c not turnp 
Livi — i n d o s s a v a un c a p p o i -
to corto . color ch iaro . . . ». M a 
Volonte non e m a i s t a t o v i -
s to con un s i m i l e cappot to . 

La polizia, p e r a c c u s a r e 
1'attore. si fa forte so lo d e l 
confronto c o s i d d c t t o a l i a 
« a m e r i c a n a •. L ' a g e n t e Mo
s c a l o ha r i c o n o s c i u t o — e 
s t a t o det to — m e n t r e il v i -
g i le not turno s i 6 m o s t r a t o 
incer to ». 

Ma subi to d o p o l 'a t tentato . 
la s t e s s a pol iz ia . d i s s c c h e 
so l tanto il v ig i l c not turno 
a v e v a v e d u t o in v i so il g io -
v a n c con la barba . m e n t r e 
il poli7iotto si era l imi ta to a 
s e g u i r e le m o s s c degl i s c o -
r.o-ciuti. da lontano. 

I n s o m m a una denunc ia c h e 
fa a c q u a da tut te l c part i . 
Una d e n u n c i a a n c h e — e 
q u e s t o c l ' a spc t to piu gra 
v e — c h e i m p e d i s c c ora ag l i 
invcs t iga tor i di prosegu ire l e 
indagini in a l tre direzioni , 
per ind iv iduare i vcr i r e 
sponsabi l i del g e s t o c r i m i n a -
1c. i qual i d e b b o n o e s s e r e ri-
c e r c a t i . soprat tut to . fra c o -
loro c h e hanno a v u t o inte
r e s s e . con l 'a t tentato , a d i -
.stogliere la pubbl ica opinio-
n e dal la g r a v e I imi taz ione 
nlla l iberta e n m p i u t a con l a 
proibizione de l « V icar io ». 
Questa c la s trada da ncr -
corrcre per c e r c a r c i c o l p e -
voli . E a n c h e a S. V i t a l e , 
ben lo sanno . 
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La piii grave sciagura 
^ • ? 

stradale verificatasi in Italia 

Campania 
NAPOLI — Una ricostruz ione della sciagura e la sua tragica realta. 

«come dopo i bombardamenti» 
I Dalla nostra redazione 

NAPOLI, 19. 
I Torre del Greco, Torre An-

nunziata, Pompei Scafati: tutti 

I i centri sulla eostiera tra il ma
re e le estreme falde del Vesu-

I v i o sono in lutto. I 16 morti e i 
34 fcriti del pull man precipi-
tato ieri sera dall 'autostrada Na-

Ipol i -Pompei , con un pauroso vo
lo di sedici metri, abilavano in 
questa 2ona. II pesante mezzo 

I della « Circumvesuviana » li ri-
portava a casa. Ora per ehilo-

I metri e chilometri (passiamo con 
I'auto attraverso i paesi colle-
gati l'uno all 'altro senza solu-

Iz ione di continuity) e'e una pe
sante atmosfera di angoscia e di 

Ido lo re . La gente. raccolta a 
gruppi, parla sottovoce Quasi 
tutti i portoni dei palazzi sono 

Ichiusi , e le serrande dei negozi 
alzate solo a meta. Sui nuiri 
centinaia di manifesti a lutto: 

• C O M I M * ! S M • • M ' M V M . • • « . . ~ ~-.m I d o l l e amministrazioni comunali. 
l - a C a i a l l 111 UII O l d : nOn 6 DOS" I dei sindaeati. dei partiti politic! 

•I • • # • • I* I # • • • i indicano col braccio teso, o 

s ibi le farcela, quindi le folli corse lfb/?nz
ci0on

ni
underrceduticTdei 

I feriti Qui una: cento metri piu 
avanti un'nitra: un'altra ancora 

Le cause della strage 

Le tabelle 
sui tide della 

Vesuviana « » 

Napol 

NAPOLI, 19 
Oggl magistratura e polizia ccrcano di raccogliere 

tutti gll elementi tecnici che possano concorrere a defi-
finire le responsabilita della sciagura di giovedl sera. 
Probabilmente si giungera ad accertare che il pullman 
ha tentato vanamenie un sorpasto o che forse VAlfa 1900 
si era portata troppo al centro della corsia Ma questo non 
servira a chiarire slno in fondo I'insieme di cause che 
hanno determinato la sciagura 

Non sappiamo se nelle indagini che si stanno svol-
gendo verra preset in considerazione questo elemento di 
assoluta importama: il trapico pullman apparteneua, come 
e noto, alia ferrovia Circumvesuviana, che ha isittuUo 
un servizto automobilistico aggiuntivo lungo le linee fer-
roviarie da essa gestite Qnesti automezzi hanno un per-
corso, nel caso specijico da Napoli a Scafati. da coprire, 
secondo le tabelle di marcta fissate dalla aztenda, in un'ora 
di tempo Secondo i calcoli. detcrminati per fissare la 
velocita di sicurezza. questo percorso dovrebbe essere 
cotnpiuto in tin ora e venti 

Gli automezzi addetti a questa linea trnrersano I'auto-
strada Napoli-Pompei-Salerno per il tratto che va da 
Napoli a Torre del Greco e viceversa: il resto del per
corso attraversa. fino a Scafati, una serie pressoche con-
tinua di centri abitati per cui se gli autisti vogliono man-
lenersi — come devono mantenersi — nei limiti di tempo 
prescritti devono sfruttare al massimo U tratto auto-
stradale, forzando la velocita per recuperare o anticipate 
gli inet>ftabitt riiardi determinatl appunto dall'attratiersa-
mento di centri a traffico intenso Questo e dunque un 
primo elemento essenziale da tenere in considerazione 
se si vogliono capire le ortptni di certe sctaaure. 

II secondo aspetto da prendere in esame e, per conse-
guenza, quello della viabilita e della sicurezza della auto
strada Napoli-Pompei St tratta, come e noto, di un tronco 
stradale costruito divcrsi decenni or sono. quando il traf
fico non era assolutamente parauonabilc a quello attuaie: 
una strada strelta, prwa di doppie corsie in lutto il suo 
svolgersi. con curve pericolose. ma soprnttutto una rota-
bile che e venuta assumendo nel corso degli ultimi anni 
una importama ecceztonale nel sistema di coIJenamentt 
interurbani 

Si pensi, infatti, che ta Napoli-Pompei-Salerno, inte-
ressa sette tra i piu grandi comuni della nostra provincial, 
come Portici, Resina. Torre del Greco, Torre Annnnziata, 
Castellammare: tutti centri che hnnno conosciuto una 
forte espansione urbanisttca ed un sensibile incremento 
di popolazione 

11 traffico che collega il capoluogo con queste cttta 
(la cui popolazione complessiva supera oggi le trecento-
mila unila) viene quindi, in conseauenza anche dello 
sviluppo della motorizzazione. a oravare in mamera quasi 
preponderant? sull'aulostrada. che nel giro di soli tre 
anni ha oisto aumentare il volume del traffico annuale 
nella seguente misura. 1961 totale rcicoli 10 IS*? 234; nel 
1962, 11664 180: nel 1963. 13 949 000. in soli Ire anni. 
quindi. un aumento di tre milioni ed ottocentomila nmta 
circa, cifra destinata ad aumentare per il 1964 Infatti, 
catcolando I primi died mesi dell'anno scorso, si arriva 
al numero di 13 655 754 uetcolt, cui doi'rd essere aauiunto 
il traffico dei mesi di novembre c dicembre. che far.l 
registrare un ulteriore aumento rispetto al 1963 

Da queste cifre appare chiaro come il ruolo assolto 
da questa autostrada sia esaltato oltre i limiti delle sue 
capacitd per effettfl delle carenze generali di un sistema 
di collegamenti fra capoluogo e comuni della provmcia 
e collegamenti intcrcomunali Non si pud non rilevare. a 
conferma di quanta detto. che questa oberatissima via 
di comunicarion*? serve una fascia della prormcia di 
Napoli ad inten-.a attivitd tndustriale ed agncola ed e 
interessata in memera preponderate dal traffico dei 
• pendolari - essendo assai rilevante lo sponamento di 
manodopera di operaL di tecnici. da e verso il capoluoao 
Ricordiamo infatti che, oltre gli stabiliment: del capo
luogo. nella zona sorgono tmpianti industrial! di grande 
Importanza. quali i cantieri navali e cantieri meiaHura r» 
di Castellammare. la Lepetit, la Deriver. e la Dalmine 
a Torre Annunziata 

Tl collegamento tra Napoli e questo importante settore 
della pronncta dovrebbe essere assicuralo inoltre dalla 
ferrovia Circiimrrsiiwiana. una societn il n n pacchetio 
azioncrio e in maogioranza nelle man dell'IRl 

La societd e Jarpamenfe deflcitaric (il dtsaranzo am-
monta a due miliardi di lire) tanto che alcuni azionisti. 
prima del vassagoio all'IRt. intendevano porla in liqui
dation? 

Un esempw fipico di critcri dt gestione arretrati e 
pnrattstiri che non hanno saputo portare a paregaio il 
SiJancio dt una ferroria t cut mezzi sono perennemente. 
ad oani ora del giorno affollatissimi tanto t> vero che 
la stesia societa ha rttennto mdi*pen\abtle dorer istttuire 
un servizio di pullman swpplrmentare per potere toppe-
rire al fabbisogno dealt utenti .-\pa.'unp!amo ancora che 
nono*tante tl <iisa<fro dt S Giovanni, il servizio automo-
bilistico off re mapaiori aaranzie di sicurezza che non la 
stessa ferroria 

Infatti il numero a l tmimo deplt inctdenfi di qual-
siasi natura — oer attollamento ecccsiiro. per una serie 
di pa*saaai a Urellc po%ti attraverso centri abitati. p^r la 
carenza general? delle attrezzature tr.'nirhe e dt sicu
rezza. per lo ^rafc di e.slrema u^ura delle retfure e del 
sistema det bioar- - e la contegucnte riduztone della 
relocttn nifVfiri danno ragione alia oreferenza tempre pin 
accentuata ver\o il lr<i\porfo automobiIi>tiro 

5u que\ti prpMfmi i rompflpni on Caprara. Chiaro-
monte e Rroncnti pTsenre'-anno m Parlamenfo una in-
terrojazione nr^ente nella quale tra laltro si tupgerisce 
i ome mt*ura imniedtata da adottare di tra^/erire Vac-
cesso all aufovfrfidn dn'ta via Ste'ln PoUire a San G'Oranm. 
elinunnndn in 'al modo uno dei tratti pih pcricoloti 
dell'auto^trada strv^a 

piu in fondo: ripercorriamo cosl 

I l 'itinerario del pullman che ieri 
ha tragienmente interrotto il suo 

Iviaggio: quasi ad ogni «fermata» 
c'fe una easa in lutto, una fa-
miglia in lacrime 

I Otto morti e 16 feriti solo nel 
comune di Torre del Greco. 

IQua t t ro morti e 7 feriti a Torre 
Annnnziata: come all'epoca dei 
bombardamenti — ci dicono qui 
— quando contavano le vittime 

Clorinda Giliberti. di 25 anni. 
piange disperatamente ^ull'useio 

I di casa. al numero 300 di via 
Nazionale (Torre del Greco) 
Ieri sera dovevano tornare assie-

I me da Napoli. lei e la sorella 
Gianna. di 17 anni. come face-
vano quasi ogni giorno Gianna 
Lavorava in una fabbrica di 
searpe. da quando aveva quat-

I toidici anni. lei in una lavan-
deria Si erano date appunta-
mento. come sempre. al capoli-

I nea dell'autobus. al corso Gari
baldi. ma lei era arrivata con 

Iqua lche minuto di ritardo: piu^to 
in temnn per vedere l'autobu= 
delle 10.20 ohe partiva. e Gian-

I n a al finestrino. che la snlutnvn 
fridnndo' - Ci vediamo a ca<:a' -
" " •• il pe-

il ca-
dopo un 

Pochi minuti piu tnrdi 
I "=apte rnoz7o imbrccava 
I sello deirantoitrnda: 

11 processo Bebawi 

II nipote di Youssef 
Claire accusa 

« Voleva confessare e poi uccidersi», dichiara e afferma che la donna si 
sarebbe informata se in Italia e prevista la pena di morte 

N A P O L I — L 'au t i s ta del pu l lman , g r a v e m e n t e feri to, ne l l e t t ino del l 'ospedale . 

I p->io di chilometri la tragedia. 
nel tratto maledetto a t re cor
sie. con quella ccntrale a sen^o 

Iun icn alternato. proprio sull'alto 
cavalcavia fun vero e proprio 

Iponte> che sfda tra le ciminiere 
delle indu^trie. gli oleodotti e 
i crandi serbntoi di n r h p r n i 

I delle -Ra f f i ne r i e - I/auti^ta — 
Antonio Di Buono — aveva fret-
ta. per rispettare la tabelln-ora-

I rio della - Vesuviana • Aveva 
effettuato una -=ene di regolnn ^ t o i n u n Uificio di Napoli. alle 

I cnrpn«i -=ulln cor^a centrale m n , J e d e „ a F e r r o v i a n p n d r c . 
nuel trat to a <=ua di«pn<i7ionp- m i r i f t i m o p ensionato. faceva il 

la candelina?». Ora Michele eivaso l'atrio. chiedendo dei pro-
nmasto solo. La niadre e mort.i, pn familian Hanno doyuto chia 
ed il padre e in fin di vita. 

Sempre a Torre del Greco, in 
una casa al numero 3 di vico 
Lavatroia uomini e donne vesti-
te di nero piangono raccolti in-

jtorno ad un V^tto vuoto: la salma 
j - ^ v. «~- i: »-u.._ L.«'di Stani<;lao Garofalo. di 26 anni. , grand, serbato, di c r b r r i n t e fe g n e o r a a i r o s p c d a l e d i N a p o n , 

ma i gemtori e i fratelli lo pian
gono a casa. come se fosse di-
=te«:o su quel letto tutto bianco 
Garofalo lavorava come impie 

jginrdiano notturno nello «te=,;o 
ufRcio Stani*lao Garofalo do-
vrva prendere — come ogni =era 
— il pullman delle 18 30 Ma era 

mare la polizia per trattenere 
la gente. disperata. 

Difficile il riconoscimento del
le salme: tre uccisi sono rimasti 
senza nome fino a questa mat-
tina. una giovane donna, due 
uomini 

Un vigde del fuoco. dopo aver 
estratto quindici corpi. fra morti 
e feriti. e stato colto da choc. 
e si e abbattuto svenuto; hanno 

dovuto trasportarlo all'ospeda-
le dov'e tuttora ricoverato 
Altri si son feriti alle mani. 

Agli Incurabili sono giunti. con 
due autolettighe diverse, gli au
tisti dei due tragici automezzi 
Sono capitati in corsia, al primo 
piano, l'uno accanto all'altro. 
Ambedue gravi. ancora s tamme 
^onza conoscenza e con l 'o«i-
geno. Accanto at letti i rispot-
tivi familiari, sconvolti dal do-
lore. 

Una perizia medlco-legale e 
s tata disposta ieri mat t ina dal
la Corte d 'assise di Roma nel 
processo per la mor te di Fa-
louk Chourbagi. La perizia 
— affidata ai professori Gerin 
e De Zorzo, dell 'Istituto di m e . 
dicina legale dell 'Universita di 
Roma, e al commissar io capo 
di P.S. Rocco Pacer i — dovra 
rispondere a t re quesiti, tutti 
proposti dagli avvocati Lia e 
Vassalli, difensori di Youssef 
Bebawi, in seguito al sopralluo-
go eseguito mar t ed l scorso nel
la casa del delitto: 

1) Macchie r iscontrate sulla 
car ta da para t i dietro la scri-
vania di Farouk e in altri punti 
della stanza del delitto: dovra 
essere accer ta ta la na tura del
le macchie (sangue. vetriolo, 
o sangue e vetriolo?) e nel 
caso che esse siano di sangue 
dovra esserne accertato il grup-
po di appartenenza. 

2) Fazzoletti di carta tipo 
« klinex >• maechiati di una so-
stanza rossiccia: dovra essere 
accertata la natura della sostan-
za: bisopnera stabilire. inoltre. 
se questi fazzoletti sono dello 
stesso tipo di quelli prelevati a 
«uo tempo dalla polizia scien-
tifica. 

3> Impronte digitali: bisogne-
ra stabilire se appartengono 
agli imputati Questa ricerca e 
la piu importante fra quelle 
che la Corte ha affidato ai ne-
riti. I difensori di Youssef Be
bawi l'hanno sollecitata. dichia-
randosi certi che nessuna im-
pronta del commerciante egi-
ziano verra mai trovata nell'ap-
partamento 

I tre periti Dresteranno giu-
lamento lunedl In qtieH'occa-
<;ione la Corte decidera anche 
i! termine entro il quale gli e-
laborati dovranno essere conse-
gnati II processo non sara so-
speso in atte^a della conclu^io-
ne della perizia 
L'ordinanza con la quale la 

Corte d'Assi«e ha accolto la ri-
chiesta di perizia e stata emes-
•;a al termine dell'udienza di 
ieri. Precedentemente. per aua-
«i tre ore. era stato interrosato 
Maedi Boulos el Katcha. nipo
te di You^ef Bebawi. il quale 
ha fatto intere=santi dichiara-

Cinnuanta metri piii avanti 

I avrebbe dovuto r i e n t n r e nelli 
corsia di de«tra. e^endo termi 

• nato il p e r m e ^ o di «ornas<:o Mn 
| non e rientrato Probabilmente ,tato "trattenuto in ufficio per un 

non e potuto r ientrare trattemi-lpQ- ^ | a voro strnordinnrio- e 

I to al centro della <=trr>da da q i n l - | n i n o n avev.n detto di no. por-
che auto che non sli ha H » t o ' r n e t r a q u n | c h e giorno dovrva 

I*pa7io Ed ecco di fronte i ' T i ' - p o - n r ; i e o g n j j i r a g\\ e r a n e -
di nn'auto- I/A'fa Romeo l00O;pes=aria Ora. col volto affondato 
euidnta da Giuseppe Carnevi le jfra | e coperte bi inche. intntte e 

I I . o "icontro non ^ stato e^attT-j=0lo macchiate da un fascio di 
mente frontale- il pe<=ante me^zo^fiori ros>=i. la fidanzata lo piangr 
inve«tito "=ul lato anteriore "=ini- p0n le spalle a\*\'olte in uno 

I stro. fr ^bandato pauro«amente ^ in l le nero 
nttraver<=ando tutta la «=trada e | A nche Domenico Paeano. di 

Inrecipitandosi culH fragile in-'4f; a n r M , domiciliato a Torre An. 
fernata del cavalcavia Nel volo nun7iatr>. in via Pastore 65. ave-
ternbi le Gianna Giliberti e d e - ' v a fatto lo - straordinario -. al-

|
c^d^lta "=ul colpo. n« ; pme ->d a'tri^'Ifalsider di Bngnoli dove H-
15 pa«eeggeri I^i «orella Clorin jvora come operaio Co>l non t̂  

I d i non <=a dar«i pice- - PotevTip^tuto tornare a ca*a con un 
a-pettarmi — dice — o almenn pullman a di*po«i»ione deeli 
potevamo morire a«<=ieme - UT perTi dellTtal ' ider di Torre An-

I r m d r o e <tata informata di i fT--nun7i->ta I «ei fisli e la mo"lir 
mili-m <olo qne ' ta mattina- ^ ' ' " nttp*i di un <=ettimo fieHo> 

, pravemenle miHta . c fino iH'nl- •" rt-\vno i tte^o tutta la notte 

timo le avevano pieto<amen:e ™?. iW*!,™" ^ U , n f ° r " 
1 celato l.i notizia Quando ha p o - , " 1 ^ ' ™U , f W n , n 

I tuto r iprendere la parola. una Altri particolari venrono di 
I <=ola fra«=e ha ripetuto. per ore rtr-» in ora alia luce m i l l tra-
, o ore: - Lo prevedevo: p revo- l^d ia T/» nrima ^mndra di \ i-

devo una d m r a z . a . ieri mattina F , | i ^ ^ ^ , , o r o ^ur^ *"'! "'" 
' avevo detto alle ficlie mie di \?:\rS*l *h , r ? ^ r ,

J
f 1 ^ -

non andare a l a v o n r e d. «taro r i r m , l I ? arrartoeciata di tra-
a ca<a che faceva freddo e' 

. e'era anche un po' di neve a v o r ; o ^ul'a strada L autiMa e-a 
terra Loto non mi hanno d . t o . " ' ™ «ul volante. una gambn 

II processo per il disastro dell'isola d'Elba 

La P.C ribadisce 
le colpe dell'I ta via 

Dal nostro inviato 

1 n«colto- pe.-chJ* devono lavorare . | ; ! a n e l n n : , n !< , f , , o n d o 1 vano dello 
I c'o hi«ogno in ca*a del loro in-^Pf-rtello Un altro automobilis|a 
I v o r o * ' h n chiamato i vtgilr - Guardate 

n^ m »«;«« D A M , - „ ^- ->c ^ M« •*• » n pullman e andato giti'-

I Domenico Por?io. di 36 anni. ' ... .. 

e la moglie Lucia, di 24 anni. K allftra «=ono cor<i dall a l t n 
ieri pomeripeio erano andati d a ; P , r , ° - mentre Giuseppe Carne-
Torre del Greco 'dove abitano S"»'«' veniva canra to sU un'auto-
.->! none Rajoli 3-A' a N .poli |lcttiea e portato via. acli treii 
per comprare un recalo al ficlio'1,10'1' In ba«o . dove il re^ar te 

I Michele Michele domenira com rnezzo <=tnva rove^ciato. c era dft 
I pie un anno- il primo enmDlc->n. ur.a - radiomobile - dei carabi 

I no del loro primo ficlio fornno 
spo«ati da meno 

men Tiravano fuori la gente 
di due annP accorrevano altre autolettighe 

Vndava fe^tectriato Lucia i v e v i ' d u e medici Le autolettighe han 

I in<ictito col marito- - A NapnHlno trasportato otto cadaven e 
— diceva — t roverer r i il rePTlo tredici corpi ancora in vita, tutti 

| e iu«tn per lui che t1* anconja i Pellegrini Nello stesso osne-
criel piccolo- E ci.a avevano m]da le . e agli Incurabili e al Nuovo 
vitato narcnti e imici alia fo<=ta Loreto. arnvavano fenti e morti 

I di dnmenica - Chi«a dicevano lAi Pellegrini >nno giunte centi-
_• se riuscira a spegnere da solo niia di persone, che hanno in-
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-41 processo per tl di.sa.stro aereo dell'Elba 

siamo toman indietro dt almeno SO anni, al-
I epoca cioe di Francesco Baracca e deyli 
aerei legati con il filo di ferro Ma la scia-

e la moolie! yura dt Monte Capanm, che costd la vita a 
II persone. avvenne nel I960, nell'era dealt 
aeret .Miper.son.'ci. det missdt e delle sonde 
sjxiria/i. eppure. ad a.*co!tare quanto e stato 
detto — e documentato — al procewo. a ca-
rico della societd aerea • itavia -. at suoi 
dirigenti e ai Junzionari del mimstero del-
iaciazione cmle sembra dt essere fermi ai 
tempi eroici dell'ariazione Aerei che pren-
devano tl volo per combinazione e che sta-
rano in aria per ca\o. pilott mespem che 
tiitialpiii potevano condurre un aereo da 
lurismo a rischio della propria vita, appa-
recchtature eletlriche insufftcientl. personale 
non specializzato, questo il quadro che si 
ncava della *ocieta aerea • / tana -; e piu 
che una compagnia dt nauiaartone sembrava 
una tmpresa funebre 

Come e stato possibile concedere a una 
simile socteta t permessi delle linee aeree? 

1 concetti espressi dalla Pubblica accusa. 
\ono statt nbaditt molto efficacemente ita-
mane dall at'rocato dt Parte civile Gaeta. 
ultimo dtfcniore nell'inieresse del prof Gior
gio Candeloro che nella sciagura dell Elba 
perse la ftglia Grazia 11 Patrono di Parte 
cirde . nella \ua arringa durata oltre due 
ore. si e soffermato a lur.ao sulla disoroa-
nizzazione della Itavia, citando fra laltro 
una sene d» o«er ra ; ion t scritte dallo stesso 
comandantc dell'aviazione civile generale Ab-
briata Quando la Itavia chiese la conces-
Mone drlle Iin^e Genora-Caoliart e Genova-
t.uoano. alia prima rtchiesta. il generale Ab-
brinta rispo^e: - So. devono digenre bene 
quanto oggt fanno malamente •. 

w Queste osservazioni — ha detto il Pa
trono dt Parte ctftie — emesse m epoca non 
sospetta da un tecmco quale tl generale 
Abbrata* oggt imputato. danno la mtsura 
dello stato dt tnej/tcten^a della Itavia, ma 
anche del grado delle sue responsabtltta -. 

L'avvocato Gaeta ha quindi e^amtnato la 
famosa lettera dell'11 oitobre 1960. scntta 
cioe tre giorm prima che tl De Havilland si 
.\chiantas.-e all'tlba. con la quale t( gene
rate Abbriata muoveva all'Itavia severe con-
testazioni, come quella dt arer fatto volar? 
nn apparecchio con un motore che aveva 
superato di molto il numero delle ore di 
volo presenile 

11 Patrono della famiglia Candeloro e pax-
sato quindi ad esamtnare la posizwne del 
pilota in ordine al brevetto. all'abilitazione 
del volo strumentale che doveva avere e non 
aveva, in ordine al nulla o*ta che, invece 
non aveva ottenuto Dt tutto cib la Parte 
civile ha fatto carico alia socteta Itavia 
• Ma le maggiori resporuabilttd. ha sotto-
lineato Vavv. Gaeta, sono della direzione del
l'aviazione civile che doveva impedire che 
a un pilota inesperto fosse affidato un appa
recchio patseggen di linea -

Vavv Gaeta terminata la sua fatica ha 
chiesto al Tnbunale che tutti gli imputati 
venaano nfonosciuli eolperolt 

.411'apertura dell 'udieura di stamane, il 
Presidente del Tribunale Occhmi aveva co-
mumcato ai present! di arer ricevuto una 
lettera anonima nella quale st esprimono giu-
dizi poco lustnghieri su alcuni generali del
l'aviazione e in particolar modo sul generale 
.Abbriata 5eeondo Vanonimo il generale Ab
briata arrebbe artito modo durante I'istrut-
toria di manipolare e confondere le carte 
del proce^o a favore suo c dell'ammimitra-
zione dcU'Acronautica cinle 

Giorgio Sgherri 

zioni in merito al periodo che 
i due coniugi egiziani trascorse-
ro in carcere ad Atene prima 
della loro estradizione in Italia 

Quando EI Katcha ha termi-
nato la deposi/.ione, Claire Gho-
brial ha chie*to la parola e ha 
smentito molte delle afTerma-
zioni del teste Per maggior 
ehiarezza riportiamo le smenti-
te di Claire immediatamente 
dopo ogni dichiarazione del ni
pote di Youssef che l'imputata 
non ha ritenuto veritiera. 

PRESIDENTE — Lei conti-
nub a visitare suo zio in car-
cere ad Atene fino quasi al mo-
mento dell'estradi'.ione. Perchfe, 
invece. dopo la meta di feb
braio non si reco piii dall'im-
putata' ' 

MAGDI — Perch5 in quella 
epoca seppi che l'imputata ave
va confes^ato a mio zio di aver 
ucciso Farouk. 

PRESIDENTE — Glielo ave
va detto l'imputato? 

MAGDI — No. ii suo avvoca-
to Mio zio me lo disse solo 
in secondo tempo, aggiungendo 
che non se la sentiva di de-
nunciare la moglie alia polizia. 
perche non voleva guardare in 
faccia i figli ed essere costret-
to a dire che la loro madre era 
un assasMno. Da quel momento 
ne io. ne il padre dello zio. an-
dammo niii a visitare Claire. 

CLAIRE — Fino a quel mo
mento erano venuti non come 
amici. ma perche avevano pau-
ra che io dicessi la verita alia 
polizia 

A W . NICCOLAY (parte ci
vile) — L'imputata fece con lei 
qualche ammissione'' 

MAGDI — Mai Quando le 
chiesi chi pote^ee aver ucciso 
Farouk. mi rispose che il peg-
gior nemico della vittima era 
un suo zio. Mounir. che odiava 
e invidiava il giovane industria-
le per questioni di affari e 
perche non aveva voluto spo-
"s."re «ua figlia. Poi l'imnutata 
mi chiese «e in Italia e'era la 
pena di morte e aggiunse che 
"=e l'ave=sero nortata in questo 
pnpep Cj c a rebhp uccisa 

CLAIRE — Non e vero Non 
ho mai parlato di Mounir. non 
ho mai chiesio notizie sulla pe
na di morte e non ho minaccia-
to il Miindio: fui io a chiedere 
I'e^tradizione 

PRESIDENTE — E suo zio 
che ro«a le dis^e'' 

MAGDI — Mi riferl per <=om-
mi cani le modalita del delitto 
ageiuneendo che la moglie 
avrebbe voluto <=crivere una 
cnnfe«ione e poi uccidersi. ma 
che eeli Taveva di«suasa e ave
va decUo di aiutarla 

CLAIRE — Ne mio marito 
ne i «uoi parent! potevano de-
siderare di aiutarmi. perche co-
no«cevano bene la verita Io 
compresi il loro punto di vista 
e ritenni colo nece^^ario chia-
mare il padre di Youssef per 
chiedergli sru^a per la mia re-
la7ione con Farouk 

PRESIDENTE — Ci parli del 
suo viageio a Roma 

MAGDI — Mia madre mi 
aveva «critto di aver «aputo 
che qu->Icuno aveva vi^to lo zio 
in via Emilia all'ora del delitto 
A Roma parlai con il parruc-
chiere di via Emilia. Veronese. 
il quale mi d i ^ e che a vedere 
mio zio era «ta*o uno dei por-
tieri dell'albergo - I«a Resi-
denza -

A W VASSALLI fdifesa di 
Youssef) — Lei fu o-pite di <uo 
zio a I-o^anm nel novembre del 
1^63 Puo dire quali erano i 
rannorti fra I due coniugi? 

MAGDI — Notai un'atmosfe-
rn molto fredda e compresi che 
qualche co^a era eambiato. ma 

jnon chiesi nulla I,a moglie di 
• mio zio era c empre molto ner-
|vo«a. tanto che la madre riten-
'ne neces«ario giu^tificarla. di-
cc-ndo che era malata 

CLAIRE — Che cV di strano 
«e ero nervosa"* Non <ta%Tn bene 
e pa«avo le notti insonni per 
coloa di mio marito 

A W VASSALLI - Con i fi
gli come «i comportava"* 

MAGDI — Era nervo=a anche 
con loro. li spridava spos^o Una 
\ol ta dis^e in arabo che sareb
be statn rreglio «e non li aves-
«e avnt' 

CI,AIRE - E- fai")' Ho sem
pre amato i miei figli e avrci 
voluto averne altri: per loro mi 
sono sempre *?crificata e solo 
r e r loro ho continuato a vivere 
con mio marito 

A W VASSALLI - I.'impu-
ta«-> beve\a molto1 

MAGDI — Reveva cognac co
me se fosse acqua. 

CLAIRE — Mente! Bevevo 
un bicchierino quando me lo 
offrivu mio marito 

A W . VASSALLI (diretta-
mente a Claire> — Una volta 
disse a suo figlio in arabo: -F i -
glio di un cane! »? 

CLAIRE (indignata) — Non 
e vero! 

A W . VASSALLI — E gli 
proibl di chiamaila - mamma » 
in pubblico? 

CLAIRE — Mai! Basta! 
II processo riprende lunedl. 

Andrea Barberi 

Nuovi testi 
a discarico 

per la Sanitd 
Testi a difesa del dott. IUlo 

Domenicucci nell'udicnza di 
ieri del processo della «Sa-
nita» Ne ricordiamo uno per 
tutti gli altri: Romolo Flores, 
membro del comitato amminl-
strativo dell'Istituto in rappre-
sentanza del ministero del Te-
soro fra il '52 e il "59: «II dot-
tor Domenicucci esplicava sol-
tanto funzioni esecutive: era un 
fedele esecutore degli ordini del 
professor Marotta La responsa-
bilita dell'assegnazione dei get-
toni di presenza ai membri del 
comitato scientifico per sedute 
mai effettuate non ricade certo 
su di lui. come neppure la re-
sponsabilita per le borse di 
studio -. 

II processo prosegue ogfL 

Bonatti 
da solo 

sol Cervino 

ZERMATT, 19. 
Tutto solo, ieri notte, po

co tempo prima dell 'alb*. 
Walter Bonatti, il celebre 
scalatore famoso oramai par 
le sue imprese solitaria, ha 
attaccato il Cervino. E' de-
ciso a conquistarne la vetta 
seguendo la direttissima 
nord, la stessa strada che 
alcuni giorm or sono ave
va tentato di percorrere in-
sieme con Paney e Tassot-
ti . Allora il gruppo, a cau
sa delle cattive condizionl 
atmosferiche, dovette ritjun-
ciare all'impresa e rientra
re a valle. 

Bonatti ha detto: « Questa 
sara la mia ultima grande 
impresa: dopo voglio ripo-
sarmi ». Ma non ha voluto 
rinunciare a dare un addio 
al maestoso Cervino, pro
prio quest'anno: infatti r i -
corre il centenario della pri
ma scalata del Cervino, av-
venuta il 14 luglio 1965, quan
do tre 3calatori inglesi e 
tre svizzeri capitanati dal 
famoso Whymper raggiun-
sero la sommita inviolata. 
Quest'anno sono in progetto 
grandi manifestazioni per 
celebrate I cent'anni: Bo
natti, intanto, li celebra a 
modo suo da quel coraggio-
so padrone della montagna 
che e sempre stato. 

http://di.sa.stro
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Una mostra di Ossip Zadkine a Torino 
! k 

L* clttl distrutta, 1947, 
Amsterdam 

Ha scolpito Van Gogh 
r * * 

alia ricerca della verity 

Milano: 

Spadari 

alia Galleria 

Gian Ferrari 
Alia Galleria Gian Fer

rari in via Gcsii 19, espo-
ne Gian Giacomo Spadari, 
un glovane artista che da 
Roma, nel '61, si e trasfe-
rito a Milano. Le preoccu^ 
pazioni di Spadari non so-
no poche. Egli si pone pa-
recchi problemi con la sua 
pittura. E in realtd i pro-
bleml ci sono, non sono 
soltanto immaginari. . 

Le ricerche figurative 
per esprimere la comples-
sitd della vita moderna 
hanno caratterizzato la fi-
sionomia di molta parte 
delle avanguardie. Spes-
so perd si e trattato di ri
cerche unilaterali, svolte 
in senso unico. 

L'espressionismo jorza-
va i termini del suo dt-
scorso verso Vesaltazione 
psicologlca snggettiva, il 
cubismo tentava una stati-
ca ricostituzione struttura-
le del mondo oggettivo; il 
futurismo tendeva a co-
gliere quasi cinematica-
mente le component! si-
multanee di un avveni-
mento... L'esigenza d'oggi, 
almeno per mnlti ginvani 
artisti, e quella invece di 
riuscire a crearsi un lin-
guaggio capace di stringe-
re in una sola immagine 
la mutevote. sottile, capzio-
sa e contraddittona molte-
plicitd delle component! 
che costituiscono il lessu-
to sostanziale della nostra 
storia, o delle nostre sto-
rie: interno-esterno, fatto-
emozione, avvenimento -
giudizto. cronaca-visione, 
singolo-pluralitd. 

E' per queslo motivo che, 
a proposito dell'arte di al-
cuni giovam. di cui il com-
pianto Romagnoni e stato 
senza dubbio Velemento di 
punt a. s'i voluto parlare 
di fenomenologia. 11 lavo-
ro di Spadari si £ svilup-
pato in tale clima e «" tale 
direzione. Oggi egli e tm-
pegnato, con la sua pittu
ra, la quale si giova di ogni 
trasposizlone e traslato che 
le sono stati messi a di-
sposiztone da tutte le ten-
denze dt questi ultimi anni, 
dal realismo all'informale, 
dal neo-dada alia popart, 
a trovare tl rapporto tra 
cose, avvenimenti, idee, 
personaggi cosi come si 
determinano nella nostra 
condizione attuale. 

Le preoccupazionl di 
Spadari non sofio poche. 
Come si dice, egli mettc 
molta came sul fuoco. Ma 
egli nossierfe anche una 
tensione morale, una vo~ 
lontd di tntervento, una 
passione che gli consento-
no di alfrontare le dijficol-
ta che si e scelto. 

La sua non e certo una 
poetica < neutrale >. E que-
sto mi sembra gtd un me-
rito. Ma a cid, Spadari u-
nisce una sensibilud pitlo-
rtca che addolcisce talune 
rigidita programmatiche 
della poetica, e il quadro, 
senza dubbio, ne guada-
gna in scioltezza e jre-
schezza. Allora anche le 
fratture dell'immacne 
multipla si fondono e I'o-
pera acquista una sua uni-
td. Allora t jrammenti di 
una cronaca, travano il 
senso di una storia, di un 
dramma umano-sociale. 11 
pittore e presentalo dal 
iritico Emilio Tadini. 

m. a. m* 

In queste ultima settimane la vita ar-
tlstica torinete e stata particolarmente at-
tiva: alia galleria delta Buisola e'e stata 
la mostra collettiva che raccoglieva opere di At-
tardi, Calabria, Ferrorii, Fieschi.-Quccione, Guer* 
reschi e Vespignani; alia Galatea 1'ottima «pefso 

' , ' nale» di Ferrortf; al Pun> 
to 'sono.' state presentate 
le sculture" di un giovane 
artista. Enzo ' Sciavollno. 
che affrontn con singolare 
energia i temi piu ditetti 
e drammatici della crona
ca politica italiana. Ora e 
la volta della mostra di 
Ossip Zadkine. che espone 
alia < Dantesca », libreria-
galleria d'arte in piazza 
Carlo Fel ice 19. 

Si tratta di una mostra 
con dieci statue e una tren-
tina tra disegni, tempere e 
acqueforti: forse la mostra 
piu ricca che questo arti
sta, gia vincitore del gran-
de premio alia Biennale 
veneziana del '50, abbia 
mai tenuto in Italia. 

Ossip Zadkine. che e di 
origine ' russa, appartiene 
alia prima generazione del 
Novecento. Dop6 varle e-
sperienze, riel 1909. prese 
stanza a ' P a r i g i , da dove 
non si e praticamente piu 
mosso, tranne che per il 
periodo dell'ultima guer-
ra durante il quale si tra-
sferl negli Stati Uniti. A 
Parigi, pur non inseren-
dosi nel gruppo, accolse 
la lezione dei cubisti e a 
tale lezione si pu6 dire che 
sia rimasto fedele s ino a d ' 
oggi. * '. . 

Zadkine dunque fa par
te di quel la larga schiera 
di artisti che, all'inizio del 
secolo, emigrarono d a i 
paesi dell'est europeo ver 
so occidente. apportando 
un v ivo contributo alia sto
ria dell'arte moderna, ar
tisti come Brancusi, Souti-
ne, Segal! , Archipenko, 
Kandinsky. 

La mostra torinese ha il 
pregio. sia pure in manie-
ra concisa di rjassumere 
abbastanza efficacemente 
git aspetti fondamentali di 
Zadkine. dai suoi modi piu 
rigidamente cubisti a quel-
11 dove lo schema dei vo-
lumi geometric! subisce 
deformazioni di natura o-
spressionistica. come nella 
< Pieta > del "51 e nel lo 
studio per il monumento 
a Van Gogh del '56. 

Questo monumento. che 
Zadkine pote vedere inau
gurate otto anni fa, non 
senza polemiche, a Wa-
smes . nel Borinage, pro-
prio dove Van Gogh aveva 
trascorso il suo inquieto 
periodo di predicatore e-
vangelico, riunisce un po' 
tutte le virtu e i limiti del
la opera di Zadkine: v ir 
tu e limiti che si rilevano 
anche nello studio pre-
sentato a Torino. 

Le virtu sono nella ca-
pacita di strutturare una 
statua. di darle una impo-
stazione plasticamente e-
nergica: in cio il cubismo 
ha ginvato grandemente a 
Zadkine. 

Un secondo aspetto nel-
1'artc di Zadkine si puo 
noiare maggiormente nei 
disegni e nolle tempere: 
qui ci si accorge che spes-
so Zadkine lavora seguen-
do senza emozione una 
certa ripetizione formate, 
nca lcando uno schema che 
non ha piu mordenie, che 
resta percid sigla non vi-
vificata. Sono limiti. ma 
cio non toglie che in talu
ne sculttire, ed anche nel 
c i tato studio del monu
mento a Van Gogh. Zadki
ne sappia trovare momen-
ti felici. plasticamente co-
raggiosi. Allora la scultura 
acquista un suo vigore. 
una sua potenza. La par
te s u p e n o r e del lo studio 
di Van Gogh, per esempio, 
usufnusce senza dubbio di 
tali quahta. anche se per 
certi versi in tutta 1'imma-
gine persiste un sapore 
persino ottoceniesco. 

La mostra e stata cura-
ta di l igentemente e pre-
sentata con misura. H ca-
talogo reca uno stralcio del 
saggio che Raymond Co-
gntat ha s c n t t o per la m-
tida monografia di Zadki
ne uscita in Francia or 
non e molto. 

Una mostra postuma di Rico Lebrun a Roma 

Le sfigurate 

immagini 

della dignitd 

umana 
Rico Lebrun: Crociflssione, 1950-'63 

t>, , • •— 

*H<h 

La « Nuova Pesa » (via del Vantaggio, 46) prescnta una mostra degli ultimi die-
ci anni di pittura di Rico Lebrun, un artista americano assai singolare, nato a Na-
poli nel 1900 da genitori Iranco-spagnoli, trasferitosi nel 1924 a Springfield, Illinois, 
con la fabbrica di vetrate di cut era disegnatore, tomato in Italia per tin soggiorno jra il '30 e il '36, 
e morto a Los Angeles nel maggio 1964. II catalogo della mostra contiene un testo di Duilio Moro-
sini, assai utile come projilo critico di Lebrun, e testimonialize di John Ciardi, Daniel Catton Rich • 
Giovanni Carandevte. 

II monumento a Van Gogh di Ossip Zadkine 

La pittura americana 
continua a riservarci 
delle grosse sorprese e. Wi-
rei, nella misura in cui le 
maglie del mercato dell'e-
spressionismo astratto si al-
lentuno e nella misura in cui 
resta imbrigliata quella • fol-
lia razzista e anti-democra-
tica che scuote sempre il gran-
de corpo della societa cmeri-
cana. E" certo che. prima o 
poi, il panorama ufficiale del
l'arte americana dal 1930 ad 
oggi davra essere sensibil-
menfc ritoccato. soprattutto 
come schema di generazioni: 
prima i pittori regionali. pol i 
realisti e gli espresslonisti so-
ciali dei tempi di Roosevelt (e 
in feconda relazione con I'arte 

LA RISATA POP DI 
Di Valerio Adami, che espone al-

l'Attico di Roma (Piazza di Spagna, 20) 
presentato da Emilio Tadini, si potreb-
be dire, per la strana prepotente gaiez-
za sostenuta da una passione morale 
che irradia dai suoi grotteschi dipinti. 
che egli -castigat ridendo* la Pop-Art 
nord-americana. L'Adami si serve con 
bella forza comica di certi elementi 
plastici dei - comics •» per rovesciarne 
il significato e bisogna dire che, a volte, 
1'ironia e la beffa riescono alio scopo 
ia dove falliscono le intenzioni piu 
drammatiche o seriose. 

II terna dominante dei felici dipinti 
dell'Adami b, per cost dire, una gran 
frittata. Un autocarro sfonda un uovo 
gigantesco e... SCRAAASCHHH! la frit
tata e fatta. E* una situazione. quella 
dello SCRAAASCHHH! che nei fumetti 
e ricorrente sia che capiti un guaio a 
Paperon de* Paperoni sia che interven-
gano in una vicenda qunlsiasi, con tutta 
I'cnergia nccessaria, tipi come Super
man. Batman e Flash- Insomnia e la 
classica torta in faccia delle vecchie 
comiche del cinema moltiplicata per 

cento, a livello del mito americano e 
dei superpoteri dei suoi erol. 

L'Adami prende come punto di pai-
tenza il « gergo » plastico dei «• comics -
e lo violenta irridendo al mito ameri
cano quale e diffuso dalla Pop-Art con 
la sua identiflcazione nella falsa «ani-
ma» popolare del fumetti. col suo feti-
cismo degli oggetti e delle merci del 
paradiso americano (il migliore dei 
mondi possibili come dice Robert In
diana). col suo annullarsi nei mezzi e 
nelle tecniche della persuasione mer
cantile di massa. 
, La contestazione e il rovesciamento 
comico di Valerio Adami approdano n 
un'immagine plastica abbastanza com-
plessa e, a volte, troppo elaborata in-
telleltualmente si da perdere evidenza 
e da risultare piuttosto ermetica. Que-
ata immagine mi sembra il risultato 
di una cultura che muove da Matta 
t> dalla sua immagine visionaria strut-
turata da una molteplicita di poli dina-
mici che muovono il racconto come 
delle calamite potrebbero muovere del
la limatura di ferro. 

Ln « sforbiciatura »• fumettistica delle 
figure e flltrata attraverso le sagome 
delle figure di Guernica e di Sogno e 
menzogna di Franco d: Picasso, e ci6 
e assai evidente nei quadri di grand! 
dimensioni. Al colore, brillante scanzo-
nato luminoso, non e'e dubbio, il pitto
re affida l'ilarita dell'immagine, e si 
tratta di un colore che e affinato sul 
L^ger piu popolaresco (del resto senza 
Leger anche i fumetti sarebbero altra 
cosa) e sul Brauner piu bambocciante 
e scanzonato surrealista. In qualche 
parte del quadro il colore 6 campito 
in maniera fumettistica per riempire 
delle sagome disegnate seguendo i con-
torni delTimmagine proiettata sulla tela 
con un proiettore. 

In sostanza, la voluta banal it.h dol-
Timmagine e riscattata da una cultura 
pittorica autentica e da una tecnica 
solidissima: e attraverso tale cultura 
e tale tecnica che l'osservatore perce-
pisce Iimpidamente il distacco giudi-
cante. la * verve - morale del pittore. 

da. mi. 

Mario De Micheli 

Antohi 
As-ai bru5co ma schietto e 

interessante e lo scarto di 
Richard Antohi rispetto alle 
pitture informal! dun pre-
/iosismo esausto esposte in 
questa stessa galleria (- Pe
nelope -. al 99 di via Fratti-
na) all'incirca un anno fa La 
tecnica delle pitture ultime 
del nord -americano Robert 
Rausehenberg il quale, ingi-
cantendo i Mrrzbild dada di 
fkrhwitters. combma fram-
menti fotografici della vita ur-
bana americana sulla tela 
con una narticolare tecnica 
di solventi chimici e di <u-
perfioi fotoseneibili. ha con-
quistato I'Antohi Sui mon-
tag^i da man festi e fotogra-
fie Antohi ritorna anche con 
la pittura heve e fluida in 
tonahta acide o preziosamen-
te -ant iche- . ma ci6 che lo 
affascinn prepotentemente e 
il meccani-mo del mnntaggio 
di frammenti di immagini 
mate larpamente per propa-
gandare qualcuno e qualcosa 

In questo suo interes«e ap-
pare divi«o fra una tentazio-
ne decorativa e fantastira e 
una tenfazione pid illustrati-
va e realistica della quale 
<ono ottimi e«empi quadri co-
me Senza titolo. 1 quattro 
tempi della riolenza. Diario 
d'una buttaaha. il quadro con 
la leonarde»ca Gioconda evo-
cata vicino a una testa d'una 
donna qualsiasi di oggi e. in 
genere. i quadri dove e pre-
sente il pensiero della gurrra 
e della distruzione. II nostro 

gusto ci porta a prefcriru i 
quadri meno decorativi e piu 
evidenti plasticamente che 
sono anche i quadri dove 
I'Antohi e preoccupjto, da 
pittore. di giudicare il mate
r i a l che nporta e combina 

Anzi. senza un'avanzata or-
ganizzazione del matenale da 
un punto di vista giudicante. 
questo pittore sensibile e fine 
potrebbe essere portato a una 
Iettura - europea - della Pop-
Art. in una luce che sta fra 
Morandi e Fautrier. Cid che 
rende intere-sante Ja sua 
svolta e pero un bisogno 
schietto e prepotente di usc:-
re dalla palude informale e 
di comunicare m qualche mo-
do Imgibile un messaggio 
^cmpre meno autobiografico 

Vaiano 
Roberto Vaiano dipinge 

paesaggi e frammenti di na
tura. senza - vedutismo-. vo-
lendo esprimere e comun:-
c;ire le sue idee sulla vita 
attraverso immagini di na
tura Le varia in serie. me-
todicamente. con un linsmo 
di radice cezanniana. cioe 
espressivo e costruttore alio 
stesso tempo. II colore, ener-
^ico e libero. e il protago-
ni.«ta. per cosi dire, dei suoi 
quadri Questo giovane arti
sta. che vive a Roma ed espo
ne al -Giraso le - (via Mar-
gutta. 62a». ama la natura 
dipinta dal grande pittore 
rus«o Nicolas De Stacl e ha 
fatto tcsoro di aicuni suoi 

- princlpi - plastici: - non 
pensare mai al definitivo sen
za l'effimero -, - quel che da 
la dimensione. e il peso delle 
forme, la loro situazione. il 
contrasto-. 

II Vaiano ha un forte ta-
lento positivo: e interessante 
come egli riesce a integrare 
la sostanza organica e natu-
ralista del colore espressio-
nista (Kirchner, Heckel. Ba
con che ha dipinto Van Gogh. 
Munch) entro le strutture 
razionali del costruttivismo 
cezanmano - destaeliano. De 
Stael ha significato per Vaia
no la scoperta di una pittu
ra della natura che non sia 
la patetica e crepuscolare 
immers.one di Morlotti. Una 
natura vista come spazio 
aperto ai sentimenti e misu-
rabile dall'intelletto. senza la 
psicologia della fine e del-
I'ultimo minuto dell'ultima 
ora. 

Una natura, al contrario. 
strutturata su un sentimento 
nascente, con esattezza ed 
energia urbana (in questo 
Vaiano e molto vicino a un 
pittore come Piero Guccio-
ne). con stupore materiali-
sta per la magniflcenza delle 
cose, senza fughe sentimenta-
li dal mondo della citta Que
sto giovane e anche capace 
di un sentimento inquieto e 
drammatico. come si puo ve
dere in due o tre - pezzi -
di questa mostra che rivelano 
anche un'influenza della pit
tura di vegetali di Sutherland. 
ma le grandi strutture della 
natura sembrano reggere tut-
to e agevolmente. 

Jucker 
Alia galloria Porfiri. al SI 

del Babuino. espone il pittore 
Pierre Jucker Svizzero. gio-
vanissimo. e cresciuto in Ita
lia e. per tre nnni. qui a 
Roma, ha lavorato con Aldo 
Natili dalla cui pittura certo 
ha ricevuto un forte stimolo 
ncH'impiego assai libero del 
colore Anche la natura ita
liana e il paesaggio mediter-
raneo acrendono il suo fan-
tastico colonre 
• II paesaggio non brulica di 
particolari descnttivi ma per 
una vitalita visionaria del co
lore: Pierre Jucker opr ime 
e comunica con le immagini 
di natura le sue idee piu ge-
nerali sulla vita Per il modo 
di - co.nvolgere - cielo e ter
ra. piante e pietre in un 
sentimento appassionato e 
umano le pitture di Jucker 
ricordano un po' Van Gogh 
e molto Kirchner. Pechstein. 
Heckel. 

E" in sostanza la cultura 
espressionista che organizza 
i sentimenti di questo schiet
to artista. Ci sono quadn 
dove il colore ha una fluidita 
continua senza struttura. e 
qui e il limite del giovane 
pittore svizzero. e ci sono 
quadri solidamente struttura-
ti e costruiti con raro equili-
brio fra il sentimento del mo
menta e la durabile oggetti-
vita delle cose, e sono. a mio 
awiso , i quadri che hanno 
piu awenire. 

da. mi. 

europea^, poi ancorn gli 
cspressionisti astratti della 
" Scuola di New Yorfc - (che 
avrebbero rotto U legame col 
passato e con V Euro pa) e in-
fine iattuale » Pop-Art ~. 

Rico Lebrun e una perso-
nalita singolare, romp'.essa 
culturalmente e di non facile 
collocazione nel panorama 
americano. La mia conoscen-
za dell'artista e frammenta-
rla, limitata alia stampa su 
di lui, a qualche altro quadro 
sparso e a questa bella mo
stra romana. La qual cota 
rende il g'tudizio assai mon-
co e difficile. 

Inoltre. proprlo dopo il '45 e 
quasi in contestazione della 
pittura d'azione di Pollock, 
Rico Lebrun rifonde la st/a 
sostanziale cultura europea, 
uisionaria e goyesca, surrea
lista e picassiana. per realiz-
zare un tipo di pittura narra-
tiva murale. lavorando sul 
tempi sociall della crociflssio
ne, del diluvio e dei campt 
di sterminio nazisti. Formida-
bile disepnatore, affida ai fo-
gli il suo grande talento visio-
nario e apocalittico, e questa 
sua attivita di disegnatore e 
come ' separata » dal raccon
to monumemale dei grandi 
quadri. 

Nei disegni e'e uno strano 
appuntamento fra William 
Blake, Goya, che egli letle-
ralmente adorb. Klee. Arshi-
le Gorky, Moore, Orozco. Pi
casso: tutti autorl che in lui 
potenziarono in senso visiona-
rio il temperamento morale. 
ossessionato dalla necessiia 
del giudizio. tormentato da un 
sentimento apocalittico di per-
secuzione ch'egli sentiva gra-
vare sugli uomini e sfigurar-
li. Di qui la sua scelta di te
mi ' collettivi -, apocalittici, 
di giudizio universale. 

I grandi quadri sono meno 
fantastic!, quasi strutturati su 
una cultura plastica anzich4 
visionaria. con molti riferi-
menti anche alia tradizione 
italiana antica (sono stati fat-
ti i nomi dei pittori del Cam-
posanto di Pisa, 'dell'Orcagna, 
del Signorelli, di Michelan
gelo dei treccntisti italiani in 
genere), a Griinewald e. fra 
i contemporanei, a Picas.io, 
Orozco. Moore e, forse, Beck-

mann. A volte nei * murall - di 
Lebrun Vossessivo gigantismo 
si colora di archeologismo 
greco-romano. di nobile ucca-
demia quasi nell'umilta della 
competizione con tanti exem
pt antichi 

Potrd sbagliarmi. ma in piu 
d'una occasione formalmeite 
egli sembra partecipare di 
preoccupazioni plasliche non 
del tutto lontane da quelle di 
un Sironi c un Carra\ pittori 
murali Naturalmente Rico Le
brun ha una vcrginili di ta
lento plastico. una spinta ame
ricana e democratica che da 
sangue a tutto 

II tema dominante in Le
brun, gi& a partire dalla cro
ciflssione del '4S-'S0 qui non 
esposta. e quello della dip nit h 
dell'uomo. umiliato. offeto. 
straziato ma sempre riemer-
gente. 

II terr.a della dignita e pla
sticamente esemplificato da 
Lebrun col gigante umano e 
lutto e dctto dal pittore per 
mezzo della forma umana 
Questo gigante Lebrun lo ce
de come un • vinlo - ma e 
nn vinto che ha dalla sua la 
raoione e I'umanitd. II gi
gante e da Lebrun mutilato, 
sfregiato. stravolio: dol pwifo 
di vista plastico Vanatomia 
dell'uomo subisce un massa-
cro. Non cosi I'insicme del 
quadro che res'.a una struttu
ra solida e durabile 

In questa mostra si vedano 
particolarmente i disegni per 
• L'opera da quattro roldl • di 
Bertolt Brecht. quelli per 
Vlnferno di Dante, i disegni 
con le figure sotto la pioggia e 
con le figure emergenti nel 
diluvio e quelli goyeschi E 
ancora i grandi quadri Trac-
cia del carro armato (1950). 
Dachau (1958). Figure emer
genti dal diluvio (1961), che 
e un capolavoro. Figure not-
turne (1962) e Crociflssio
ne (1950-'63). 

segnolazioni 

ROMA 
* * * Oggi, alle 18, Renzo 
Vespignani inaugura una 
importante . mostra perso-
nale con dipinti recentiss i -
mi alia galleria « II fante 
di spade >, al n. 54 di via 
Margutta. 

*** Il g iovane artista spa-
gnolo'Jul ian Pacheco inau
gura lunedi 22 alia galleria 
< Accademia » (piazza del -
1'Accademia di S. Luca 75) , 
una mostra personale. II 
g iovane artista era uno de
gli espositori piii interes-
santi alia mostra « Espana 
libre > di Rimini. La gal le
ria presenta anche disegni 
e col lages di Modesto 
Roldan. 

*** La c Tartaruga » (piaz
za del Popolo 3 ) , dopo la 
interessante mostra della 
pittrice « P o p > Giosetta 
Fioroni, presenta < Una ca
mera da letto di Giacon.o 
Balla >. 

*** Oggi, alle 18. sj inau
gura alia « Marlborough > 
(via Gregoriana 5 ) , una 
mostra del lo scultore A r -
naldo Pomodoro. 

*** Lo scultore svizzaro 
Zoltan Kemeny , gran pre
mio internazionale della 
X X X I I Biennale di Vene-
zia, espone all' Obel i ico 
(via Sistina 146). 

*** Collettiva di giovani 
pittori teramani, curata dal 
centro culturnle « Antonin 
Gramsci >, nella sede del-
l'ARCI (via degli Avigno-
nesi 12) . 

*** M.A. Gambaro espone 
alia c Don Chisciotte » (viq 
Brunetti 21a), una serie di 
dipinti ispirati al « C o m -
batt imento di Tancredi • 
Clorinda » di Claudio Mon
teverdi . 

Manifesti di 
Landini e Spatola 

Dario Micacchr 

Vivo successo riscuote a Roma, alia librena • Al ferro di 
cavallo > di via Ripetta, la mostra dei manifesti politici 
realizzati, su commissione della Federazione giovanile co-
munista di Bologna, in collaborazione dal pittore Landini 
e da Spatola che e I'autore delle scritte. Particolarmente 
apprezzati I manifesti sul Venezuela, su Cuba e sul Congo per 
la loro efficacia ideologlca e per le soluzioni plastlche 
nuove nell'ambito del manifesto politico. Nella foto: Landini 
e Spatola: Venezuela, il piu ricco paese povero del mondo. 
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A CURA DELLA FEDERAZIONE GIOVANILE COMUNISTA ITALIANA 

PADOVA 28 FEBBRAIO 

H < : MANIFESTAZIONE IN ONORE Dl CURIEL I . . . . . . . . . - W - . . — W . - - - . . « w - - W - » — _ . W W . — — , 

, | II program ma ilella manifest a- Cotnitato Centrale del PCI e della <e etriscionl. La sfilala procedera . 
» I zione prevede una conrentrazionc FGCI earanno quindi i , riirigenti lungo ie vie ccntrali di Padova, I 

del parlecipanli per lo svolgimen. national! del Partito e della Fede- ^ c o n c | u d c r 8 l in Piazza Innurre- , 
| to del corteo alia cm teata figure- razione gloyanile, i comunUli de. z J o n e f | . „ , u f f i c i a l i 

a ranno hanile musicali, gruppi <h corati al valore partisiano, Ie per- . . .. , , 
| giovani e ragazze con bandiere, »onalita invilate. Quindi, auddiviee c o m e C , l 0 l ° * B a r a n , l ° t e n u l » d a l I 
. Btendardi che ricordano U contri- per regioni, Ie delegazioni di lutte ^egrelario generate del PCI, Luigi ' 

, I huto del PCI aH'antifaseismo, alia Ie Federazioni e del movimento Lungo, e dal segretario nazionale | 
Resistenza. Con le bandiere del giovanile comunista, con bandiere - della FGCI, Acliille Occhetto. 

L Tutte le federazioni della FGCI inviino delegazioni alia manifestazione di Padova 
I 

RICORDANDO LE OPERE E LE PAROLE DI EUGENIO CURIEL 
< r 

LA RESISTENZA VIVE ANCORA 
I giovani italiani protagonisti del Ventennale - La funzione nazionale della classe operaia - Democrazia pro
gressiva e dittatura del proletariato - L'unita ieri e oggi - Come porta re avanti gli ideali della Resistenza 

«II g iovane viene ponendosi 
i problemi politici e non puo 
accettare le soluzioni, passiva-
mente , senza averh ripensa-
ti e rivissuti. E ripensarli non 
significa ripeterne travaglio e 
soluzione, ma arricchirli di 
nuovi e lement! perche l'ideo-
logia politica diviene concre-
tezza di dirett ive soltanto nel 
contatto quotidiano con la 
s empre nuova realta >. 

Queste sono parole' di Euge-
n io Curiel, il combattente e 
il g iovane martire della Resi
stenza, braccato e ucciso a tra-
d imento dai nazifascisti a Mi-
lano. il 24 febbraio del 1945. 

Nel Ventennale della Resi
stenza, e della sua scomparsu, 
la nuova generazione deve oggi 
ripensare e r ivivere quel gran-
de m o v i m e n t o di popolo e de
ve farlo — proprio come sem-
bra suggerirei lo stesso Curiel 
— nella consapevolezza che ri
pensare la Hesistenza non si
gnifica ripeterne il travaglio e 
le soluzioni. Un rapporto di 
comprens ione e sempre un rap
porto critico e, nel caso della 
Resistenza, e un rapporto che 
ci fa comprendere il valore 
del le vittorie e della forza ac-
cumulata dal le generazioni 
che ci hanno preceduto e la 
diversity dei dati che ci s tanno 
di fronte, dei problemi che 
oggi Ie nuove generazioni sono 
chiamate a risolvere. 

Quest'anno — come gia af-
f e r m a m m o l'anno scorso nella 
grande manifestazione di Bo
logna — noi chiediamo ai gio
vani italiani di essere i pro
tagonisti del Ventennale, per 
lmpedire che il ricordo di quel-
l'atto di rottura popolare e de-
mocratica intristisca nella re-
torica commemorat iva e nelle 
ipocrisie ministeriali , per far-
ne, invece , un momento di 
lotta, di passtone politica che 
col leghi Fepopea partigiana di 
ieri, ai partigiam di oggi e — 
in primo luogo — ai gloriosi 
combattent i del Vietnam. 

Sa lvare la Resistenza nella 
coscienza del giovani. significa 
presentarla cosi come e statu. 
significa cogherne le tension! 
interne, dare il senso anche 
di cio che di ingenuo e pniv-
visorio poteva esservi , signi
fica, in definit iva, sottrarla 
alia re tonca dell'iimta per 
l'unita. 

II r ichiamo a Curiel va in 
questa direzione, e sopraltut lo 
per due niotivi; in p n m o luo
go, perche e il r ichiamo a 
quell ant i lasc ismo nvoluzlona-
n o che concepiva la Resisten
za c o m e cuslruztone dal basso 
di una effett iva democrazia; in 
s econdo luogo perche Curiel — 
c o m e ricorda Arturo Colombi 
— nel fuoco della lotta aveva 
conservato • 1'interesse per I 
problemi del la leoria e parti-
co larmente per l problemi ine-
renti alia democrazia di tipo 
nuovo . Ecco un col legamento 
concreto con l'oggi. con cio che 
appassiona e arrovella i gio
vani , e nel lo s tesso tempo ecco 
un aspe l lo del programma del
la Resistenza che non ha tro-
vato pratica attuazione. 

la lotta 

di classe 
' Qui il richiamo alle cose dl 

ieri diventa subito mot ivo di 
lotta e si trasforma in cnt ica . 
riaffibrano le aspirazioni dei 
combattenti , le fitte discussion! 
fatte nelle cello dei careen . 
al confino. sui monti; la Resi
stenza rivive nella sua passione 
democratica, nella sua tensione 
verso il futuro; si comprende 
c h e e'erano pui teste a pensa-
re, p h e la battagha contro il 
fascismo si congiungeva alia 
prefigurazione di una societa 
nuova, la lotta alia leoria II 
quadro diventa su'Mto mosso. 
si intravve«1ono posizioni con 
trastanti . si parla della diffe-
renza che esi<le tra la demo 
crazia progre^Mva e la dnia 
tura del proletariato, si di<cute 
sulla d i f leren/a tra la parola 
d'ordine di tutto il potere ai 
consigl i operai e quella di tut-
to il polere al CI.N 

La stessa lettura degli scntt i 
4 i Curiel ci introduce nel vi 
jV> 4i quel la discussione. Vie

ne fuori il problema della lotta 
di classe nella Resistenza. 

La societa italtana — ricorda 
Curiel — e formata di classi 
profondamente differenziate e 
non e quindi « popolo » al mo-
do della frase epica del nostro 
Risorgimento. ma e « nazione 
di partiti >; per cui < Tinsurre-
zione nazionale che oggi an-
diamo proponendo. non e va-
ga e indefinila. esplosioni di 
aspirazioni elementari da par
te di strati sociali non ben dif-
ferenziati; essa e ordinata vo-
lonta di indipendenza. di unita 
e di liberta da parte di classi 
socialmente distinte e coscien-
ti di tale distinzione >. Quindi, 
egli soggiunge, non posslamo 
rinun/iare, o sempl icemente 
dimenticare le nostre convin-
zioni di classe in nome di un 
superiore interesse nazionale. 

Nel lo stesso tempo pero la 
classe operaia diventa « classe 
nazionale > perche. nella lotta 
di l iberazione contro il fasci
smo, e portatrice e interprete 
degli interessi di tutto il popo
lo. Curiel guarda avanti, e at-
traverso le sue parole si intrav-
vedono le aspirazioni e le at-
tese dei combattenti . 

La classe operaia, diventata 
classe di governo. determinera, 
nel gioco di una autentica de
mocrazia, soluzioni «nazionali> 
ai problemi che si porranno al 

popolo italiano, dirigera con-
cretamenle l'opera della rico-
struzione. Ma ancora una vol-
ta, nella coscienza di Curiel, 
la funzione nazionale della clas
se operaia e componente della 
lotta di classe, perche < domani 
i problemi angosciosi della ri-
costru/.ione non potranno es
sere risolti nel quadro dei rap-
porti tradizionali del monopo-
lio capitalista e terriero >. 

/ compiti 

della sinistra 
A questa visione della rico-

struzione e dello svi luppo eco-
nomico in senso anticapitali-
stico si ricollegava una ipotesi 
di gest ione politica ed econo-
mica ad essa funzionale che 
— per quanto oggi non si rl-
presenti piu nella stessa for
ma — e interessante ricorda-
re per cogliere piu da vicino 
quali erano le aspirazioni po-
litiche a l ivel lo della organiz-
?azione dello Stato. Si tratta 
della democrazia progressiva 
intesa come momento di tran-
si/.ione verso il soc ia l i smo. ' •, 

II CLN e per Curiel la prefi
gurazione del governo di do-

Una testimonianza di Luccini 

«CIINSEGN6 
LA STRADA 
MAESTRA» 

Contro la demagogia fascista • I rapporti con gli operai 

Questa lestimonianza. che. quale 
amico vissuio vicino a Euuemo 
Curiel tra il "35 e il '38. mi e ri-
chiesta. e necessariamente mode-
sta, rifielte t limili della mia ezpe-
Tienza di allora quella di un gio
vane universitaTio Che cercava 
faticosamente un orientamento tra 
le contraddiziom e Vmcoerenza 
della sua formazione. 

L'aiuto piti grande mi venne 
dalla pro/onda umanita di Cu
riel. da quella sua capacitd di 
accettare tntta la personahtA del-
I'amico nella mamera piu schietta, 
lontana da ogm sufficienza e da 
ogm giudizio preconczllo. sicche 
tutto quello che per me era tin-
ceramente sofferto era anche per 
hit importante. la giusta prospet-
tiva tra le lumultuose etperienze. 
il loro superamento nascevano tn 
un dibattito appassionato e tnjie-
me sereno che lasciava arricchiti 
e (iductosi Ma altrettanto forte-
mente suggesiiva nella personality 
di Curiel era una sua aperta im-
pazienza per gli atteggiamenli 
velleilaru fossero pure degli ami-
ci anlifascisii. Egli aveva appre-
so a fare della sua volontd uno 
strumento perjetio, che gli con-
senliva di imprxmere un ngore 
preciso alia sua vita e di conse-
guire una straordmaria coerenza 
tra pensiero ed azione 

Al momento del nostro incon-
Iro la mia espertenza intelletiuale 
era assai confusa: conlesa tra le 
conlrastanlt mduenze del fasci
smo gentiliano della mia educa-
zione scolastica e la scoperta del 
populismo cristiano di Leone Tol
stoi Traducevo anche. per i Lii-
torialt della culiura. • l*a piura -
di Afinoghenov. piii per quella 
esaltazione che vt troravo delta 
volontn di un oopalo che costrui-
sce tl sua rucatto. che per appro-
fondito ititeretse verso lesperien-
za sorietica 

Curie' sipera cogliere e collt-
vare queste esioenze entusiastt-
che e insieme tormenlose. che i l ' 
lascismo non sapeva soddulnre 
rmnotuinte la valvola di sicurez-
:a dei Iiirnrtali. ma quello che pin 
contn per me fu che anch'io seppt 
con lui iarle maturare da aiteggia-
menti velleitari a volontd raziona-
le e disciplinatn di realizzazione. 
e il mnmento decisivo fu Vinten-
drre che questi ideali dovecano 
m^erirsi in una prccisa forza sto-
rica. la classe operaia, che aveva 

in se la potenza di rendere piu 
raztonale il mondo. 

La lunga discussione su la de-
magogica e deludente parola d'or
dine fascista di • andare verso il 
popolo • si concluse con la ferma 
deciswne che una volontd, libera 
e responsabile non poteva non 
trovare la via per tradursi in azio-
ne capace dt incidere nella realta 
Se la parola d'ordine era dema-
gogica si tr at lav a proprio per 
queslo di prenderla come genu ma 
e di svolyerne le conseguenze di 
fronte alio stesso fascismo; e si do-
veva cercare il popolo nelle sue 
slesse organizzaziom sindacalt. 
qualunque fossero. esse avrebbe-
ro dovuto essere gli strumenti 
della lotta per la giustizia sociale. 
Solo in queslo diretlo rapporto 
avremmo assolto la nostra re-
sponsabilita ed educato noi stessi 
E rtuscimmo ad avere questo rap
porto con gli operai di un sinda-
cato dei poligrafici e a discutere 
liberamente con loro nella stessa 
sede del sindacato Son fu una 
espertenza facile: se pur conqui-
starnmo la fiducia di quel gruppo 
di operai, per questo proprio ci 
fu chiara Vostilitd sostanziale del
la classe operaia al fascismo ed 
aoprendemmo. come Curiel sen-
veva in quel tempo. • la forte 
visione della vita del popolo po-
rero e proletario. la reazione in-
cessante alle avrersita. la capacitd 
di custodire atlraverso le genera
zioni tl fuoco rovente delta pro
pria idea - Nei limili di questa 
testtmonianza non e'e spazio per 
tllnstrare gli sriluppt di quell'espe
rtenza. n£ la vasta azione di Cu
riel. che del gbornale universtta-
no '11 Bo • seppe fare uno stru
mento di lofta che penetrava nel
le fnbbnche ed era letto dapli 
operai: Vtntroduzione che Enzo 
Modica ha scni to a • Classi e ge
nerazioni ' di Eugenio Curiel do-
cumenta dek, resto amoiamente 
quel periodo ed i contain che 
egli ebbe con it PCI 

Ho cercato d» offrire. quasi dal-
I'lnterrjo. un riftesso di quella 
che pore essere Vazione di Curiel 
sugli mquieti giovani del GVF 

11 cammino per molti fu an
cora lungo. ma egli ci aveva in-
seanato la strada maeslra. quella 
della lolla delta classe operaia 

Ettore Luccini 

mani, governo democratico e 
popolare; e la condizione della 
vittoria nella battaglia della 
ricostruzione e l 'autogoverno 
del popolo. Infatti * risolvere 
in modo conseguentemente 
democratico il problema costi-
tuzionale significa fondare il 
potere sull 'autodecisione e sul-
l ' intervento diretto del le mas
se, sii l l 'autogoverno, cioe, delle 
masse popolari >. 

Questo perche una demo
crazia nuova c non puo esau-
rirsi nel semplice meccanismo 
di periodic-he consultazioni 
elettorali; deve tradursi in un 
atteggiamento ed in una par-
tecipazione nuova del le masse 
al governo della cosa pub-
blica >. 

La stessa visione che Curiel 
aveva del c Fronte della Gio-
ventu >, di cui e stato il fon-
datore e il dirigentte ricono-
sciuto, si collocava nel dise-
gno della nuova democrazia 
progressiva, per assumere il 
ruolo di una organizzazione di 
« democrazia • diretta > delle 
masse giovanili . «dest inata a 
costituire, accanto alle altre 
grandi organizzazioni di massa, 
femminili , sindacali , contadi-
ne, l'ossatura del nuovo potere 
popolare» . ., , ' ~i-

Nessuna forma di direzione 
o di governo « dall'alto >, quin
di. Curiel — e con lui l'anima 
rivoluzionaria della Resisten
za — pensava a un periodo di 
transizione verso il socialismo. 

< I comunisti — diceva — 
conoscono i limiti obbiettivi 
che l e s i s tenza e Teliminazione 
non radicale del principio del
la proprieta capitalistica. sfrut-
tatrice, pongono alia democra
zia progressiva, per la quale 
essi oggi lottano in Italia. San-
no che questi limiti non pos-
sono essere spezzati che dalla 
dittatura del proletariato, che 
realizza il tipo superiore di 
democrazia, la democrazia ope
ra ia*; soluzione che pero non 
avrehbe potuto realizzarsi a 
causa dei rapporti di forza in-
ternazionali e del le es igenze 
immediate della ricostruzione. 

Oggi dobbiamo riallacciarci 
a quel problema — che e poi 
il problema del potere — che 
c rimasto irrisolto. Per questo 
anche I'incontro con le idee 
della Resistenza e ricco di in
teresse e fecondo di suggeri-
menti e di suggestioni . E la 
sinistra italiana, nel Venten
nale della Resistenza, perdera 
una grossa occasione se non sa-
pra ncollegarsi a quella pro-
blematica, individuando oltre 
alle vittorie anche i motivi 
del le sconfitte e del le battute 
d'arresto. 

Certo, oggi le cose si presen-
tano in modo diverso. L'esigen-
za di indicare forme di transi
z ione non sorge dalla necessi-
ta di una mediazione taltica. 
ma piuttosto dal fatto che un 
periodo di transizione e un 
momento indispensabile della 
costruzione socialista, che non 
puo realizzarsi s imultaneamen-
te e come per incanto, ma e 
un processo che ha il suo pun-
to d'origine nella presa del po-

1 

Campagna 
abbonamenti 

L'Unita puhblica ORni 
sabato il supplemenlo « la 
nuova generaz ione» a cu-
ra della Fgci. 

L'abbonamento aU'Unita 
del sabato e il contributo 
migliore che i giovani pos-
sono dare per assicurare la 
continuita e lo sv i luppo del 
supplemenlo che apre le 
pagine ai problemi delle 
nuove generazioni. 

ABRONAMENTO A U 
L'UMTA' DEL S A B A T O 
CON c L A NUOVA GE
NERAZIONE » L. 2000 (an
n u o ) , L. 1100 ( semestra lc ) . 

tere che parte dalla classe ope- • 
raia e dai suoi alleati. 

In concreto la storia andra, 
per molti versi, d iversamente 
da come l'aveva pensata 
Curiel. 

La ricostruzione economica 
coincidera con la restaurazione 
capitalista, la battaglia per la 
democrazia non potra collegar-
si alia trasformazione dei rap
porti di produzione, sia pure 
nei limiti indicati da una de
mocrazia progressiva. E cio 
p comprensibile. La < ragione 
di stato > dei rapporti inter-
nazionali, e in concreto gli 
Stati Uniti d'America. non po-
tevano certo appagarsi della 
sottile distinzione • tra demo
crazia progressiva e dittatura 
del proletariato. perche in en-
trambi i casi. sia pure in for
me diverse, la direzione e la 
egemonia avrebbero dovuto es
sere della classe operaia. II 
problema del potere si risolve-
ra, invece, in favore dei vec-
chi ceti reazionari, che nel 
quadro degli istituti democra-
tico-borghesi avvieranno il 
processo di restaurazione ca
pitalista e di sv i luppo del ca-
pitalismo monopolist ico nel le 
sue forme piu avanzate. Questo 
e il terreno nuovo della lotta 
di oggi. Ieri, nella Resistenza, 
si realizzo una alleanza fra di
verse classi, distinte, consape-
voli delle loro distinzioni e 
del carattere transitorio del-
l'unita, che era unita contro 
il nazi-fascismo, per l'indipen-
denza e la liberta del popolo 
italiano. 

Verso 

nuove mefe 
Oggi, nella lotta contro il 

capitale monopolist ico e le sue 
tendenze autoritarie, e neces-
saria un'unita positiva, biso-
gna costruire un blocco di al-
leanze che si proponga di dar 
vita ad una societa nuova, in 
cui liberta formale e liberta 
sostanziale s iano strettamente 
congiunte. 

I compiti che stanno dl 
fronte a noi sono nuovi, diver
se sono le caratteristiche e Ie 
forme di lotta dell'avversarip, 
diversi i terreni di scontro. 
diversi gli obiettivi . 

Ma il r ichiamo alia Resisten
za e il richiamo alia continui
ta di un processo rivoluziona-
rio che dopo il 1945 ha avuto 
il suo sbocco democratico-
borghese e che nella fase suc-
cessiva l'avra nel socialismo. 

Atlraverso Curiel. dalla voce 
del giovane intel lettuale e del 
capo della gioventu democra
tica italiana. sent iamo ancor 
oggi il vero s igmficato del mo
vimento di l iberazione nazio
nale. La Resistenza e lotta dl 
popolo. l'anima e la guida e 
la classe operaia. Taspirazione 
che lo sospinge avanti e la 
liberta in uno svi luppo antica-
pitalistico. e la democrazia di 
t ipo nuovo. Questi obiettivi 
non sono stati realizzati. an
che se la Resistenza ha lascia-
to nella societa italiana un 
marchio incancellabile. che si 
manifesta in tutti i settori del
la vita civi le e politica, nella 
capacita espansiva del movi
mento operaio. nei suoi colle-
gamenti con vaste masse di 
popolo e con cli intellettuali 
d'avanguardia. Dunque. la Re
sistenza v ive ancora. Ma v ive 
airopposizione e dell'opposizio^ 
ne; le nuove generazioni si av 
vicinano alle sue gesta e alle 
<ue attese come a qualco<;a 
che ancor oggi suona di pro-
testa. di rivolta; in essa i gio
vani vedono anche Tincomple-
tezza. e come tutto cio che e 
incompiuto. la Resistenza spin-
ce all'azione verso mete nuo
ve e non alia semplice con-
templazione soddisfatta di se 
ste«sa. 

Solo cosi la Resistenza pud 
rivivere fra i giovani. solo co
me un m o m e n t o glorioso e 
ineguagliabtle delle lotte per 
la liberta e contro il capita-
lismo. 

Achille Occhetto 

.Yri priitii mesi del 194i I'ltalia c alln cigilia della 
instirrcziouc contro I'nppressione fascista c nnzista. 
Sono giorni di intensa attii ila e In lotta si fa aspra 
e difficile; ma da parte dcllc forze parlipiane le Inn-
ghe csperirnzr nrrmnnlale nelle hnttnglie dcll'cstn-
tc '44 castiluisconn una tulidn premessn per In slaii-
cio finale. Contro i 150 miln vnlonlnri della Liberia 
scarsatnentr armnli. stannn schicralc circa 10 divi-
sioni ledetchc c .? rcpithhlicliinc potrntcmente ar-
mnle. Alia fnrzn del itvtuica immnrr c dvll'nllcnln 
(asciitn fa riscnnlm In fnrzn morale die snslicnc cli 
antifascist!, i pnrlipiaiti. i pint nni. 

La viltnrin c. enmunque, i icittn pur sc snratmn 
ancora in molti a endere A Milium, il 21 fchhrain 
del 194i, l icne assnsunaln I'idcnlnrc v diripcnle del 
Fronte della Gintcntft: il cnmpnpLna Ettevnin Curiel, 
dncenle nnivertilnrin di mnlcmnticn, ende cnlpiln 
alle spnllr da una squndrnccin fnscisln 

Ad Eupcnin Curiel viene cimremi. nel l')46, la 
I'lrdnplin d'oro con In sepuerllc mnlirnzinnc: « Dn-
rrnle uni\cr?ilario, «irura promp^a della «rirn7.i ita
liana. fu \ecrliio comliallrnle. *P pur fimanc d'ol.'i, 
nella Inlla per la lilicrln del popolo. Cliiamo a rar-
colla per priinn lulli i giovani (I'ltalia ronlru il ne-
miro na/i-fa'ci«la. Allralla flalla sua fede. dal <suo 
enlu«ia«mo c dal suo ewmpio. la p.irlp niislinrr «lcl-
la pin\eiilt'i italiana rispose all'ap[n-llo e<l Y.pW seppe 
guiilarla nell'rroira lolla ed orpani/zarla in quel 
polrnle slriimenln <li liliera/ione rlie In il Fronle 
ilella Gioxenlfi. Animator? imparepsiahile. e *empre 
la(ldn\r r'e ila orpani/zare, da romli.itlere: da in-
rorngpiare. Spinlo. hrarralo ilaU'in«i(lio-o nemiro rhe 
\eile\a in lui il piu perirtilo^o .-i\%rr<.ario. mai ile»i-
str^a dalla lolla. Alia vipilia ilella conrlu<ione \il-
lnrio<a ilepli immen«i sforzi del popolo italiano ra-
ile^a in un prmlilorio ap^ualo l«-5opli dai <irari na/i-
fasristi. Capo idrale e g|orio«o c«em|vio a lulla la 
"ioientii italiana di eroismo. di amore per la patria 
e per la lilierla ». 

Curiel em naln a Trieste I'll diccnthre del 1°12 
Come rienrdn Fnzo Modica nel sun hhro (C.la«i e 
Generazioni nel seronilo Ri«nreiniento — Kililori 
lliunili - llnma) Curiel fin dnll'inlnnzia « fu w'nsn-
larntente nttenin ni Intli della t itn. i rrsn i qunli ns-
sumcxn I'attegginmenln critico di r/ii nnn si lavin 
dnminnre dai Innghi cnmtmi del buon«en«o. dni mille 
fnrmalismi delle ennsuctudini fnmilmri e snrinli (.. ) 
II /°.W e il /°34 inrnnn per Curiel nnni impnrtnnti: 
il trainplin idenle. In ricerrn di uditzinni mint *>, 
spinsern il pinvnne inlelleilunle nl mnr\i*mo 

DnlTnnlifascismo istintito e generim (.uriel passn 
nU'nnlilnsrismn cnscicnle e militnnlc e sccplie di 
lntlnre nelle file del Partito Cnmunisin Ed e su in-

dienziotte del Pnrlitn die orpanizzn I'tttliiilii pnlitica 
e cospirnliva nnimnmlo le corrcnti di opposizione 
nelle orpanizznzinni pioiiiuili di nmssa del fascismo. 

Xel 1934, assiernc ad nltri compapni cnslituisce. 
linn eclltdn enmunistn nll'Unit vrsiln di Pndnva. E 
alln fine del 1931 fnnda tut pinrmdc ttnircrsilario a 
carattere sindacale « II tin a, niirin crso cui ha inizio 
ttnn delle pih inleressnnti esperienze di tililizznzinne 
depli strumenti lepali del regime per la pro pa gamin 
nnlifascisln. Infnlli attraiersn all Hon Curiel e gli 
nltri compngni si pmpnnsnnn di orientnre gli stu
dent! al contattn enn la clasie operaia e nelln stesso 
tempo di penctrnrc trn i lavnralnri per costituire tra 
lorn gruppi antilnsriiti \nn pnclii degli nrlicoli di 
aperln fronda tersn I'ageressinne nnzi-lascistn. cite al 
tempo della guerrn di Spagnn npparvero stdln slam-
pa stitdentescn e sindacale, erano dot nti a Curiel. 

Alln fine del 1936 Eugenio Curiel la il sun primo 
vinggin a Parigi per prendere contattn con it centra 
eslern del Parliln. Un seenndn vinggin. srmiito da 
un sngginrnn pin lungo. avrh litogn net 193B. 

Xel 1939. in un lerzn tentativn di espatrio clan-
deslinn in Franrin attrnversn In frnntiern svizzera, 
t iene arreslnln dnlln pnlizin st izzera. Kimcsm in li-
bcrln torna a Trieste dote tiene arreslnln dnlFOVRA 
il 23 piiignn 1939 Prnce%%ntn t iene enndnnnato a 
cinque nnni di confino e Irndnlln a I'rnlnlene. 

Xegli nnni del ennfinn it sun legume enn I pro
blem! delln clns*e nperain si fece piii prnfnndn. ft 21 
ngnsln del 1943, dnpo il crnlln del fascismo. lascia 
I'enlntene e si recn a Milano per riprendere il n o 
pnsln di Inlln 

11 mnvimenln pnlrinlticn trnvh in lui un esperto 
dirigenle. che snpeva rii nlgersi ai giovani che il 
fnscismo at et a ingannnln e che si trnvarnnn nrn nella 
difficile sitnazinne di dnter scegliere, di ricominciarm 
dacenpo, 

A Milano il giovane intellettuale lavorn alia re-
dazinne de I'l'nila clandeslina e de l-a nostra lotta. 
F.d r in quesln prrindn cite assume la direzinne della 
ginrenln enmunistn, si halle per linn pnlitica unilaria 
e prnmnnve la cnstiinzinne del Fronle della Gio-
\enli"i che, seenndn il sun pensiero. dovern avere 
enme fine qnelln di mnhiliinrf i ginrnni nella lotta 
per I'indipendenzn e la liberta e piii tardi. una roll a 
cnnqni^inin In liberta. snrebbe stato strumento e 
puidn delle enerpie tinvanili 

II 24 Ichhrnin del '4H, nscendn da una rinnione 
di rednzinne de I 'l 'nila. viene indiriduato da una 
spin fascista Cercn di Inspire, mn due raffiche di 
ntiirn In ragginneonn alle spnlle 

C b. 
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MILANO — La lapide posta a ricordo dell'assassinio di Curlel 

r 

La morte 
c?i «Giorgio 

~i 

» 

Con Curiel al confino — II lavoro all'Unita clandestine — La 

esperienza del « Fronte » L'assassinio in Piazzale Baracca 

I I compagno Kugcnio Curiel 
railile vetili mini fa, il 24 feb-
liraio 1945. sollo il piombo as-
snssino delle brigale lie re. I I 
fiiiio avvenne nel Piozzalc Ba-
rarca a Milano. Nnn fu casua-
Ic: Ic bri^ale nere ccrcavano 
Lui, Curiel. ed crano accompa-
gnate da una spia rlie lo co-
nosreva. 

Qualche eettimana prima 
Curiel si era inilialliilo per 
catu con un iriste itiiliviilun, 
ex confinalo a Ventolcne. unn 
di quci rotlami umani demora-
lizzali, die per airallivarsi la 
indulgenza drlla poli/ia fnsri-
•la erano raduli nwllo in bas
so, si prcslavino ad alii di 
prnvocazione e di delazione 
nei confronli degli allri confi-
nali. Nni nnn avevamo rap-
purli r<in quella *enlc rhe. 
per disprezzo. rhiaiiiftvamo 
a Manciuria n. ma rratamn co-
Mrclli a vivere in promisciii-
la rnn lorn, in nun »pazin ri-
Mrelln. c perrin r i mnnsreva-
nin bene. 

Un brullo giorno Curiel si 
•enli inlerprllare ila un rnr-
diale « bunn ninmo profcsMi-
r*\ anche lei a Milann! ». Non 
pulelle fare allro rlie ronlrac-
cambiarc il saluin acgiuneendo 
rbr si trovava a Milann di pas-
•apgin e rlie in M>rala carchhe 
riparliln per Triesie. Curiel , 
era preorrupaln ili ipieMn in-
ennfrn, c prenrrupali eravamo 
anrbe nni. Dal punln di vi*la 
ilrllc rexidr rn«piralive *arrh-
be slain oppnriuno rlie si al-
lnnlann«M» da .Milann. ma la 
rnsa nnn era di farilr allua-

• zinne. lanln pin rlie una parte 
nolewde del gruppn diripenle 
del parlilo veniva da Yenm-
lene e si trovava perrin nelle 
•lease enndizinni. IVallra par
te sapevamo rlie allri. rhe al 
confino si erano rnrnporlali 
indctnamrnie. nintala la *ilna-
zinne, avevano rrrratn di ria-
biliiarst pnliliramenle «• mn-
ralmenie parietipando. in un 
mmln n nell'altro. alia lolla 
di liherazinne. 

Purtrnppn nnn rra il r.i«o 
di quel manisnldo il quale de-
nunri.iva la pre«rnza di Curiel 
a Milann e «i nlTriva mme in-
diralt»re nell'arinne di palln-
gliamenln nrcani/zaia dalle 
b r id le nere l.n trnvarnnn a 
Pia/zale l larac-i; i mdili cli 
rhirjcrn i iliiiumcnli mrnlre 
Mava per nm*lrarslirli «cnr*r 
il ln*rn tnilitblnn di \enlnlc-
ne; cinvanc prc*tanlc e •purli
eu. Curirl run un balri> •li»|.in-
zia\a i refti neri e lrnia\a >li 
allonianar«i ili rnr«» |irr una 
\ I3 .ti'i.iiTile I na raflira <li 
niMra l» fen»a in una samba 
r lt» l̂ «̂ "»a I . I ' I ITT «i ri.d/a\a 
npifn«l«-n'b> la r«r«.i una «e-
ronilx ralTi«-a l«» un-i-^-

\ \ r \ o nmtiM-iiiit' Kuzenio 
("uriol al runlnm ill Vi-nlnir-
nr n«*?li anni • "• • • "13. fare 
tanm .parle drlla »le>53 cate

na della organizzazinnc clan-
drslina e ci eravamu legali da 
Craterna amicizia. Lo rilrovai 
a Milann nel gennain 1045 do
ve eullabnrammo nel lavuro di 
propaganda del parlilo. Curiel 
era il massimo dirigenlc del 
<f I'ronle della Gioventu » c, 
nrllu slesso tempo collabnra-
va alia direzioue deH7/nif(i, 
era direllnre ili fallo della ri-
visla del parlilo « La Nostra 
Lolla n ed era responsabile del 
lavoro Ira gli intellelluali. 

Onlalo ili una \asla rullura 
c ili una viva inlelligen/a, Cu
riel era un la\oratore indefes-
so e di grandc renditnenlo, 
con elcvalo sen«o della respnn-
.«.iliilil;i e una mode.<lia non 
comune. Nel fuoco della lolla 
a\eva conservalo \ i \ n I'inlc-
resjc per relaborazione leori-
i-a e si dedira\.i con parlirola-
re impegno at prnblemi delln 
demorra/ia pro?ressi\.i e della 
\ia ilali.ina al *nriali*iiio. II 
incflifi ili »e slrr'n lo dedira\.i 
al lavoro di ilirczione del 
« Fronie della Cioxenln ». 

^ioiio la sua direzione quel-
la gram If nrgani/zazionc uni-
taria della giinenlu ilalian.i 
a«<id«e una fun/inne ilecisi»a 
per i'orienlamenlo ilei ciovani 
nrl monienln in m i si lr.it-
lava ili farli u'rirc dall'incer-
le/za e dallo «m.irrimenlo in 
rui li avcta setlali la (li»fnl-
la milii.ire. la Irj^forma/ione 
driritalia in r.iinpn di balla-
glia di c?crriti Mranieri. il 
rmllo intlorioMi del fa»ri«mn, 
la fuea del povemn e della 
nninarrhia. lo ^fareln deH"K*er-
rilo e la nrcupa/inne leile«ra. 
IVr fare dei gioviini una forza 
atliva e ilecisiva della lolla <li 
lil»erazione na/innale era ne-
cr**artn indurli a riflellere sul-
la gravilj ileH'ora. saper sn«ci-
larr nrl loro animn i vn l i -
mrnli ideali e la genero^ila 
che e propria della cinventu 
r rhe e la molla deH"enlu*ia-
*mi» e deH'aud.iria nel rnm-
ballimrnlo tern I I clorio*n 
• Kmnle della (.iovenlu ». di 
rui lucenio ( iirirl fn il fnmla-
lore. I"animaii»re e il ma«<iimt 
dirisenle. «eppr mmpiere il 
mirarolo ili unire il meglii> 
della ziovrnlu la»nralrire- e 
«liiilio<a nella cranile lolla na-
7ionale per librr.ire I'll.dia dal 
f.-i«ri«m«> e il.ill'invamre Irtlr-. 
* i n 

Nni ilella propaganda fum 
nm sli uliimi a «.dmare Ku 
cenin Curiel \ i \ n La main 
lina del 21 (ebbrain avrmmn 
tmn riunionr ib-lla reda/innr 
di-11 f niln nella nn«lra «ede ili 
via lliimeniibinn: un apparta-
m>'nli> i be fipiirava r«*ere In 
*liidn> ilelN «rnllrirr N'eli.i 
**.•»• i hi. nn«lra i-nlljbnralrirr 
|)i«« u'emmo run ( Uriel I'impn 
*la/lnne del tmmale e ri ri-
parllinmn il litvorn l.» <ilua-
zinne nei \ari frnnli di guer-
ra evolveva rapiilamente; sen-

tivamn die si avvicinava la 
ballaglia risolutiva. I I terribilc 
invcrno 1944-'45 slava per «•»-
sere superalo. Le formazioni 
parligiane avevano resistilo va-
lidatnenlc alia offrnsiva nazi-
fascism, al freddo polare e ngli 
appelli ilemnralizzanli del ge
nerate Alexander rhe esorljva 
i parliciani a rilomare alio 
loro case. I I morale della clau
se opcrata e del movimento di 
liberazione era alto, quello del 
nemico declinava. L'Unilii do-
veva dare cosrienza del inalu-
rarsi di una siluazintic nuova, 
inilirare I'esigenza di incalza-
re il nemirn e preparare il 
parlilo, Ic masse e le forma
zioni parligiane alia insurrc-
zione nazionale. 

Kravamo oltimisli c di buon 
iimnre lanlo da trot are buiiuo 
il snlilo ri*«> frolto e mal con-
diio die le cmiipapne ri ave
vano preparalo. Pran/ammo 
in«ienic per I'lillima volla, 
Curiel. in, Velia Sarrbi. Alba 
Spina e Binnra Dioilali. I'oi 
Curiel r i saluln. doveva m a r -
si ad un appuiilamenlo. Nnn 
ilnvevamn pii'i rivederln vivo. 

Me/znra dopn avrrri la«cia-
lo il sun ' jncur arrn««ava il 
selrialn di Piazzale Bararra. 
Nni eravamn ign.iri ili quantn 
era avvenulo I I mallinn se-
guenle *lavi> rnuimen'ando rtm 
\ elia Sarrbi la nntizia ripnr-
lala dai giomali ilella tirri«ii>-
ne ili unn «ronn*,iulo avvenu-
la in Piazzale ttararra per ope
ra della brigala nera. qiiando 
giun*e la compagna di Curiel. 
rnn il volin «ronvnl|n. la qua
le di«v: « Cinrgio nnn e rien-
Iralo n. Un lri«le pre*enlimen-
tn. rhe non njavamn esprime-
re. ri ilireva rhe In « sconn-
seiittn» era Lui, il no«trn Fu-
cenio Curiel. La «'.ia rnmpazna 
era rnme impielrita dal dnln-
re: noi non fapevamn rhe di
re: rhe cn«a «i pn«» dire in 
tali rirrn*lanze! 

Nnn lardammn ad avere rnn-
ferma dei nn<tri prr«^nlimrnti 

La rn»temaz»nne era *re«a 
nri runri di Mllli nni. ma la 
lull j rnntinuava implarabile 
Slrincem-nn i ilenli e ri ri-
vnlcemmn ai sinvani. ai par-
tisiani. azli niwrai. a Mini i 
mmballenli della liberl.i e di-
remmn lorn- rnlpilr pin fnr-
le alTin<-|ir qur>«m regime di 
rriminali «ia lr.iv olio al pin 
pre«ln nell itn<miinia e nnn 
pn««-» fare i l lm male all'llalia 
e asli ililiani 

La «alma di Kuzrnin Curiel 
vrnne mn-M-rvata aH'obilnrin. 
per inlrrr««*rnrnli> dei rnmpa-
eni. I n n a dnpn la liberazio
ne II | i mas^in on immen«o 
rnrl»*n <li rnmp^cni. di sinvani. 
•li partisiani e di pnpnln mi-
lane«e arrnmpasnava il nn«irn 
I urii-l allV<iri-ma dimnra al 
Cimilern Mnntim^nlalr 

Arturo Colombi 

Nella vita e nell'azione di Curiel 
i- ' i > 

le esperienze di una generazione 
Ripercorrere. sla pure attravtsr-

so le mUle difflcoltft che deriva-
no dalla frammenlarieta del ma-
teriale flnora esistente. l'euperien-
za di Eugenio Curiel e della sua 

, generazione, • signlflca renders! 
., conto di nessl di problem! deci-

sivi per la rinascita del paese: si-
sniflca in partlcolare rintraceiare 
i piu searetl affluenti de! grande 
flume della Resistenza e della lol-
ta di liberazione. che ancora osgi 
scorre attraverso la nostra vita 
nazionale: signiflca. comprendere 

" la natura profonda del processo 
di" rievealio dl nuove masse po-
polari. ed in partieolare dei gio-
vanl. a'la cosclenza dei problemi 
nazlonnli. e de] loro Inserimento 
sempre piu attivo nelta costruz'o-
ne del nuovo Stato democratico: 
approfondire cioe la conoscenza 
di quei prandi avvenimpnti che 
hanno permesso dl deflnire a 
buon diritto la lotta di liberazio
ne e il moto che l'ha segutta. - i l 

' secondo RLsor-gimento d'ltalia -. 
Questo studio sar6 parlicolar-

• roente fruttuoso per le giovani ge-
• • nerazioni dl oggi, che dalla lezio-

ne del passato possono t rar re 
orientamento nelle present! vieen-
de del nostro paese. , - • 

Al fondo della lotta politica e 
' culturale che si svolge ogg! in 

i Italia, vi e infatti lo stesso pro-
blema di ieri, tuttora Irrisolto: vi 
e 11 problema posto dalla crtsi di 

• una vei'chia classe dominante or-
mai palesemente incapace di rin-
novare se stessa e il paese: vi e, 
D'IU chp mai urcente cd esDlicito. 
il problema dell'avvento .Via di-
rezlone del paese di una forza di-
riaente nuova. chp affondi le sue 
radici nella clacse ooeraia e nei 
lavoratori: vi e semDre pift pre-
sente nella vita c l t u r a l e * mo-
ra'e. il problema di una fienerale 
rinascita fondata su un n>>ovo im-
peano civile, su una rinnovata 
unlta fra pensiero ed azione. e 
soprattutto su uno sfonro di ra-
ziona'e co'Torensione dpi mondo 
c della storia. quello sforzo che 
s p n ^ r o c o m n i c e i giovanl della 
gr>nf»raziono di Curiel auando cor-
carono una =trada nuova. nella 
politica e nella c"lt"ra. rompen-
do con la mito'o^ia fps^ista P con 
i fT=H di cartapc3ta del'a cultura 
ufflciale. 

A questa esiaenza di una po-
sizione razionale e critica verso 
i fatti del mondo e della atoria. 
cl richiama ancora ogg! Eujjenio 
Curiel. quand'e?li afferma che -11 
giovane viene ponendosi 1 proble
mi politici e non pu6 accettare le 
soluzioni. passivamente. senza 
averli ripensati. rivissuti. E ri-
pensarli non signiflca r ipe teme 
travaglio e soluzione. ma arric-
chlrll di nuovi element! poich& 
lideologia politica diviene con-
cretezzn di direttive soltanto n«*l 
contatto con la sempre nuova 
realta «. 

Fin dall'inranzia P2li fu singo-
larmante attento ai fatti della 
vita, verso i quali a«sumeva l'at-
teaeiamento critico di chi non si 
lascia dominare dai luoghi comu-
ni del « buonsenso -. dai mille for-
malismi del 'e consuetudmi fami-
liari e soeiali. Si ricorda il suo 
interesse vivissimo per le scienze 
della natura e il suo amore per 
le arti che lo indusse, ad esempio. 
in o^casionp di un viaggio com-
piuto a Pariai con la fami^lia, 
ad aggirarei da solo a lungo per 
lc sale del Louvre: si ricorda il 
suo disdegno per :I modo di vita 
proprio dell'ambiente di agiata 
borghesia che lo circondava, il 
suo appartarsi nello studio e nel-
l'approfondimejito interiore. Eeli 
parlera poi, in una lettera a una 
donna amata. scritta pochi mesi 
prima di morire. di una sorta di 
-rarefazione intellettuale-. di una 
-< ntrosia - con cui difendeva - la 
solitudine della (sua) adolescen-
za e della (sua) giovinezza ~. 

A sedici anni, quand'era anco
ra studente nel Liceo Seientifico 
-Guglielmo Oberdan -. Eugenio 
Cunel ebbe una vivace discue-
sione con il padre, che si era al-
larmato per aver trovato il gio-
vinetto in possesso di manifesti-
ni politici. Dunque. lonentamento 
antifascista di Eugenio ha pre-
messe p:ii lontane di quanto si 
sla creduto flnora Esso comincia 
a manifestarsi proprio a Trieste. 
nesli etessi anni in cui le ultime 
re5.stenze del movimento operaio 
italiano e delle a-ssociazioni popo-
lan s.ave vensono stroncate d i l -
la vio'.enza fsscista. 

L'avvicinamento 

al marxismo 

, strazione della sua volonta di non 
affldare il proprio avvenire a una 
tecnica determinala. bei:«5l di man-
tenersi disponibile per piu ambi-
ziose prospettive. 

Gia da tempo per6 si era aperta 
• nell'anlmo dl Curiel una criei • 

ideale profonda. Se ne ebbero le 
prime manifestazioni quando, al-

. la vigilia della laurea. prese im-
provvisamente la decisiooe di la-
sciare gli studi per dedicarsi al-
l'insegnamento elementare. Sol
tanto l 'amorevole insistenza del 
familiari e dei docenti lo indusse -

• ad abbandonare questo proposito. 
Ma nel periodo successlvo alia 

laurea. nuovi episodi della bio- . 
urafia di Curiel testimoniano del 
suo gran dlsagio spirituale, della 

i sua ansiosa ricerca di nuovi 
odentamenti . Per qualche tem
po ' egli si rifugio a Montepul-
ciano. ad insegnare nel locale 
ginnasio. Rlflut6 inoltre - di se-
guire il Prof. Rossi in una spe-
dizione scientiflca all'Asmara, or-
ganizzata dal Consiglio nazionale 
delle ricerche per lo studio dei 
raggi cosmici. I suoi orientamenti 
ideologici erano ancora molto 

• confusi. Era In contatto con asso-
ciazioni di carattere teosofico 
che si ispiravano alio teorie mi-

• stiche dcdlo Steiner; lo interessa-
• vano "per6 non tanto gli aspetti 

speculati^i di queste teorie. quan-
to certe pratiche di autocontrollo. 
da cui si sarebbe do\tito ricava-
re un perfetto possesso di se stes-
si. una grande chiarezza intellet
tuale e stati d'animo di etraor-
dinaria serenita. 

Non varrebbe forse la pena di 
riferire questo momento fugge-
vole della formazione ideale di 
Curiel. se esso non testimoniasse 
di un aspetto peculiare e perma-
nente della sua personalita: il suo 
forte impegno etico, la sua con-
tinua ricerca di una sistema-
zione ' 6pirituale che corrispon-
desse ad una condotta pratica 
nella vita. Questa ricerca pu6 
spiegare perche egli fosse inappa-
gato della metodolouia scientifl-
ca appre^a negli ?tudi universita-
ri: non vi trovava infatti quella 
solidita di costruzione logica, 
qn»lla unitarieta con tutto il sa-
pere. cui la sua mente tendeva. 
Sull'insegnamento seientifico uni-
versitario, pesavano fortemente, 
allora come oggi, le conseguen-
ze del trionfo deiridealismo cro-
ciano e gentiliano nella cultura 
italiana. Esso si chiudeva sempre 
piu nella specializzazione. rinun-
ciando alia generalizzazione dei 
dati scientifici sul terreno della 
conoscenza. 

Non sarebbe accettabile una t e -
si che attribuisse le cause della 
jnsoddisfazione di Curiel per la 
cultura scientiflca e del suo suc-
cessivo distacco dalla vita uni -
versitaria soltanto agli impegni 
pratici da lui assunti nella poli
tica militante. Questa insoddisfa-
zione fu invece dovuta anche a 
una critica che daU'interno Eu
genio Curiel mosse alia limita-

Nel 1929. dopo aver conseguito 
la Iicenza Iiceale con un anno di 
anticipo. Eugenio Cunel si iseris-
se al b.enmo di Ineegneria presso 
I'Universita di Firenze. assecon-
dando un des-.deno di cuo padre. 
Allogsio a Firenze in casa dello 
zio. Ivudovico Limentani. inse-
cnante di filosofia morale nello 
Ateneo fiorentino Con \o zio. fir-
matano del manifesto degli in-
teHettuali antifasci^ti redatto da 
Benedetto Crore nel 1925. Eu^e-
n.o si intmtteneva sovente in di-
scusfio'u. d. cm oertimentp ri-
<?ntl r.nfluenza. >ia «ul terreno 
politico 'anche :n ?enso ne2?tivo. 
perche conobbe i limit': dell'an-
t:fa?c:smo borghe*=e e conserva-
tore>. *.a *'il t e r ' eno .d^olnj-.t'o 
II prof. I-imentani era d: orien
tamento po*itiv"5ti<*o. «ensb;le 
qir.ndi azh interes?i della r.cerca 
•j'.ert-fi.'a- e cift prob'ibilrrpntA 
non fu senza con*e^uenze por il 
«ucce*sivo cambiamento di ind -
nzzo deal: «tudi univerv.tan di 
Enzenio In'atti . roch: rre«i dopr. 
aver terminptn ;i b 'enn :o prope-
d*»;it;co a Fi 'enze ed r~-«ersi tr?-
sfento alia fine de! 1931. al Pol:-
ternico di Milano Curiel il 24 
febbra :o de: 1932 .-hipse di roter 
pas^are al COTO d: laurea di Fi-
sira e. ottennto il con«er?o fece 
r.torno a Firpnze 

Gia nel primo b:ennio dt studi 
Cunei aveva rivelato particoHn 
attitudin: ne. campo delle mate-
matiche e della fls;ca L'abbando-
no del Pohtecnico fu senza dub-
bso la con>e«uenza della sua vo-
cazione per uno studio che apris-
<e la mente ai p;u vasti oriz^onti 
della ricerca, ed una chiara d:mo-

tezza ideologica del pensiero 
seientifico dominante neU'insc-
gnamento universitario. 

II 1933 e il 1934 furono anni 
decisivi per la formazione di Eu
genio Curiel. Furono • questl gli 
anni del suo piu ' intenso trava
glio ideale, della piu ansiosa( ri
cerca di soluzioni nuove, dell'av-
vicinamento al marxismo e alia 
politica militante 

Superata la breve ' parentisi 
delle confusion! teosoflohe, si svi-
lupparono gli interessi dl Curiel 
per la fllosoHa. Egli si legb a un 
gruppo di giovani studios! che 

, periodlcamente si rlunlvano in 
un semlnario di studi In una sala 
deiristl tuto di fllosofla del diritto 
(dell'Universita di Padova), per 
discutere soprattutto intorno alle 
opere dei due pensatort. Croce e 
Gentile, cho dominavano la sce-
na della cultura italiana; vi era-
no giovanl che provenivano da 
studi diversi. dalle facolta scien-
tifiche gli uni, da quelle umani-
stiche gli altri; vi erano giovani 
gia chiaramente antifascist!, co
me lo stesso Curiel. come Opo-
cher. oggi professore nell'Ateneo 
di Padova, ed altri legati ancora 
al fascismo, anche se animati 
dalla intenzione di - rmnova r lo» 
daU'interno, di hberarlo dalle 
scorie del conformismo per ri-
pristinare la purezza «- rivoluzio-

naria ». 

to condanna 

al conlino 
Curiel chicdeva alia cultura la 

soluzione di un problema fonda-
nientale: come possono agire gli 
uomini per realizzare nella pra
tica la liberta propria e di tutti 
affermata dalla filosofia; come 
dunque si poteva agire allora 
contro il regime fascista, che op-
primeva la liberta. La sua for
mazione scientiflca. e la conse-
guente esigenza di concretezza 
sperimentale dei dati del pen
siero, lo aiutarono probabilmente 
a comprendere che nell'anibito 
della filosofia idealista non si po
teva organicamente risolvere quel 
problema, dato il rifluto di rico-
noscere l'oggettivita del mondo 
esterno e la pretesa di riassu-
mere tutto il processo della co
noscenza nell 'autonomo svolgi-
niento del pensiero. 

In questo momento decisivo 
del travaglio ideale di Curiel. si 
insert 1'opera di un comunista, 
Atto Braun, un intellettuale tr ie-
stino, gia suo compagno d'infan-
zia, con il quale Curiel si era 
legato a Padova di rinnovata 
amicizia. 

Per qualche tempo, Braun e 
Curiel abitarono insieme, alia 
periferia di Padova. Giorno e 
notte essi discussero a lungo sul-
la situazione politica ed econo-
mica del paese e sulle opere 
marxiste che Braun fece leggere 
all'amico. L'adesione di Curiel 

alle premesse fondamentali del-
.l'ideolugia marxista. non avven
ne senza un faticoso process>o 
critico. 

II 2.'? giugno' 1939 gli sgherrl ' 
dell'OVRA lo arrestarono con al-
cuni membri della sua famiglia 
ed un suo conoscente triestino. 
Gli altri furono presto rilasciati; 
Curiel invece, dopo essore stato 
detenuto per qualche mese nel 
carcere di S. -Vittore in Milano, 
fu condannato a cinque anni di 
confino; e ai prim! di gennnio 
del 1940. fu trasportato nell'lsola 
di Ventotene. 

II giovane scienziato comunista, 
strappato aU'insegnamento uni
versitario ed al lavoro legale tra 
!a gloventti intellettuale di Pa
dova, aveva trovato nell'isolotto 
doi ennfinati un mondo in cui, 
nonostante le condizioni della 
cattivita. si svolgeva una vita po
litica e culturale molto intensa. 
Ci6 gh permNe di non mante-
nere inattive le sue eccezionali 
capacita intellettuali e di trovare 
applicazione alle sue inesauribili 
risorse morali che lo volcvano 
sempre teso e impegnato nella 
lotta cui aveva ormai dedicato 
la propria esistenza. 

,Ce ne d?i conferma Arturo Co
lombi, quando dice di lui: «Nel 
fuoco della lotta aveva conser-
vato 1'interesse per i problemi 
inerenti alia democrazia di tipo 
nuovo, la ricerca della via ita
liana verso il socialismo». 

La gucrra di Liberazione non 
poteva non sollecitare questa vo-
cazione di Curiel, che rappresen-
ta il filo conduttore lungo il quale 
si e svolta fin dall'inizio la sua 
esperienza. negli scritti de 71 Bb 
come negli anni del confino. La 
Resistenza, infatti, ha posto cla-
morosamente all 'ordine del giorno 
della nazioue il problema del 
rinnovamento dello Stato e della 
classe dirigente: come ha scritto 
Palmiro Togliatti, «La Resisten
za e il primo apparire e affer-
marsi di una classe dirigente 
nuova alia testa di tutta la vita 
nazionale >-. 

AU'indagine di questo caratte
re fondamentale della Resistenza, 
gli scritti di Curiel degli anni 
1943-1945 offrono senza dubbio 
un importante contributo. 1 pro
blemi che da essi emergono sono, 
come si e rietto, quelli dell'edi-
ficazione del nuovo Stato, del 
ruolo che le diverse classi, e in 
partieolare la classe operaia, vl 
dovranno giuocare; sono i pro
blemi di una democrazia nuova, 
fondata sul consenso e sulla par-
tecipazione attiva delle grand! 
masse del popolo, grazie all'inse-
rimento nello Stato di classi so-
ciali tradizionalmente assenti; di 
qui gli accenni frequenti al pro
blema dei contadini (come osser-
va acutamente Curiel. la guerra 
di Liberazione « e la prima guer
ra che i contadini italiani hanno 
sentito come guerra nazionale e 
alia quale hanno partecipato vo-

Una testimonianza 
di Tono Zancanaro 

- Sono passali 20 anni dal giorno 
che i briganli neri hanno assassi-
nato Eugenio Curiel —, Giorgio 
nella Resistenza. 

Ma e certo che nei giorni che 
seguirono la sua tragica morte. 
moltissimi ascoltatori delle radio 
clandestine. - USA • Londra o Mo-
sca. saranno stati colpitz, allora 
erava'mo nel mese di Jebbraio. che 
il lutto per I'improvvtsa morte di 
Roosevelt era accomunato da tutti 
indistintamente (anche le radio 
allora erano alleate) a quello della 
morte del giovane dirigente della 
Resistenza italiana: Eugenio Cu
riel. massacrato in una strada dt 
Milano da briganti neri. vergogna 
del nostra pae.se. giovane scien-
zialo. matematico. professore uni
versitario a Padova. entrato gio 
vamssimo nel PCI e percid nella 
lotta organizzata antifascista. man-
dato giorane al confino. fondatore 
e responsabile. pi& durante la , 
guerra attiva al fascismo. del 
Fronte della Cultura e del Fron
te della Gioventu Un protilo. 
questo del giovane dirigente co
munista. ancora pressoche sco-
nosciuto. che dara. gia allora. la 
misura delta miqliore personalitd 
del compagno Eugenio Curiel 

Conoscevo Curiel dall'ormai 
lontano 1935 A dispetto dell'alta 
figura sembrava ed era un ra-
oazzo: 22 anni aveva. e tuttavta 
era professore di maiematica, un 
ramo della matematica orviamen- . 
te. all'Universita di Padova e si 
muoveva in un giro ampio dt oio 
rani amtci. studenti. la piu parte 
come lui triestim. e qualche gio 
vane profet'are di filosofia e lo 
amico e compaano l.uccim. sopra-
tutto. che presto sard il suo piu 
ricino co'laboratore nel lento. 
largo, ma sotttle lavoro politico 

Ma, genuino umanista. con una 
vision? della storia e dell'umani- ( 
la singolare. anche nel giro dt 
tanti studiosi e giovani. Curiel 
non si laiciara scappare occasio . 
ne di indirid' iarc e dt airricmare 
i valori positivi Anche le mani
festazioni arttsttche erano per lui • 
altreltante vie per portare avanli • 
il suo lavoro E cosl me lo trorai 
immedidamente amico come ebbe 
presa visione del rnio lavoro dt 
artista. dopo avermt cono%ciuto 
di perjonn O. ro^Jnirno essere nel 
rero. to stesso mi trocai come 
naturnlmente legato al suo lavuro 
di politico militante 

Son era davrero facile allora 
nemmeno per un uomo della sta-
lura dl Curiel. far dtrentnre co-
muniJti. o politici attiri E tutta-
via non passera molto tempo che, 
sia pure aiutati dagli arvemmen' 
a « tutti gli amid che Curiel 

via via individud e aiutb a ma-
turarsi se li ritroverd. ritornando 
dal confino nel scttembre del '43, 
dentro il Partito, nella guerra con
tro il fascismo. 

Era come fare delta ginnastica 
prestigiosa. con Curiel. la fatica 
di amvare a capire. il disastroso 
concatenarsi di fatti grottcschi o le 
guerre autentiche di quepli anni 
I.a guerra in Abissinia e la Spa-
gna. con la punteagiatura macabra 
dell'Austria e della Cecoslovac-
chia occupat" dai nazisti hitleriani 

E' tuttavta qui che Eugenio 
Curiel rtmane a Padova. fino a 
che il confino non se lo prese nel 
luplto del 1938 Era lui che chia-
nva. indicava il punto piusto de
gli avvenimenti E lavorava a 
lessere la trama del Partito. I'or-
uantzzazione delle forze disponi-
bili e non solo negli ambient! 
studenteschi o operai padovani 
Ancora allora. il lavoro. la figura 
di Curiel lasciara perplessi o so-
spettosi tutti coloro. e non erano 
pochi nell'ambiente universitario 
padorano. che vederano con trop-
po sospetto o peggio. Curiel di-
rtgere con l.nccini. II B6 (1937-38) 
che era davrero il pin scredi-
tato e banale fra i giomali di qui 

Ma Curiel credeva al suo lavo
ro e cosi la sua guerra al fasci
smo la faceva col giornale. II 
mezzo anzi per cercare amici. 
compagni. un po' orunque in tutta 
VItalia Per legarli a un lavoro 
sempre pih ampto e forte, con 
Lucciri. Curiel orgamzzava dibat-
titi dentro il sindacalo fascista e 
dalle conferenze sindacah dei oe-
rarchi fascuti Curiel TIUSCILT. jpes-
so a fare delle autentiche polemi-
che antifascisie — laroro ttnda-
cale autentico m definitiva 

Inlanto la tecnica sotttle della 
lotta di tipo comunista sembrava 
dare fuoco. pure nella cornice e 
^olto la cappa fascista, nelle mam 
di Curiel E tutto d suo lavoro 
lo faceva con estrema sempUcita. 
come se m lut lutto fosie naturale 
Come piii ran erano in lui que-
ah scatti irost che net primt tern 
pi della nostra amicizia lo faceva-
no parere sempre preda di una 
fretta da tarantolalo Son si era 
ancora fatto le oisa. non era an
cora padrone di una vera tecni
ca di loita 

E con (a stessa agilita sapevo 
ifruitare. nel giornale II B6. yli 
art 'enmientt politici del giorno 
'e chi ha avnlo allora occasione 
di leggere I | Bo. ed era capa< e di 

capire. su bit o sentira chi dirige-
va davrero il giornale). e tmpo-
jfare un a'fro singolare e largo 
campo dt laroro. di ricerca e pro-
selitismo antifascista te non 

comunista, servenaosi in modo 
straordinario dei littoriali. 

Era, questo lavoro, un mosalco 
senza fine di piccoli fatti, di epi-
sodi apparentemente insignificanli, 
che dara . all'opposto. Video di qua
le larga visione della vita e dei 
valori anche politici della vita 
che Curiel aveva fin da allora. 

Ma ancora quest'ultimo persona
te ricordo mi pare di dover sot-
tolinearc, perchi' capace di dare 
un'ulteriore o piii precisa misura 
delle possibility di Curiel. 

Era la primavera del '38. a Pa
lermo. durante i littoriali, sezione 
scienze politiche. con neN'aria gia 
limzio della campagna razzista 
nel definitive agqanciamento al 
carro nazista del fascismo no-
strano Son perdeva una seduta. 
una gara sui problemi politici o 
smdacali. e allora e'erano pure 
gli operai con gli studenti E e'era 
poi il lavoro che faceva ai mar-
gini dei littoriali medesimi con 
tutti gli altri giomali dei GU-F. 
che areva • fermato • nelle po-
lemiche giornalistiche di catego-
ria: con due giovani. uno ricordo 
bene era di Siena, discntera nel 
solito piccolo bar come era allora 
nella tecnica cospiratii-a del PCI. 
Per la prima volta capii cosa vo-
leva dire far la guerra al fasci
smo senza maschera 

In quelle occasioni Curiel dimo-
strava come andcra intesa la tec
nica di un lavoro scoperto con un 
giorane che areva dimostrato ca-
pacitd recettire 

Molti fatti. molti avvenimenti e 
molti cambiamenti di scena sono 
arrenutt e nel campo generate 
della politica e nella vita stessa 
dei rapporti tra i Pirtitt comuni-
sfi di riiiti i Paesi 

Delia ria italiana al comuntsmo. 
(che con fnsiidio anche molla 
aente onesia non vnol vedere e 
capire) Curiel rtnscl a darmene 
una chiara idea Tutto cio fo 
rfero al suo laroro e alia sua mf-
todologia che era pot quella del 
Partito che lui. giovanissimo. ave
va afferrato 

Come era gia allora unitarla 
in Curiel lidea del rappouo tra 
democrazia e comuntsmo cos) era 
aia chiara in lui ''idea del fronte 

• della cu'tnra. e. piu ancora Video 
del Fronte della Gioventu 

fa grande leztoni comunista di 
Eugenio Cunel * un fatto molto 
mu radicntn di qunnto po<*a sem 
brare. la sua e stata ed * una 
arnnde eredno di comunista di 
umanitA senza aggettivi Curiel 
* certo ancora un maestro e%lre-
mamente tiro per i oiorani. ma 
non soltanto per i giovanl 

Tono Zancanaro 

lon ta r i - ) ; di qui anche il parti-
colare interesse di Curiel per il 
problema dei rapporti tra catto-
lici e la nuova democrazia pro
gressiva; sono infine i problemi 
della politica estera della nuova 
democrazia italiana, strettaments 
connessi al problemi internl del
la rinascita e del rinnovamento 
d'ltalia, secondo quella linea che 
non sara piii abbandonata dal 
movimento democratico: la dife-
sa dell'amicizia e della pace fra 
i popoli, come condlzione per 
l'dvvento dl «una nuova era di 
progresso soclale ed economico*. 

Al centro di tutti quest! scritti 
vi e la questione deU'unita na
zionale, asse della politica dei 
comunisti per il trionfo della 
lotta antifascista. Anche per que
sto aspetto. la figura di .Curiel 
appare particolarmente rappre-
sentativa di una generazione ma-
turata alia vita e alia lotta attra
verso un'esperlenza storica con-
tinuamente permeata, dagli anni 
della guerra di Spagna. che vi-
dero per la prima volta costl-
tuirsi l'unita militante degli anti
fascist!. fino alia Resistenza, dal 
nuovi valori nazional! ed unitari 
su cui e fondata la vittoria d«l 
25 aprile 1945 e la Costituzlone 
democratica della nuova Italin. 

Enzo Modica 

Dnirintroduzinne al volume «ClM-
si e ecnoiazkmi nel secondo Rl-
sorglmento ». raccolta dl scritti dl 
E. Curiel, Edlziont di cultura «o-
ciale. lioma 1955. 

II Fronte 

della Gioventu 
Nell'ltalia logorata dal venten-

n'to fascista, mentre si sfara pre-
parundo /a riscossa insurreziona-
le, che doveva poi sfociare nel 
grande movimento della Resi
stenza, i giovani comunisti senti-
rono I'esigcnza di chiamare a 
raccolta tutta la gioventu per 
sferrare Veslremo attacco alia 
dittatura fascista. 

L'idea di Curiel si era fatta 
strada. Nasccva a Milano, ncl-
I'autunno del 1943. il Fronte della 
Gioventu di cui Curiel era il fon
datore e il capo riconosciuto. 

" II Fronte della Gioventu non 
aderisce a nessun partito, ma ri-
chiamandosi al "Cln" costituisce 
la palestra in cui si incontrano i 
giovani delle varie tendenze e in 
cui si provano attraverso Vazione 
le diverse fedi politiche. Nella li
bera discussione che sorge dal 
contatto e dalla collaborazione 
nella lotta contro il nazismo e il 
fascismo. i giovani si cducano a 
quella co.sciente partecipazione 
alia vita politica che e la base 
della vera democrazia. (...) La 
gioventu sara all'avanguardia del
ta societa: potra costruirsi. sulla 
vita di domani soltanto se lottera 
per assicurarc all'ltalia la demo
crazia popolare» Cosi prccisava 
Eugenio Curiel. E malgrado le 
prime difficolta. i primi limitl e 
difetti il - Fronte » si sviluppd ra-
pidamente e gli altri partitl anti-
fascisti c il " Clnai" lo riconob-
bero ufficialmente. 

Un - prospetto degli aderentl al 
Fronte della Gioventu • del 3 no-
vembrc 1944 da le segucnti cifre: 
circa 3800 organizzati in Piemon-
te, circa 2100 in Liguria, circa 2700 
in Lombardia. circa 3000 in Emi
lia. circa 1600 nel Veneto. 

Formazioni del • Fronte della 
Gioventu • furono anche costi-
tuite. durante I'occupazione tede-
sca. nelle Marche e in Toscana 
(...) Fra i nomi del rappresentan-
ti dei diversi partiti del CLN n#I 
Comitato direttlro del F.dG. H 
ricordano quelli di Gillo Ponte-
corro c Quinto Bonazzola. oltre 
Curiel per il PCI: Renato CarH 
Ballola e Gianni Baldi per II 
PSIUP; Dino Del Bo c Alberto 
Grandi per la DC: Giorgio Pegro-
nel e Carlo Sarnpietro per il PdA; 
Cattaneo e Simonazzi per il PL1; 
Baroni e Sebregondi per i " catto-
lici comunisti". (dal libro » Classi 
e Generazioni nel secondo Risor-
gimento - Editori Riuniti. Roma) 

Alia Confercnza dei giovanl co
munisti svottasi — clandestina-
mrnte — a Milano (I 20 gennaio 
1945 Curiel cosi precisava: - E" fra 
queste rovine e queste speranze 
che dcre affermarsi. libera c pos-
sentr. la forza della giovenlit Tra-
dita dal fascismo, che I ha gettata 
in guerre ingin*te ed antinaziona-
ti. sfruttata dalla vecchia classe 
dirigente che ne soffocava la ca-

pacitd facendo della cultura privi-
legio di pochi e ne mortificava la 
libera iniziatira nell'angitsto qua-
dro di interessi di classe, la gio
ventu italiana dovrd essere la for
za che ralvera Fit alia riportando-
la alia liberta e alia dignita na
zionale All'organizzazionc unita-
ria della gioventu italiana. il 
Fronte della Gioventu, spelta, nel
la rico<truzione di questo mondo 
nuoro. una parte importante, una 
parte decisira. Soltanto Vunione. 
soltanto la coordinazione delle vo-
lontd di rinnovamento che anima 
ogm qiovane, fara della gioventu 
italiana la grande forza costrut-
trice della nuova societa -. 

Pochi giorni dopo la mortt di 
Cunel. a Milano. nella Chiesa di 
S Carlb che aveva ospitato alcune 
riuntoni del Fronte della Gioven
tu. un sacerdote antifascista, at-
torntato da giovani di opni opi-
nione politica che arerano Zaro-
rato e combaituto accanto a Cu
riel. celebrfi una messa in suf-
fragio dell'eroe: a Roma tutti i mo-
vtmenlt g:ovanili si riunirono per 
rivolgere alia memoria di Curiel 
un estremo saluto La dlchiarazio-
ne approvata in quella riunfone 
dice: • f giorani dell Italia libe-
raia. mentre <alutano il mariirio 
dt Eugenio Curiel. assertore dl 
unita e apottolo di attiva parted-
pazione dei giorani alia lotta per 
la liberazione e la costituzione 
della nuova democrazia. pre** 
dono impegno sotenne a dare I'o-
pera loro perche il suo insegna-
mento e il grande esempio d*i 
fraiclli dell'ltalia occupmtm 
siano r an i» . 
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<L 'Espresso » chiede al 
PSIdl parlor chiaro 

|Un dibattito al Ridotto dell'Eliseo — Iniziate le letture del te-
sto nei circoli culturali romani 

In dibattito al ridotto del-
llseo, Vinlzio delle letture del 
\mma net circoli culturali ro
il, nuove polemtche da par-

[di organl di stampa: u caso 
Vlcnrio e ancura all'ordine 
glorno, nonostante si sia 

\tato e si tenti. da parte del 
jerno, di chiuderlo brusca-
\te, difendendo il decreto 

ifettizlo con il quale, lunedl 
irso, si e vietata la rappre-
\tazione del dramma di 
chhuth nel terrltorio di Ro-

E* all'ordine del giorno an-
per la clamorosa e singola-
denuncia nei confronti di 

tudlo Volonte, denuncla alia 
lie si e glurtti in un clima 
Mcolare e dopo sisteml d'in-
;ine a senso unico. 

che punto e il caso del Vi
la? Son riotl la risposta di 
Hani al Senato, la difesa del 
treto prefettizlo, il vergogno-

so avallo di una operazlone di nale che e sul tappeto (Insom- ~ 
polizia che lo stesso decreto 
prefettizlo ha rivelato nei suol 
unlet termini d{ iliepaiitd (ma 
il minlstro Taviani se I'e cava-
ta dicendo: - L'intervento della 
polizia non e il punto centrale 
delta questione, ora »> Venerdl 
prossimo tutto il problema, sol-
levato da interrogazlonl e da 
interpellanze del PCI, PS1 e 
PSllfP (singolare, invece, Vat-
senza dei repubblicani, { quali 
hanno assunto un vibrato atteg-
giamento di protesta sul loro 
quotidiano ma non si sono fatti 
vivi in sede parlamentare). ver-
ra riproposto alia Camera. Nel 
frattempo, approfittando di que-
sta pauta e apparsa chfara la 
manovra della stampa fascista e 
ultra-clerlcale (ma anche di una 
parte di quclla cosiddetta » in-
dipendente *) di far dimentlca~ 
re il grave problema costituzio-

lesso in scena 
illo Stabile di Genova 

Stasera 
«ll processo 
di Savona 

Nostro servizio 
SAVONA. 19 

)omani sera si svolgera al 
^atro Chiabrera la prima na-
»nale assoluta del Processo 

Savona, due atti in cui il 
ivane magistrato genovese 

Jessandro Orengo, in arte Vi-
Faggi, ha fatto rivivere il 

jattimento che ebbe luogo 
tesso il Tribunale di Savona 
\\ 9 al 14 settembre del 1927. 
[ntro un gruppo di antifasci-

accusati di avere organiz-

soprattutto una pagina di sto-
ria, fatta rivivere dalla imme-
diatezza dell'azione teatrale. 

Di questa dira meglio dopo-
domani la critica, sia sul piano 
dell'arte sia della storia. Del 
testo si puo gift raccogliere l'im-
pegno di verita e il mestiere; 
nnche se forse si poteva desi-
derare una maggiore incisivita 
di stile e anche maggiore liber
ty fantastica, che avrebbero 
permesso di scavare piu a fon-
do nella vicenda, fino a farla 
diventare un momento emble-

[to Tespatrlo di Filippo Turati. ™ | i c ° ? e » a f a 3 e
 t.dissolutiva 

^•idea di realizzare seenica- dello Stato democratic borghe-

?nte l'episodio sorse nell'am-
to del Comitato savonese per 

celebrazioni del ventennale 
^lla Resistenza. che giustamen-

identiflcb in quel processo 
fatto piu significatlvo e dl 

iggior rilievo nazionale dei 
jlti ed important! che hanno 

|ratterizzato a Savona la pri-
»resistenza» al fasclsmo. 

scussa con il direttore arti-
Ico dello Stabile genovese. 
[uarzina. l'idea venne accolta 
11a direzlone del Teatro. che 

felice intuito capl che era 
hsibile trarre (uori dal volu-

IOSO inenrtamento processua-
e dalle altre interessanti te-

tmonianze, parte gia note e 
Irte Inedite ai piu. un lavoro 
fente un suo speclflco profllo. 

Tosl domani sera Savona ri-
rth l'episodio in una specie 
- anteprima » riservata agli 

ritati. tra i quali esponenti 
(Ha Resistenza e della cultu-

nonche i protagonisti super-
|ti della vicenda: imputati. 

/ocati, giudici; e i parenti di 
^elli scomparsi. Uomini poli-
Ci tra i piu noti e popolari 

Italia, carlchi di esperienze 
lolteplici e di una - c a m e r a -
rammatica di combattenti. co-

Parri e Pertini. E i difen-
|ri. impegnati a - s a l v a r e - gli 
lputati. in un processo che si 
blgeva davanti alia magistra-
|ra ordinaria. ma tra pressio-

e intimidazioni aperte: nel 
jale, quindl. poteva sembrafe 
iu utile e opportuno l'argo-
iento puramente legale che la 
inea riaffermazione d e g 1 i 

ieali politici e deirimpegno 
iorale. Ma alcuni. tuttavia. co
le il nostro Luzzatti. che la 
ronaca di Barbara Barclay 
irter sul Manchester Guardian 

|ce -modesti ax^'ocati di Sa-
sna* e le cui arringhe fecero 
(mpressione piu grande. sep-
?ro interpretare profondamen-

la volonta esplicita degli im-
atati, che erano decisi a fare 
ftnsapevolmente di quel pro-
^sso una grande manifestazio-

politica antifascista. un mo-
?nto clamoroso di quclla lotta. 

II giudici finalmente. di cui le 
Irte dicono la diversita d'at-

iamento: chi francamente 
>revole agli imputati. chi 
•>ai tentato dal conformismo. 

in mezzo, ondeggiante. il Pre-
lente; e che turti insieme. con 
negare il movente politico 

fcirespatrjo di Turati, giustifi-
^rono legalmente una senten-

di condanna cosl mite anche 
br i maggiori imputati <10 me-

di reclusione) che. data la 
lazione, il clamore del pro-

e le chlare pressioni che 
10 venute daH'ambiente fa-

ista. pub considerarsi una dcl-
ultime manifestazioni di in-

|pendenza e di lar\'ata rcsi-
?nza al fascismo della magi-
itura italiana Non ci snr.V 
e naturale. il Pubblco Mi-

Istero. II famoso Eula che si 
Istinse. tra l'altro - per una 
lolenta difesa del regolamento 
fascista> di P S e per la enor-
lita delle pene che commma -: 

che in seguito doveva fare 
ia brillantissima carriers non 
>lo durante il fascismo. ma 
iche dopo. nella repubbhea 
»ta dalla Resistenza. 
Dello spettacolo si daranno 
»lla nostra citta sei rephche. 
jattro delle quali nservate ai 
ivoratori e agli studenti. per 

quali ultimi i fatti saranno 

se in Italia 
Ma la lacuna forse piu seria 

stn nella troppo scarsa presenza 
dello sfondo politico-sociale del
la citta, che pur faceva da 
- coro - commosso e appassio
nato al dramma nolle aule del 
Tribunale. E Savona non era, 
specialmente allora. una citta 
qualsiasi. era una *• roccaforte 
rossa - uno degli ultimi centri 
urbani che non soggiacesse al 
fascismo; e cib grazie al peso 
della sua clas.se operaia. una 
delle piu compatte e piu com-
battive d'ltalia che in maggio-
ranza aveva aderito, come a 
Torino e a Trieste, al Comu 
nismo. - Cera moltissima gente 
— dice una testimonianza — e 
quasi tutti operai -. Barbara 
Carter aggiunge: - Quello che 
resta indelebilmente impress© 
nella mia memoria e Ia deli-
rante gioia di tutta la citta 
quando si conobbe il verdetto 
dei giudici. La folia inondb le 
=trade gridando. ridendo. can-
tando -. 

Ma si sa che nel teatro il te
sto non e tutto. e che molto 
dipendera dalla regia. la quale 
molto pub mutare e rendere piu 
incisivo, dando luci ed ombre. 
ed arricchire. 

Giovanni Urbani 

ma, la Costituzione viene dopo 
ll Concordato?) per spostare la 
mlra sull'attentato (vile, insen-
sato) contro il Vaticano e suite 
persone che sono stale diretta-
mente impegnate nel caso del 
Vicario. 

E" una vecchia manovra che 
Gianmarta Volonte' telegrafan-
do al fratello, ha glustamente 
ricordato: »II ricatto morale e 
Varma degli idioti... • (parole 
che confermano come Vattore 
non sia solo un teatrante tro-
vatosi al centra di un fatto piu 
orande di Jul, voluto per fini 
pubblicitari, come qualcuno ten-
derebbc a Jar credere; ma in
vece d'un uomo di teatro il 
quale, nel dibattito delle idee 
e nella iibcrfi della ciiltura. 
veede gli strumenti di un vi-
vere civile e democratico) E' 
una vecchia manovra, ripetia-
mo, di marca tipicamente fa
scista, quella dell'agaressionc 
pcrsonale, quella del ricatto. Se 
il suo scopo e di oitenere che 
le forze democratiche abbari-
donino una lotta che trascende 
ormai anche il caso del Vicario 
in se stesso, ebbene, e una ma
novra che non andra a buon 
fine. E" certo doloroso costatare 
come alcune delle stesse forze 
laiclie, impegnate in questa bat-
taglia, facciano prevalere. ad un 
problema di tale importanza. 
le ragioni di stato (anzi, di go-
verno); quelle stesse — come 
osserva Sandro De Feo sullo 
Espresso, che sono proprio al 
centra del Vicario. 

- ...E' prima dl tutto — scrive 
De Feo — una questione di for
ma, di dignita, di tenuta. Quan-
d'e che in questo paese di rea
list! si comincera a non avere 
paura della realta, a non avere 
paura di essere cib che si i?... 
Ci sentiamo umiliati anche per 
conto di chi ci governa che, pur 
di non affrontare la realtA, non 
esita a ricorrere ai soliti mez-
zucci del pagliettismo italia-
no...-. E parlando del dram
ma. da critt'eo. De Feo annota: 
• Che pot il dramma di Hoch-
huth sia piuttosto rozzo... e un 
altro discorso che non riguar-
da il prefetto di Roma e il ca-
rattere sacro di questa cittit. 
Potrebbe riguardarli, caso mat, 
se II Vicario fosse un iibeilo 
scritto col solo proposito di of-
fendere qualcuno. Ma non e un 
Iibeilo. e un'opera di buonis-
sima fede •». 

Quale sara dunque Vatteggta-
mento del centro-sinistra e, se-
gnatamente, dei partiti laid che 
in esso convergono? Eugenia 
Scalfari. sempre sull'Espresso. 
se lo chiede: •> Che faranno i 
sociallsti? E* difficile dire qua
le sia la forza contrattuale del 
vartito. ma e certo che se que
sta forza e'e, questo e il mo
mento di usarla. Piegare la te
sta di fronte a questi due fatti 
e pol venire a parlare di ri-
lancio del centro-sinit.tra sareb-
be, a dir poco, indecoroso -. 

Al dibattito svoltosi al ridot
to dell'Eliseo, organizzato dai 
movimenti giovanili socialista, 
socialdemocratico e repubblica-
no (la Federazione giovanile 
comunista non e stata invitata). 
hanno partecipato Giulio Carlo 
Argan. Adolfo Battaglia, Guido 
Calogero e Franco Miele. Al 
centra della discussione erano 
la Costituzione e il Concordato. 
alia luce dell'affare del Vicario. 
Sia nepli interventi. sia nelle 
conclusioni del prof. Calogero e 
stato sottolineato che U Concor
dato non pud. in nessun caso. 
avere prevalcnza sulla Costitu
zione. poiche. in questo caso, si 
avrebbe una co*tituzionali::a-
zione del Concordato stesso. Jn-
sornma. il decreto prefettizio 
con U quale si e victato II Vi
cario e in contrasto con la Co
stituzione e percib e illegittimo. 

Alia compaonia di Gianmaria 
Volonte" rontinuano intanfo a 
ginngere messaggi di solidarfc-
ta e di prote-.ta 

Volonte a Cuneo 

parla del « Vicario » 

«Gli italiani 
(non i romani) 
giudicheranno» 
Dal nostro corrispondente 

CUNEO. 19 
Nol cuneese per le riprese del 

racconto sceneggiato ispirato al 
Voltaffabbana di Davide Lajolo. 
Gianmaria Volontd non ha di-
menticato 71 Vicario di Hoch-
huth. Ne parla con foga nella 
hall dell'albergo. i cui clienti 
si sono ormai assuefatti all'ap-
parizione di questo «ufflciale 
bndogliano- col volto incorni-
ciato da una barba ispida e in-
colta. 

~ Secondo me — sostiene tor-
nando sulla proibizione dello 
spettacolo a Roma — l'aspetto 
della questione che soprattutto 
va sottolineato e che oggi un 
cattolico, privato del diritto di 
poter esprimere il suo giudizio 
su un dramma di idee, dovreb-
be sentirsi gravemente offeso. 
NeH'allestimento dello spettaco
lo, infatti, noi ci siamo soprat
tutto preoccupati di approfon-
dire un discorso sulle idee; 
quella che e stata una grande 
tragedia dell'umanita fa soltan-
to da sfondo al dramma. Se poi 
lo spettatore arriva alle conclu
sioni cui e giunto lo scrittore 
cattolico Carlo Bo. che nella 
prefazione al volume edito da 
Feltrinelli ha scritto " Comun-
que si mettano le cose e'e sem
pre un conto che non torna: 
mancano 6 milioni di ebrei", 
la questione e diversa». 

-< Trattandosi di un fatto cul-
turale — continua Volonte — e 
non, come si tenta di farlo pas-
sare ora da varie parti, con 
azioni chiaramente intimidato-
rie, di un fatto di cronaca ne-
ra. io intendevo rivolgermi col 
Vicario al pubblico piu vasto, 
nella convinzione che gli italia
ni sono in grado di esprimere 
da soli — ognuno di fronte alia 
propria coscienza — i dissensi, 
o i favori, o i dubbi. Questo, 
purtroppo, non e stato possi-
bile ~. 

«Nonostante tutto questo — 
conferma Gianmaria Volonte — 
noi 11 Vicario lo rappresente-
remo al di la delle mura vati-
cane. fuori Roma, quindi. Pro
prio in questi giorni stiamo cu-
rando l'organizzaztone dello 
spettacolo a Torino e in altre 
citta italiane ». 

- Una volta dato 11 Vicario 
in questc citta che cosa con-
tate di fare? -, domandiamo. 

«Mi auguro che il problema 
sollevato con il decreto pre
fettizio venga discusso e risolto 
in sede parlamentare al piii 
presto possibile, affinche i cit-
tadini della Repubblica che vi-
vono a Roma sappiano sino a 
che punto si possono conside-
rare cittadini italiani e sino a 
che punto devono considerarsi 
sudditi di uno stato stranie-
ro«. Per concludere sull'argo-
mento vorrei domandare: - Per-
che il volume del Vicario pub 
essere acquistato in tutte le li-
brerie romane? Che senso ha 
questa discriminazione tra pa-
rola parlata e parola stam-
pata ?-. 

Audenzio Tiengo 

Torna Dita Parlo 

SaraJago 
in «Otello» 
musicale 

NEW YORK, 19. 
Sammy Davit j r . . attual-

mente impegnato In un teatro 
dl Broadway nell'interpretazio-
ne dl Golden boy, sara Jago 

in una versione musicale dl 
Otello. che Hillard Elkins pro-
durra per II 1967. Per la parte 
di Otello si cerca di scrlttu-
rare Richard Burton. 

le prime 

PARIGI — Dita Parlo, una deile dive francesi degli anni trenta 
(basterebbero a ricordarla le sue interpretazioni nella « Grande 
illusione » e in « Mademoiselle Docteur ») torna al cinema dopo 
una lunghissima assenza. II regista Keigel I'ha voluta per la sua 
riduzione cinematografica della « Dama di picche n di Puskin 

Cinema 
II ribelle 
di Algeri 

Thomas, legionario in Alge
ria, diserta nei giorni caldi del 
1961, e sollecitato da un suo 
ex tenente, si mette al servizio 
dell'OAS, ma per dennro, vo-
lendo poi raggiungere la pro
pria patria, il Lussemburgo, 
dove lo aspettano la mamma e 
la figlioletta (non la moglie, 
che lo ha piantato): gli vien 
conferito l'incarico di rapire 
Dominique, un'avvocatessa di 
Lione, arrivata nella capitale 
nordafricana per difendere due 
membri dell'FLN; compito che 
il giovinastro esegue a puntino. 
Senonche, un po' per pieta e 
molto per caso. Thomas finisce 
col liberare la prigioniera, do
po aver ucciso un - colono » che 
lo aiutava nella bisogna, ed es-
ser rimasto ferito. 

Riparato fortunosamente in 
Francia. il malandato ragazzac-
cio cerca Dominique, che a sua 
volta lo soccorre e diviene — 
attraverso un folgorante pas-
saggio psicologico — la sua 
amante. Appare. ospite non 
gradito. l'ex tenente: Thomas 
fa fuori lui e un altro sicano. 
riprende la fuga insieme con 
la donna: cui si afflanca perfi-
no, ad un certo momento. il di 
lei marito. Oltrepassata. dopo 
altre sparatorie e minacce a 
mano armata. la soglia della 
casa lussemburghese. 1'eroe ne-
gativo defunge al cospetto del
la bambina. che non lo ricono-
sce. mentre Dominique, a qual-
che distanza. urla di dolore. 

Alain Cavalier (amico ed 
allievo di Louis Malle) aveva 
gia toccato. in chiave privata e 
sentimentale. il tema del ter-
rorismo fascista. nel suo Gli 
amanti dell'isola. non ancora 
noto agli spettatori romani. 71 
ribelle d'Atgeri morde un tan-
tino di piu. ma soltanto nella 
sua prima meta scarsa. dove il 
ntratto del eialtroncello assas-
sino ha una qualche veridicita. 
irrobustita dall'ambientazione 
singolare, che la fotografia in 
bianco e nero di Claude Renoir 
convalida plasticamente. Pur
troppo. dal momento nel quale 
Thomas sbarca in Europa. l'im-
broglio avventuroso prrvale. la 
coerenza intima dei personaggi 
va a farsi benedire. e la vi
cenda riecheggia da un lato i 
modelli americani del genere 
panaster (\a conclusione scim-
miotta quella di Gtunola di 
asfalto). dall'altro gli esempla-
ri piii verbosi del cinema fran-
cese d'anteguerra: i riialoghi 
di Jean Cau <autore gia del-
Tequivoco testo teatrale I pa-
racadutisti) hanno. in partico-
lare. un irritante e spesso risi-
bile timbro libresco. 

A tutto cib si aggiunga 1'esi-
bizionismo di Alain Delon. che. 
partecipe del film anche sul 
piano produttivo. se lo e ta-
gliato sulla propria misura Ma 
la nostra I.ea Massari. con una 
interpretazione vigorosa e sot-
tile. restituisce dignita al per-
sonageio deH"a\*\'ocatessa. pur 
costretto. dal regista e dallo 
sceneggiatore. a inopinate stra-
vacanze. 

ag. sa. 

Mata Hari 
a gente segreto 

H21 
Mata Hari, - occhio del mat-

t ino- in lingua giavanese. a 
cui Greta Garbo consacrb la 
sua porsonaliti d'attrice. ritor-
na sugli schermi interpretata 
da Jeanne Moreau. Francos 
Truffaut. noto regista della 
norelle rague. ha curato i dia-
loghi di Mata Hari agente se
greto H21. e insieme a Jean-
Louis Richard ne ha scrit
to il soggetto e la sceneg-
giatura. Non conosciamo le ra
gioni. ma forse potremmo in-
tuirle. che hanno spinto Truf
faut nelle maglie di questa 
limptda operazaone lndustriale-

culturule (non ci meraviglia-
mo. comunque, di tali •• tra-
passi«- che sono all'ordine del 
giorno nell'ambiente della 
nouvelle vague), ma diremo 
senza ombra di dubbio che que
sto film di Jean-Louis Richard 
e decisamente inutile. Non por
ta nulla di nuovo alia storia 
ormai arcinota della spin te-
desca Mata Hari. ingannata 
alia fine dagli stessi tedeschi e 
fucilata dai francesi nel 1917. 

Forse Jeanne Moreau ha 
ronferito una patina « casalin-
ga - (la vediamo spalmare 
marmellata sul pane) al perso-
naggio. che perde. cosl. la fred-
dezza e la rigidita in cui l'ave-
va congelato la Garbo. Ma e 
completamente estraneo al 
film ogni intento ironico. e una 
possibile nuova interpretazione 
si brucia in un remake tutto 
di maniera. privo di una qual
siasi originale angolazione. I 
dialoghi. a volte inverosimili e 
letterari. mettono spesso in 
luce veloci e assurdi trapassi 
di sentimenti. Jean-Louis Trin-
tignant. nella parte del capi-
tano Lassalle. che Mata Hari 
ha amato sinceramente, recita 
senza particolari note di mp-
rito. come del resto tutti gli 
altri interpreti. Bianco e nero. 
schermo normale. 

La sfida viene 
da Bangkok 

Dopo che la Settimana Uicom 
ci ha costretto a sorbettare una 
- interessante» inchiesta. con-
dotta a Zurigo, sulle condizioni 
deU'operaio italiano. in cui, con 
il candore piu naturale del 
mondo si concludeva che gli 
operai. in fondo, sono molto 
apprezzati lasr.ii, e che oltre a 
cementare mattone su mattone. 
ci mettono nel loro lavoro an
che l'anima... Gianfranco Paro-
lini. con La sfida riene da 
Bangkok, ci trasporta dolce-
mente in Tailandia. 

II signor Jakins, 1'- intoccabi-
le -. un esaltato traumatizzato 
per la morte del padre a w e -
nuta in circostanze tenebrose 
nella giungla. possiede. nel cuo-
re della Tailandia. un giaci-
mento diamantifero clandestino. 
II go\erno di Amsterdam. 
preoccupato dalle continua o^cil-
lazioni del mercato dei diaman-
ti. provocate dai prezzi di con-
correnza di Jakins. decide di 
condurre un'inchiesta per far 
piena luce sulla situazione. Si 
invia. quindi. a Bangkok un 
giornalista che. dopo mnume-
revoli a%-venture. ca^zottate e 
sparatorie interminabili. con lo 
aiuto di altri personaggi. riesce 
a concludere fehcemente 1'ope-
razione diamanti. 

Una storia piuttosto impro
bable che Parolini ha diretto 
sul filo di una stanca ricetta 
Tra gli attori ricordiamo Brod 
Harris. Marianne Hold e Gian
ni Rizzo. Colore e schermo 
largo. 
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L'eta del ferro 
L'intenzione di Rossellini, 

se non Vabbiamo frainte-
sa, era quella di tracciare 
sul v ideo, con questa Eta 
del ferro, di cut teri sera 
abbiamo visto la prima 
puntata sul secondo canale, 
una storia della civilta, see-
yliendo appunto il ferro co
me filo conduttore del di
scorso. Inutile dire che la 

• idea appariva, di prt'mo ac-
chito, di straordinario inte-
resse, anche perche Vauto-
re, piuttosto che ricorrere 
direttamente alia esposizio-
ne dei documenti aveva de-
ciso di battere la via della 
ricostruzione drammatica 
di determinati momenti 
della sua storia. 

Senonche, quel che ci 
.siamo trovati dinanzi ci ha 
lasciati fortemente perples-
si, e per vari motivi. Cer-
cheremo di ehiarirne alcu
ni, pur non dimenticando 
che il giudizio potra larsi 
piu chiaro e legittimo nelle 
prossime puntate. 

II ferro ha condizionato 
decisamente lo s r i luppo dei 
mezzi di produzione. del la-
umano e del stto organiz-
zarsi, dei costumi e della 
cultura, deU'intiera civdiu, 
appunto. Giusto. quindi, 
che Rossellini dal ferro 
partisse per esplorare lar-
gamente il suo tema. Ci 
sembra, pero che egli ul>-
bia smarrito del tutto, in 
molti momenti, il punto di 
partenza e che, soprattut
to, non sia riuscito a inda-
gare e chiarire i nessi esi-
stenti tra un aspetto e l'al
tro della civilta. Quali esi-
genze soddisfo la scopertu 
del ferro? E quali ne ori-
gino? Come si organizzd hi 
vita associata attorno ad 
essa? E come mutarono la 
mentalitd e i rapporti tra 
gli uomini? Ecco alcune 
domande alle quali ci sa-
remmo aspettati che que
sta prima puntata rispon-
desse. 

Invece, nulla di tutto 
questo. Abbiamo assistito 
a una serie di sequenze 
staccate, alcune delle quali 
erano assai curate nell'am-
bientazione e nei movi
menti e nel linguuggio, ma 
che non avevano, secondo 
iioi, ne chiarezza didasca-
lica (tranne che per alcuni 
particolari: la struttura dei 
forni etruschi, la fattura 
della polvere da sparo), ne 
potenza evocativa. Alcune 
poi, come quella della bat
taglia di Scipione o buona 
parte dell'altra sidla cue-
cm. erano addirittura gra-
tuite. Delle piu valide, del 
resto, e tra queste la mi-
gliore ci e parsa quella re-
lattra ai funerali della don
na etrusca, troppi dati ri-
manevano elemento di pu-
ro spettacolo (dalla posi-
zione della morta ai balli) 
mentre sarebbero dovuti 
diventare materia di in-
formazione culturale. Ed e 
proprio perche non lo sono 
diventati che, a nostro pa-
rere, le sequenze hanno 
poi fimto per apparire de-
boli anche sul piano pu
ramente espressivo. Cost 
lunghi monologhi come 
quello di Leon Battista Al-
berti, nell'ultima sequen-
za, hanno quasi acquistato 
il sapore di citazioni eru
dite, fuori di ogni rapporto 
con il resto. 

9- c. 
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programmi 
8,30 

TV - primo 
Telescuola .. , 

15,00 Sport Cronaca reglstrata dl \m 
avvenimento 

17,30 La TV del ragazzl D\ )>«&XIA&"*1 

18,30 Corso dl tstruzlone popolar* 

19,00 Telegiornale della sera (1. edlzione) *& 
estrazione del lotto 

19,15 Setie giorni at Parlamento 

19.40 Rubrics rellglostt 

19,55 Telegiornale sport 
Cronache italiane 

20,30 Telegiornale della Bera (2- edlzlon*) 

21,00 Studio uno 
Varleta musicale con le 
Kessler. Lelio Luttazzi, 
Milly. Mino. Paolo Panel' 
Ii, Luciano Sales 

72,15 Fantascienza di ieri <& 

23,15 Telegiornale . 

du n XX Secoto » dl RobU 

detla notte 

TV - secondo 
21,00 Telegiornale e segnale orarlo 

21,15 L'opera di Pechino dal teatro Alflerl dl Tori. 
no, spettacolo dl balUttl 

21,55 L'assistente sociale « Dietio la lavagna », con 
George C. Scott 

22,45 Torrebruno a le sue canzonl (IS') 

23,00 Nolle sport 

Le gemelle Kessler sono tornate a « Studio uno »: le ve-
dremo di scena anche questa sera (primo cahale, ore 31). 

Radio - nazionale 
G. radio: 7; 8: 13: 15; 17: 20; 

23: 6.35: Corso di lingua tede-
sca; 8.30: II nostro buon-
giorno; 10,30: La Radio per 
le Scuole; 11: Passeggiate nel 
tempo; 11.15: Ana di casa 
nostra; 11.30: Peter Ilyich 
Ciaikowski; 11,45- Musica per 
archi; 12: Gli amiei delle 12; 
12.20: Arlecchino; 12.55: Chi 
vuol esser lieto...; 13,15: Ca
rillon - Zig-Zag: 13.25: Mo
tivi di sempre; 13,55-14: Gior
no per giorno; 14-14.55: Tra-
smissioni regionali; 15.15: La 
ronda delle arti; 15.30: Le 

manifestazioni sportive dl 
domani; 15,50; Corriere del 
disco- musica lirica; 17,25: 
Estrazioni del Lotto: 17,30: 
Coucerti per la gioventd; 
19.10: II settimanale dell'in-
dustria; 1(.),30: Motivi in gio-
stra: 19.53: Una canzone al 
giorno: 20,20: Applausi »...; 
20.25: Radiotelefortuna 1965; 
20.30: I ricordi dimenticati -
Radiogramma di Silvano Ra-
pagnetta; 21.20: Canzoni e 
nielodse italiane; 22: Due 
chiacchiere; 22.30: Musica da 
ballo. 

Radio • secondo 
Giornnle radio: 8.30; 9.30; 

10.30; 11.30; 13.30; 14.30; 
15.30; 1C.30: 17,30: 18.30; 
19.30; 20.30: 21,30; 22.30; 7,30: 
Musiche del mattino; 8,40: 
Concerto per fantasia e or
chestra: 10.35: Le nuove can
zoni italiane; 11: II mondo 
di lei; 11.05: Buonumore in 
musica; 11.35: II Jolly: 11.40: 
II portacanzoni; 12: Radio
telefortuna 19C5: 12.05-12.20: 
Orchestre alia ribalta: 12.20-
13- Trasmissioni regionali; 
13: L'appuntamento delle 13; 
14: Voci alia ribalta; 14,45: 

Angolo musicale; 15: Mo
mento musicale; 15,15: Re-
centissime in microsolco; 
15,35- Concerto In miniatura: 
16: Rapsodia: 1G.35: Ribalta 
di successi; 16,50: Musica da 
ballo: 17.35: Asiago - Cam-
pionati italiani di sci: Pro
ve nordiche; 17,50: Estrazio
ni del Lotto: 17,55: Rassegna 
degli spettacoli; 18.05: Mu
sica da ballo; 18.35: I vo-
stri prefer;ti; 19.50: Zig-Zag; 
20: Musica e stclle; 21: Can
zoni alia sbarra; 21.40: II 
giornale delle scienze« 

Radio - ferzo 
Ore 18.30: La Rasse

gna - Letteratura italiana; 
18.45- Sandor Veressi; 19: 
Onentamenti critici - Ideo-
logia e cultura; 19.30: Con
certo di ogni sera- Johann 
Sebastian Bach, Wolfgang 

Amadeus Mozart; 20,30: Hi-
vista delle riviste: 20.40: Ed-
vard Grieg: 21: II Giornale 
del Terzo; 21.20; piccola an-
tologia poetica - Poeti jugo-
slavi del dopoguerra; 21.30: 
Concerto. 

Prosegue la 
discussione sulla 
legge del cinema 

II dibattito sulla nuova legge 
del cinema e proseguito ieri 
alia Commissions interni della 
Camera; si e registrato un in-
tervento. di scarso rilievo. del-
l'on Amalia Miotti <dc>. La di
scussione continuera la prossi-
ma settimana- non e dato an
cora sapere quando essa verr.« 
trasferila in aula e se, prima di 
allora. si passera gia. da parte 
dei membri della Commissione 
interni. all'esame degli emen-
damenti al testo del disegno 
governativo (alcuni dei quali. 
secondo voci insistent!, dovreb-
bero essere proposti dagli stessi 
partiti della coalizione mmiste-
riale). 

BRACCI0 D l FERRO di Bud Sagendorl 

mot fBfrrnttt-Y I*HU M-U ir-
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I medici i bordo. 
delle navi mercantili . 
deil'Unione Sovietica 
Spettabile Unitd, 

• ho appreso' il doloroso caso del 
marlttimo Tan^l, • e$po$to in una 
lettera del signor Blio Sassi test' 
dente nell'URSS, pubblicata "el-
I'Unita del 18 gennaio. 
' Da essa devo concludere che i 

medici sovietici, secondo lo scriven-
te, evidentemente non sbagliano 
mai la diagnost, come invece accade 
in Olanda, pne.se capitalistico. • 

Quanto all'assistenza medica a 
bordo delle navi mercantili. franca-
tnente mi pare strarto che a bordo 
dl tulte, proprio di tutte le navi 
mercantili russe, vi sia un medico. 
laureato come tale. Non sard piut-
tosto un.semplice infermiere? Evi
dentemente non P la stcssa casa, 
all'atlo pratico, di fronte a gravi 
infermita. 

E se invece cid fosse vero, sorge 
un problema. Se nella nostra societd 
capitalistica si disponesse di uguale 
obbligo per gli armatori, e molto 
dubbin che si troverebbero medici 
in quuntitd sufflcienie, che siano 
volontariamente disposti ad eser-
cltare stabilmcnte In loro prnfes-
sionc sulle navi: nessun a'mrnne 
medico pud seriamente considerate 
soddisfacente per lui una tale pro-
spettiva , e tra gli anziani, solo me
dici scadenti e falliti la accettcreb-
bero. Non si tratta soltanto di una 
questione di guadagno o di vita 
riisaqiata, ma sopratiutto di ortz-
zonti professional^ rfi Umit\ t\% aU 
tivitci. che non possono essere am-
bht da un medico dope aver tnnio 
studiato per dtventarlo. Afj spiego9 

Bisognerebhe pertanto obbligare un 
gran nutnero di medici a lavorare 
nelle nam. Questa evidentemente 
uvvicne in Russia come cosa nntn-
rale, e il signor Sassi pensa che sia 
un progresso. Ma in Italia questo 
si chiama « lavoro forzato >. e che 
cosa ne penserebbe per esewpio un 
meccanico di Rho o un panettiere 
di Milano o un infermiere di Ni-
guarda. se fosse obbligntormmeute 
€ precettato > per undare a fare il 
suo mestiere su una nave mercan
tile? Grato se vorretc chiarire que
sto problema, vi salitto distinta-
m elite. 

GEOM. ALDO ANSALDO 
(Genova) 

Innanzilutto sgombriamo subito il 
campo di una questioner il signor Sassi 
non ha afTatto afTermato che un medi
co sovietico non snaglm mai diagnosi 
(si rilegga la lettera). Ha sempliee-
mente riferito quel che uli aveva detto 
51 marittimo Tanzi. e cioe che aveva 
chiesto una radiografla. prima di par-
tire per 11 viaggio. e non gli fu tatta 
per - risparmiare -. Tutto qui. 

E veniamo a parlare del •« lavoro 

lett J a l l • U n i t a 
"f- i j 

Af 

forzato- del medici sovietici. Tutte le 
navi sovletlche adibite ai viaggi di 
lungo cabotaggio debbono - avere a. 
bordo un medico (generalmente non , 
si tratta di uno specialists ma di un > 

• medico che ha studiato medicina gene-
rale). I medici. in larga parte, vengono 
richiesti.dal comando dl bordo all'orga-

. nizzazlone sanitaria della citta che e 
il - compartimento marittimo- della-
nave. Tanto per fare un esempio. una 
nave di Odessa richiedera il medico 
all'umcio sanitario di questa citta che 
provvedera a trovarne uno negli ospe-
dali o istituti snnltari della citta 

Anche i medici che hanno sede in 
citta non « compartimento marittimo - • 
possono imbarcarsi. ma debhono fare 
domanda I medici che vengono imbar-
cati a bordo debbono possedere tutti 
una espenenza di ospedale ed essere . 
anche in grado di efTettuare un inter-
vento ehlrurgico. beninteso nei limtti 
della medicina generale. Oil assistenti 
vengono sccltl tra i marinai. 

Per le navi di piccolo -.abolaggio. e 
- che sono quindi in grado dl prendere 

terra rapidamente. il medico non e 
evidentemente necessario e viene so-
stituito con un infermiere specialize 
zato Per le navi passeggeri il corpo 
sanitario e phi nutrito e conta anche 
medici specialisti. 

Dopo averla informata sulla esistcn-
za dei medici a bordo delle navi. la 
informiamo anche sulla liuerta del 
medico sovietico II mpdico al quale e 
proposto l'imbarco e libero di accet-
tare o rifiutare. Per favorire l'accetta-
zione esiste un incentivo: e cioe la 
doppia paga di quella che egli perce-
pisce a terra Al termine del viaggio 
il medico puo rimanere a bordo o 
chiedere di essere sbarcato. Nessuno lo 

' obbliga a compiere altri viaggi a bordo 
di quella o un'altra nave 

Qualsiasj altra riflesslone sul «• siste-
ma - la lasciamo a lei. Anche il por-
sistere di una incredulita. se lo do-
sidern. K' una questione che riguarda 
la sua coscienza 

Telecronisti 
(< legnosi » 
Caro direttore, 

non e molto edificante il modo 
in cul certi telecronisti registrano 
le cronache di avvenimenti spor-
tivi. Esempio. Giovcdi sera, JI frb-
braio, in occasione della tclecro-
naca dcll'incontro di paliacanestro 
tra le squadre della Spartnk dt 
Brno (Cecoplnvacchia) e quella 
dell'Ignis di Varese Tra I'altro »io 

^ potato ascoltare espressioni come 
qucste: «...gli alteti de l lEst prati-
CJino un gioco duro e legnoso... >; 
< ...i siocaturi di oltrecortma... >. 

Gin. o/frc'cor/inn. Ci risiamo. 
Dcsidercrei sapcre chi educa 

c sportivamente > questi signori te-
lecronistt. Chi da ad essi qucll'aria 

- i l * *' i ti 

di' sufficienza e di .'ultranazionali' l 
smo che ostentano ogni qualvolta, 
gareggiano atleti dell'Europa orien- ' 
tale. , A sentirli sembrerebbe che 
lo sport, in Cecoslovacchia, Polonia, 
Ungheria ecc , sia praticato da uo-
mini delle caverne. A me sembra 
c/ie il mestiere di telecronista spor-
tivo, nel nostra paese, sia inqul-
nato dalla passione di parte grazie 
alia quale pud passare qualunque 
luogn comune che sa di stantio e , 
di retorica Non e qu-esto il modo [ 
migliore per rivolgerst a milioni di 
sportivi telespettatori. In questo 
modo st diseduca alio sport e si 
mortificano quei telespettatori che 
nello sport credono senza retorica. 

RAFFAELE SANZA 
(Potenza) 

i . . » 

All'ospedale di La Spezia < 
tutto bene: solo 
la sala di attesa 
e stata «divorata» 
dall'incremento di degenze 
Signor di iet tore, 

1'Unita del 25 gennaio (edizione 
delle provincie) ha pubblicato una 
lettera del signor Ennio Vizzaccaro, 
ricorerato nell'Ospedale di La Spe
zia dal 27 maggio al 1. giugno dello 
scorso anno. II Vizzaccaro si lamen-
tava in generale della organizza-
zione sanitaria italiana e prendeva 
come base ti suo ricovero nell'ospe-
daje di La Spezia. II medico pro-
vinciale di questa citta, da noi in
ter pelluto. asstcura che la Divisione 
ortopedira dell'ospedale di La Spe
zia (dove it Vizzaccaro e stato rico-
veruto) c in posscsso di attrezzature 
assai moderne e complete ed ubi-
cate in loeali modernamente arre-
dati. 

Dato I'ecceztonale mcremento 
delle degenze verificatesi in questi 
ultimi a'nni, tutti i vani utili sono 
stuti adibiti a eumere di degenza. 
Ed ecco perche e stata sucrificata 
la sala d'aspetto. esistente a suo 
tempo. II suacceunato incremento 
delle degenze castringe ora I'ammt-
nistrazione a prendere in esame una 
rudicale sistemazione dell'lstituto. 
Sempre a giudizio del medico pro
vinciate le lamentele per H vitto 
surebbero invece del tutto ingiu-
stificate. in quanto da una indagine 
svolta nell'osjiedale di La Spezia il 
vitto e risultuto di buona qualita. 

sia per prodottl, sia per confezio-
nanjento che.per distribuzione (car-
relli termici ecc). 

II Capo deirUflleio stampa 
• del Ministero della Sanita 

Non si puo rimanere 
neutrali o inerti 
Cara Unitd, *•••«--«. .<*••• 

la storia di oggi c la storia di 
sempre. II colonialismo ebbe origine 
con il pretesto di « et(iii0eli22are > 
e « civilizzare » i « popoli selvaggi > 
e dletro questo umanitarismo si ce-
lavano I veri scopi: I'accuparramen-
to di materie prime, il bisogno di 
nuovi mercati, di mano d'opera da 
sfruttare. Oggi ci vorrebbero far 
ancora credere agli « scopi u»id»i-
tari » nascondendo I'interesse efict-
tlvo che e quello degli interessi 
particolari pericolunti. 

L'imperialismo colonialista. at-
traverso uno sfruttamento disnma-
no, ridusse degli esserj imiaiii a 
delle ombre, delle cose tnercuntcg-
giubili come semplici merci; li uso 
come came da macello, U oppreise 
e tolse loro quel che possedevano. 
L'oppressione secolare rende oggi 
legittime le ribellioni. Vanchto alia 
indtpendenza e alia libertd. all'auto-
decisione dei popoli oppressi, la 
loro volontd di volere esscr^ * uo-
mini cnmpleti ». 

II pretesto dell'attuale imperiali-
smo. per mantenere I'oppresswne 
su questi popoli, e la < difesa della 
libertd e dei valori umani » cnlpe-
stati. 

Non si pud tacere, ne rimanere 
neutrali e inerti. Non e condanna-
bile solo colui che commette il male 
ma anche chi, polendo, nulla fa per 
evitarlo. Ognuno deve assumere le 
proprie responsabilitd rifiutando la 
inerzia che lascia incubare i germi 
di un ritorno al nazismo. che tali 
sono nei modi e nei fatti gli atteg-
giamenti degli imperialisti umeri-
cani. 

lo ho scelto di essere al fiunco 
di chi lotta per la libertd e per la 
giustizia. ho scelto il Vietnam e il 
Congo liberi. Gli amcricani (questi 
gendarmi. falsi deposituri dei va
lori usnrputi) non solo hanno rio~ 
lato gli accordi di Ginevra, itnpe-
dendo la riunificazione del Vietnam 
ma violano ogni giorno. ogni natu-
rale fatto umano non scritto, con 
lo scopo di trasformare questo pae
se in una colonia di nuovo tivo e 
in una base militare, per attaccare 
fcrze progrcssiste e rivoluzionaric. 

Gli attacchi criminal! e barbari 
di questi giorni dimbstrano a quale. 
vunto di incertezza siano giunti i' 
circofi militari USA mettendo in 
pericolo la pace del mondo o sacri-
ficando sul proprio altare la vita di 
milioni di uomini. 

ANTONIO CAMPIONI 
Gualdo ' Tadino (Perugia) 

La studentessa punita: 
non e stata osservata 
la piu elementare 
prassi educativa 
SiKiior diiet tore, 

il caso della studentessa Mara 
Martin dell'lstituto G. Ferraris di 
Novara, ha siiscifdfo discussioni e 
vivo interesse nell'opinione pniiWi-
ca. Fensibile alle cose della sctola 
nssat piu di quanto non sembri. 
Come ivsegnante della sciidln c/i 
Stato, a nome anche di molti cdle-
p/u di Savona, alio scopo sopratlut-
fo di rispondere ai molti quulunqui-
sii ipercntici die hanno preso la 
pallu al balzo per mostrare che nel
la sruola pttblWiru ditto e marcw. 
a caminciare dal'corpo inseanunte 
(e cid non s-enza ben determinaii 
I'nii i. voglio esprimcre il into giudi
zio sul caso della studentessa Martin. 

• 1,'errore primo I'ha commesso 
I'insegnante di italiano la quale, de-
nnnciando «• s «o preside il coKc-
unfo irrif/itarr/oso dei tenia verso la 
collega di francese, non solo ha reso 
un catttvo seri-izio, Se pure in bno 
nu fede, a (luest'ultimu, ma anche 
non ha osservato la pin eieiiien'n-e 
nriifsi educativa che, nel cusn. vo-
levj che I'insegnante, con tutta 
riservuiezza. dtseutesse e, se neces
sario, correggesse la posizione della 
alnnna direttamente ed a c.natno 
oerhi enn lei. 

II secondo pusso errato I'ha com
messo i/ preside, d quale avrthbe 
ao'jftn consigliure la professoressa 
di leitere (sempre nel noi.ic della 
serietu professionale, dei moderni 
critert educatiri e della sal ••ttquar-
diu oel prestigio che Vins^tiratm 
deve sopra ogni altra covt mante-
ivte di fronte agli alunni' di com-
}\ere quello che non aveva pensato 
di (are, cioe d< richiamure, come si 
e detto, la ragazza. Invece, egli si e. 
lusciuto prendere la mano da: rcgo-
hnnenti borbonico-autoritari, che 
puvtroppo sopravvivono nel1-; scuole 
(tcila Rcpubblica, ed ha convoctito 

.il Consiglio di classc per infliqgere . 
all'alunna la deprccata > punizione i 
massima. lo mi rifiuto di credere . 
che nessuno dei collcghi di quel 
Consiglio abbia contestato alia col
lega di italiano ed al preside I'errata 
impostazione che essi hanno dato 
alia risoluzione del fatto. pur sem
pre increscioso. Se invece i'ununi-
mifd nell'approtxizfone della misura >• 
disciplinare, cost dracoritaua, fosse • 
stata condivisa da tutti i componenti 
quel Consiglio, senza critiche, t.cnza 
riserve, senza tcner presente che i . 
mctodi repressivi, autoritari, eapo-
raleschi hanno fatto il loro tempo 
nella scuola ed assolutamente. oltre 
essere antieducntivi, non possono 
usarsi oggi con le nuove generazio-
ni, allora, sarebbe propria il caso < 
di preoccuparsi dei criter't educa-
tivi dominanti uell'lstituto tecnico 
G. Ferraris di Novara, perche, cre-
dctcmi, temi con critiche simili a 
queste della Martin, sono all'ordine 
del giorno in tutte le scuole italiane 
(ed e bene che i giovani, anche 
sbagliando. critichino con sinceritA 
e coraggio, perche offrono o//'inse-
gnante il mczzG di correggerli e di 
piii efficacemente educarli), ma 
sempre la coscienza ed il buon scn-
so degli insegnanti sanno in che 
modo valutarli. 

BRUNO LUPPI 
(Savona) 

Su quelle 500 lire 
avrebbe diritto di ricevere 
anche gli interessi 
Caro diiet tore, 

sono un ex operaio dcll'Arscnalc 
M.M. di Taranto, licenziuto nel 1953 
per * non rinnovo del contratto di 
lavoro > (leggi discriminazione an-
ticomunista di marca pacciardiana). 
Ho deciso di scriverti questa lettera 
perche non ho resistito al desiderio 
di far conoscerc a te, e tramite tuo 
ai lettori de rUnita, un curioso e 
buffo episodio occorsomi nei giorni 
scorsi. 

Ho ricevuto una lettera della Di-
rczione generale dcll'Arsenule, con 
afjrancatura a mio carico, dove mi 
si comunica che presso I'ummini-
struzione dello stabilimento giace la 
somma di lire 500 (cinquecento), da 
me versata aliatto della mia rius-
sunzione dopo il servizio militare, 
cioe nel 1946, quale < fondo di ga-
ranzia > e che detta somma dovevo 

andarc a ritirare a titolo di rim-
borso. E pensare che, guardando la 
busta intestata dcll'Arsenale, ave-
vo creduto fosse giunta la risposta 
alia mia domanda di riassunzione 
in base alia legge 90'del 5 marzo 
i96H Povero illuso! Devo ricono-
scere di non aver valutato nella 
giusta misura la solerzia e la pre-
cisione del dispotico * regime dei 
colonnelli » . dell'amministrazione 
della Marina, grazie alle quoit', per 
ritirare 470 lire, dovrei perderne 
all'incirca trcmila di salario per 
potermi recare presso I'Ufficio com-
petente dell'Arsenate! 
- Un-dubbio mi resta perd: consi-

derato che la suddetta somma do-
veva essermi restiluita al momento 
del'licenziamento. non dovrei go-
dere della rivalutazione monctaria 
avvenuta in dodici anni? E giacchc 
per dodici anni I'amministrazione 
dell'Arsenale ha trattenuto indebi-
tamente soldi miei, non dovrei ri
cevere, insieme alle cinquecento 
lire, anche gli interessi tnaturati in 
tutto questo tempo? • 

GIUSEPPE BRIGUGLIO 
(Taranto) 

Quando ammalarsi 
diventa un lusso 
Cari amici, 

seguendo i scrvizi del vostro gior-
nale su tin secolo di ruggine nella 
macchina dello Stato, voglio si'pnn-
Juri'i quanto sia difficile per un di-
pendente dello Stato farsi ricono-
scere malato. Difatti, con leggi ar-
caiche, il dipendente statale quando 
per sua sfortuna cade ammalato, 
deve presentare il certificato medi
co del dottore curante. debitavwn-
te legalizzato con marca previden-
ziale e poscia, con carta bollata da 
lire 400, estbire domanda per e.'icre 
ru-onosciuto tale. Dopodiche, il me
dico fiscule andru ad appurare •«? 
quanto egli assenscc corrisponde a 
veritd. 

Ora, calcoluto che una visita mt~ 
dica non costa meno di 3.000 lire, 
che la marca previdenzialc costa 
500 lire e la carta da bollo 400 lire, 
possiamo ben dire che per lo statale 
ammalarsi c veramente un lusso. 
Non parliam0 poi dell'ENPAS che, 
come ho potato not are in questa ru-
brica. e oggetto di diverse lettere 
di denuncia per la poca *asstsien-
za j- che praticti verso i suoi assi-
stiti. Busti pensare che una visita 
medica viene rimborsata da talc eli
te con un minima di 500 lire, quan
do in realtd al medico ne sono state 
pagate 3 000. E' il caso di dire: vic-
talo ammalarsi per i dipendenti 
statali. 

F. OLIVARI 
(Sanremo) 

« Didone e Enea » 
« Elettra» e 

« Oedipus Rex » 
all'Opera 

D o m a n l . n l l e 21 ( f a r e n i t c n z i o -
n e a l l 'ornrio) o t i a v n in nbt iona-
m e n t o a l l e tense s era l i . Cral e 
S p e c i a l e per S t u d e n t ! ( r a p p r 
n. 4.1) « D i d o n e e K n e a » inu-r -
pre ta ta da M a r g u e r i t a Wi l lauer . 
A l b e r t o Hina ld i . Ai lr iai ia M a r t i 
ni). M i r i a m P irazz in i e « F a n t e a ». 
ba l l e t to di M a l l p i e r o 6 i n t e r p r e -
tato dn Carla Frace i M a e s t r o d i -
re t tore d e l l o spettac-olu F e l i c e 
Ci l lnrio . Lunccll . n l l e 21. n o n a r e -
c i ta in a h b n n a m e n t o a l l e p r i m e 
seral i c o n « E le t tra » dl S t r a u s s . 
i n l i n g u a t u d e f c a e <« O e d i p u s 
R e x » di S t r a w i n s k y M a e s t r o d i 
re t tore d e l l o c p c t t a c o l o A n t a l D o -
ratl 

Rinvioto il concerto 
di Klemperer 
all'Auditorio 

P e r u n ' i m p r o v v l s a h u l i ? p o s i z i o -
n e de l M o K l e m p e r e r il co iu -er -
to a U ' A u d i t o r i o di d o m a m ( s t a -
Rione d e l l ' A e c a d e m i a di S C e c i 
l ia In a b b o n a m e n t o l a g l n 21) 
e r i n v i a t o a d a t a d a de^t inars l . 

CONCERT/ 
A U L A M A G N A 

OKgi a l l e o r e 17.30 in a b h o n a -
m e n t o n H c o n c e r n * de l m e z -
z o s o p r a n o R o s i n a Caviec l t lo l i al 
p i a n o f o r t e E n r i c o Lini In p r o -
g r a m m a L ieder di S c h u b e r t . 
S c h u m a n n . S t r a u s s . M.ihler. 

G O L D O N I 
D o m a n i a l e 21.30 c o n c e r t o : s o -

f irano A n n e t t e M e r w e t h e r . v i o -
i n o J o a n n e C o h e r . p i a n o f o r t e 

J o h n B i n g h a m : c l a r i n e t t o J e r r y 
K i r k b r i d e M i w i r h e di Mozart . 
S c h u o e r t . B r a h m s . B a r t o k . S p i 
r i tua l s . 

S O C I E T A ' D E L Q U A R T E T T O 
Giovet l l a l l e 17.30 — Sa la B o r -
roni ini — c o n c e r t o de l ta e e l e b r e 
Foprano n e g r a I r e n e OHder i n 
m u s i c h c c l a s s i c h e m o d e r n e s p i 
r i t u a l s 

TEATRI 
A R L E C C H I N O 

A l l e 21.30 la C.ia de l T c a t r o 
C o n t e m p o r a n e o i n : • !•* ba l l a ia 
d e l l o s t l v a l r > di A n t o n i o R a -
c i o p p i . c o n L r d a Glor ia . N 
M a u r o P a r e n t i . A r c a n g e l o B o -
n a c c o r s o . R c n a t o Lupt . L M o -
d u g n o . C. P u c c i n i . D G h i g l i a 
B . O l i x n c n . S A m m i r a t a . E 
B i a s c i u c c i . C P r i s c o . P S c h i a -
•vi. R e g i a d c l T a u t o r e D o m a n i 

' a l l e 17.30 
A R T I S T I C O O P E R A I A 

D o m a n i a l l e 17.15 la C ia S t a 
b i l e de l t e a t r o i n - • Trertlcl a 
t a v o l a » 3 att i di G i l b e r t S a u -
v a j o n Prezz i pop»ilari. 

B O R G O S S P I R I T O 
C ia D'Orig l ia - P a l m i D o m a n i 
a l l e lfi.30 « II F«rnar«-m» dl \ > -
ncz la • di F D a i r O n g a f o Prezz i 
f ami l i ar i 

D E L L E A R T I 
P r o s s i m a m e n t e la C ia S t a b i l e 
In: • I.'l*ol" d r l l r c a p r r • d i U g o 
Re t t ! c o n D o m e n i e o M o d u g n o 
Edda A l b e r t i m . Adr i .ma A*ti . 
H n « a Ross i R e g i a A lber to Rug-
g iero . 

D E L L A C O M E T A 
A l l e 17 t e a t r o e s a u n t o a l l e 
21.30 B o ? c t t i - Q u a g l i o p r e v e n t a -
n o - • I.e not t l M a n r h e » di F i o -
d o r D o s t o \ e v » k v c o n C m to B o -
se t t i e G i u l i a L a z z a n n i R i d u -
z i o n o S a n d r o P i n e l l i Reg ia J o -
s e Q u a g l i o D o m a n i a l l e 17.30 

D E L L E M U S E » V i a b o r i l 43 
t e l 86&M81 
Allt- 22 • t ' r n i o m i n i i i l n. 2 •. 
c o n J u i a I V P a ' m a . Dasy Lu-
m i n i En*4> G u a r i n i t i i n o D A n -
ri. G t l h a m Hobart . I 'mh.-rto 
P e r g o l a Reg ia L ^ n * Manc in i 

D E ' S E R V i 
A l l e 21.15 la StartiH- dirt-t ia da 
F r a n c o A m b r o g l i n l in • II m a r -
e b e s r de l Grtll«» • i r g g m d a tn-

di B c r a r d i . M u s t r h e M a -

s c e t t l . c o n S. A l t i e r l , A. B a r -
i h i . M A. G e r l i n i . A Lippl . M 
N o v e l l a . P P a g a n i . G S a l l a r i n i . 
S S n r d n n e Reg ia F A m b r o g l i -
ni C o r e o g N a d i a Chiat t i . Mae
s t r o d i r e t t o r c h G e n e s l o S l -
Ptina D o m a n i n l l e 17.30 

E L I S E O 
A l l e 16 f a m i l i a r e . 21 n o r m a l e 
D e L u l l o - F a l k - V a l l l - A l b a n i p r e -
s e n l a n o : • T r e s o r e l l e » di A n 
t o n C e e h o v 

F O L K S T U D I O 
A l l e 17.30 A l b e r i e o Di Meo , J u a n 
Capra: a l l e 22 J e a n A d a m M o 
Or iane l l i . T o t o T o r q u a t i . F inn 
W i l h o l n i s o n . A r c h i e S a v a g e . 

P A N T H E O N ( V i a B A n g e l l -
e o . C o l l e g i o R o m a n o - te-
l e f o n o 8 3 2 2 5 4 ) 
Ogg i v d o m a n i a l l e 16.30 l e m a 
r i o n e t t e di Maria A c c e t t e l l a 
p r e s e n t a n o : « I l l a n c a n c v r r I 
<et lr nanl • di I. A c c e t t e l l n e 
S t e 

P A R I O L I 
A l l e 17 e a l l e 21.15: « S c a n z o -
n a t l s s i m o '65 ». 

PICCOLO TEATRO Dl VIA 
PIACENZA 
A l l e 22 C ia Mar ina L a n d o e 
S i l v i o S p a c c e s i . d i re t A De 
S t e f a n l con: • l o la v e d o v a . di 
U R o m e o . « II v a l z r r del d r -
f u n t o s i g n o r C l o h a t t a • dl E 
Carsana R e g i a M R i g h e t t i D o 
m a n i a l l e 17.45 

Q U I R I N O 
A l l e 21.30 Rlna Morel l i e P a o l o 
S t o p p a in* • Cos) p ( s e \ l p a 
re) • di Lulgi P i r a n d e l l o Regia 
M a r i o F e r r e r o 

R I D O T T O E L I S E O 
A l l e 21.15 s p e t t a e o l i gta l l l con-
« l^-ndrii » di V. T ier l Regia 
G Pl i i tnnc 

R O S S I N I 
A l l e 21.15 la S t a b i l e di Pro-;a 
R o m a n a d i C h e c e o D u r a n t e . 
A n i t a D u r a n t e . Lei la D u c c i . E n -
7o Liberti in* « Er d u e dc hr i -
•scola . di V Fa in i Reg ia E Li -
bert i D o m a n i a l l e 17.15 

S A T I R I ( T e l 5H.*» 3.VJ» 
II g iorno 23 la C o m p a g n i a dei* 
a N O N » e o n Aless-nndro S p e r -
| l . Mila V a n n u c c i . S e r g i o Gra-
z iani . M a u r i z i o M.inimi . D a n i t -
la Nobi l i . C l a u d i o S o r a in* • l .o 
s t a t o d 'as scd io » d i A . Camu-* 
Reg ia S Graz ian i S c e n e M 
M a m m i M u s i c h e F Grani . 

S I S T I N A 
Al le 21.15 p r e c i s e C ia D a p p o r t o 
c o n Mir .mda M a r t i n o ne l l a ri-
v i s ta di M i c h e l e G a l d i e r i : « I 
iri-intl • 

T E A T R O D E I G I O V A N I 
S a l a B o r r o i n m i . A l l e 21.15 la 
C ia del T e a t r o p e r gli a n n i \ e r -
di d i re t ta da Gius«-ppe L u o n g o 
In* • I.a reIna di Srnzla • di F e -
d e r i c o D e l i a V a l l e con A Bar -
t o m e i . C. B n i « a d i n . S Fabbi . L 
Fornara . M L o m b a r d i . G P i -
f e g n a Reg ia Hal F»orter. 

T E A T R O - G. B E L L I - ( g i a 
Amorei . P za di S Apollo-
nia In S. Mar:a tn Traste-
vere 
I m m i n e n t e ant«-prtma d i ga la 
la C ia de l T e a t r o p r e ' e n t a 

' • I . e m a l a n d r l n e » (da testi di 
P l a u t o ) c o n Maria F m r c Elsa 
Vazzo lcr . R e n z o P a l m e r . Mi.-he-
le Riccard in i G u i d o D e Sa lv i 
D m o C u r c i o . Aran* D a v o l i Re-
g ia F T o n t l R e n d h e l (Telef 
SSTRfifii 

T E A T R O D E I R A G A Z Z I 
( R i d o t t o El i seo)* Al l e Ifi dal 
« C u o r e • di E n c A m i c i s 
• P i r c o l a \ e d e l l a I n m h i r d a •. 
« P i c c o l o pa tr io ta p a d o \ a n n ». 
• 5 a n g u c r o m » ? n n l o •, • II Urn-
h n r l n o sardn •-

ATTRMI0NI 
M U S E O D E L L E C E R E 

E m u l o di M a d a m e Vous«and di 
Londra e Gr«-nvir.\ di P a n g i 
Ingres«o c o n t i n u a t o d a l l e 10 a l 
l e 22 

I N T E R N A T I O N A L l _ P A R K 
(Piazza Viltono) 

A t t r a r i o n i . n « t o r a n t e . tiar. par-
c h e g g i o 

VARIETA 
A M B R A J O V I N E L L I i 7 1 3 306» 

077 cr lmlna l l a H e n s Kong e 
r iv i s ta Vo l laro 

e S P E R O 
Venert p r o l h l t e c r iv i«ta Sbarra 
A r m a n d i n o 

LA FENICE 'Via Salana 3.*>> 
I q u a l t r o \ n l i l dell*i x e n d e t t a . 
c o n I- B a r k e r e riv. Lo« Her-
m a n o s Rigua l G + 

P A L L A D I U M ( T e l . 555 131) 
G r a n d e r i v i s t a « R o b e r t i n o » 

V O L T U R N O ( V i a V u i u n n m 
La sp ia ta , c o n M R o n e t ( V M 18) 
l i l t • e r i v i s t a C e c e h e n n i 

CINEMA 
Priint* visioni 

A D R I A N O ( T e l . 3 5 2 . 1 5 3 ) 
Ai:•••*•«• UU7 i n K s l o n e G o l d l l n g e r 
e o n S C o n n e r y ( a l l e 15-18.10-
20.35-22.50) A • 

A L H A M 8 R A ( T e l 7837i»2» 
II grani lr s e n t i e r u . c o n R i c h a r d 
W i d m a r k A • • 

A M B A S C I A T O R I ( T e l 4H1 57iD 
A n g e l i c a , c o n M M e r c i e r ( a l l e 
15.35-18-20,25-22.50) A + + 

A M E R I C A ( T e l 586 168) 
A g e n t r 0117 m l s s l u n r G o l d n n g e r . 
c o n S C o n n e r y ( a l l e 15-18.05-
20.20-22.50) A . • 

A N T A R E S ( T e l 8U0SJ47* 
V o g l i o e s s e r e aniata In u n l e t to 
d 'o t toue . c o n D. R e v n o l d s S • 
(.ip 15.30, u l t 22.50) 

A P P I O ( T e l 779.638) 
Tre mitt i d 'amore . e o n C S p a a k 

(VM 18> SA • 
A R C H I M E D E ( l e i 87n Mi7) 

I'd R a t h e r B e Rich ( a l l e 16 -
18-20-22) 

ARISTON (Tel .153 23U) 
U n o s p a r o nel liuiii. c o n P e t e r 
S e l l e r s (ap. H.45. u l t 22.50) 

SA + • 
A R L E C C H I N O ( l e i 358 654* 

I.e u l l i m e 16 ore , con J Garner 
(a l l e 16-1U-20.2U-23) G ^ « 

A S T O R I A ( l e i 87U245> 
II g r a n d e s e n l l e r o . c o n Richard 
W i d m a r k A + + 

A S T R A i T e l 8 4 8 3261 
A n g e l i c a , c o n M M e r c i e r A + + 

A V E N T I N O i l e l o 7 2 137 • 
Tre n o l t l d 'amore . c o n C S p a a k 
( a p 15.30. n i l 22.40) 

(VM 18) SA • 
B A L D U I N A <Tei 347.->y'2» 

T u l t e l e r a g a z / e l o s a n n o . c o n 
D N i v e n S • 

B A R B E . R I N I ( T e l 471 1 U 7 I 
l.'iinmii r h e n o n s a p e x a an iare . 
e o n C B a k e r ( a l l e 15.45-PI.30-
23) OK • 

B O L O G N A ( l e i 42K 7IHJI 
I q u a l t r o di C h i c a g o , c o n F 
S i n a t r a M • 

B R A N C A C C I O i l e l i3.->25*>» 
I nii.il I ro di C h i c a g o , c o n F 
S i n a t r a M • 

C A P R A N I C A « l e l 6 7 2 46. l i 
J o e Mi i ra ( p r i m a ) ( a l l e 15.30. 
ult 22.45) 

C A P R A N I C H E T T A ( 6 7 2 4 6 5 ) 
II m a g n l d c o r o r n u t o . c o n U 
Tognazz i t a p 15.30. u l t 22.45) 

(VM 14) S . \ # ^ 
C O L A D l R I E N Z O .3 .Vi5K4) 

Tre not t l d 'amore . c o n C Spaak 
(a l l e 15.45-17.45-20.10-22 50) 

(VM 13) 8A • 
C O R S O ( T e l 671 6M1 ' 

n i a n e o . rosso , f-jallo. rosa . con 
C GiufTre ( a l l e 1 6 - 1 3 - 2 0 . 2 0 -
22.45) L 1200 C • • 

E D E N i l e i 3 8(K) 188) 
A n c e l t e a c o n M M e r c i e r A • • 

E M P I R E 
Mxta l lar i a t e n t e s e g r e t o 1121 
c o n J M o r e a u t)R • 

E U R C i N E i P . n n z 7 0 I t a l i a al 
f r . U R T e l 5 9 1 0 9 0 6 ) 
II c r a n l u p o c h i a m a . c o n Car\ -

Grant (a l l e 15.50-1^.05-20 20-23) 
S \ • • 

E U R O P A i T e l R6.-1 73Ki 
. . .Pol II sposerA. c o n .1 C Br ia lv 
(a i l e lB-l8.20-20.2i-22..SOl 

S \ • • 
F I A M M A ( T e l 471 1DO-

I e h a m h o l e . ci>n C. I...ll<ihri-
e ida ia!l#> 15.Hl-IS-20 25-231 

( \ M 13) C « 
F I A M M E T T A (Tel 47(1 464» 

\ h o u s e Is not a h o m e (a l l e Ifi-
1.S-I0-22) 

G A L L E R I A ( T e l 6 7 3 2 6 7 ) 
II grande s e n t l e r o . c o n Richard 
W i d m a r k ( a p :5. u l t 22.50) 

\ • • 
G A R D E N ( T e l 652 3 8 4 ) 

Tre not t l d 'amore . c o n C S p a a k 
(VM H ) S \ + 

G I A R O I N O ' T n .S'MM4fii 
I q u a t t r o dl C h i c a g o , c o n F 
S i n a t r a M + 

I M P t K i A L C l N E 
P r o « i m . l aper tura 

M A E S T O S O ' T e l ?8<>i)R6» 
J o e Mltra ( p r i m a ) ( a ' l e 15.45 
ult 22.501 

MA l E S T i C ( T e l 674 !XW> 
Gil I m p e t u o s l . con J D i r r c n 
(ap 15.30 ult 22.50) A • 

V A / Z i N i d e l <-ii iH2) 
I q u a t t r o di C h i c a g o , c o n F 
S i n a t r a M • 

M E T R O P O L I T A N ( 1 68<* 4iK)t 
M a t r l m o n l o a l l i i a l l a n a . c o n S 
Lorcn (al le 15.45-13 20-20 30-2.U 

DR « « 

schermi 
e ribalte 

M E T R O D R I V E - I N (6 050.152) 
I.e fol l i no l t l de l d o t t o r J e r r j l l . 
c o n J L e w i s ( a l l e 20-22.45) 

c • • 
M I G N O N ( T e l 6 6 9 . 4 9 3 ) 

N u do , cr i ldo e ... (a l l e 15.30-
17.15-19-20.45-22,50) OO + 

M O O E R N i S S I M O ( G a l l e n a S 
M a r c e l l o - T e l 640 4 4 5 ) 
E.xtraconi i igale , ci>n F. R a m e 

(VM 14) C • 
M O D E R N O (Tel 460 285) 

I . l l i th . la dea d e l l ' a m o r e ( a l l e 
15.45-18.20-20.')0-22.50) 

M O D E R N O S A L E T T A 
T o p k a p i . c o n P U s t i n o v G • • 

M O N D I A L ( l ' e l 834 8 7 6 ) 
T r e not t i d ' a m o r e . c o n C. S p a a k 

( V M 18) SA • 
N E W Y O R K ( T e l 780 .271) 

Agcnlr 007 misslone Goldnnger. 
can S Connery (alle 15-18.10 
20.35-22.50) 

NUOVO G O L D E N 
Gli i m p e t u o s l . c o n 

A 
(755 0 0 2 ) 
J D a r r e n 

A 
O L I M P I C O ( T e l 303 6 3 9 ) 

I q u a t t r o di C h i c a g o , c o n F 
S i n a t r a M • 

P A R I S ( T e l 754 3 6 6 ) 
II r lbe l l e d 'Alger i . c o n A D e l o n 
( a l l e 15-18.15-20.30-22.50) 

on • • 
P L A Z A ( T e l 681 193) 

I.a spada ne l la rocr ia DA + + 
Q U A T T R O F O N T A N E ( T e l e 

- f o n o 470 265) 
II r lbe l l e d'.XIccri. con A D e l o n 
( a l l e 15-18 15-20.30-22.50) 

OR • • 
QUIRINALE (Tel 462 653) 

J o e Mltra ( p r i m a l 
Q U I R i N E T T A i l e l 670 0 1 2 ) 

I.a sflda v i e n e da B a n g k o k (a l l e 
16.30-18.30-20.30-22.50) 

R A D I O C I T Y i l e i 464 103) 
A e e n l e 007 m i s s l o n e G o l d d n c e r . 
c o n S C o n n e r v A • 

R E A L E ( T e l 5 8 0 2 3 4 ) 
Q u e s t o p a / 7 0 p a z / o pazzo pazzo 
m o n d o . c o n S T r 3 c v S \ • • • 

R E X i T e l 8«4 165) 
E x t r a c o n i u g a l e . c o n F R a m e 
(u l t 22.40) ( V M 14) C • 

R l T Z ( l e i 837 4 8 1 ) 
I.a s p a d a ne l la rocria OA + + 

R I V O L I ( T e l 46(IK«:ti 
I J sflda \ i e n r d a B a n g k o k (.i!Ie 
1 I*.:i0-18.30-20 30-22.50) 

R O X V i l e i H7II.-.H4) 
J o e Mltra ( p r i m a ) ( a l l e 1 6 -
13 40-20.45-22.50) 

R O Y A L C I N E R A M A ( T e l e f o -
n c 7 7 0 5491 
I lavr luna c h i a m a terra, c o n E 
. ludd (a l l e 15 35-13-20 25-22 50) 

\ • 
M A R G H E R I T A ( T e 

671 4 3 9 ) 
d Es5.il I a no t te del 
con A P.'ork 

(VM 141 OR • • • 
S M E R A L O O ( T e l 3=11 5 8 1 . 

n a e i a m i s t i ip ido . c o n K N o v a k j 
S \ • • 

S U P E R C I N E M A ( T e l 4R.i4»-,.> 
I tre %oli». c o n ? o r a \ a ( a , ! e 
15-17.»5-2f 30-23) Oft • 

T R E V I ( T e l 6 8 9 6191 
\jt e i l d a p e l l e . c o n E Marti -
nc l l i ( a p Ifi. u l t 23) 

( V M 13) S \ • • 
V I G N A C L A R A «Te l 3 2 0 35(1) 

II gran l u p o c h i a m a . c o n C 
Grant (a l io 16-18.25-20 25-22 45) 

S \ • • 

Srroiulr \ isioni 
A F R I C A « T e l 8 3 8 0 728) 

A g e n t e (H»7 l i c e n / a d'ucclrtere. 
c o n S C o n n e r v G • 

A I R O N E ( T e l 727 1931 
l . ' n o m o de l la \ a l l e maler ie t la . 
c o n T Ard in \ • 

A L A S K A 
«•? \ g c n t l s c g r r t l f s i m l . c o n 
F r a n c h i - I n g r a « s i a C • 

A L B A «Te i n7n K35) 
V e n t o s e l x a c c ' n 

A L C E ( l e i 632 6 4 8 ) 
II m a t t a t n r e . c o n V f i j*-m*in 

C • 

• • • • • • • • • • • • • • 

m L e s l g l e c b e a p p a i u n o a c - ^ 
c a n t o al t l t o l l d e l flint * 
c o r r i s p o n d o n o a l i a s e - • 
g u e n t e v l a s s i f l c a z i o n e p e r # 
g e n e r l : • 

A = A v v e n t u r o s o * 

C — C o u t l c o • 

D A = D l s e g n o a n l m a t o 

D O = D o c u m e n t a r i o 

O R = D r a n n a t i c o 

G =** G l a l l o 

M = M u s l c a l e 

S = S e n t i a a e n t a l e 

S A = S a t i r i c * 

S M = S t o r i c o - m i t o l o g l c o 

II n o s t r o g i u d i z i o s u l n i n 
v i e n e e s p r e s a v n e l m o d o 
s e g u e n t e : 

4>4> • • • = 
• • • • = 

• • • = 
• • = 

• = 
V M 16 = 

e c r e z J o n a l e 
o t t i m o 
b u n n u 
d l s c r e t o 
m e d i o c r e 

T l e t a t o al m i 
n o r ! d l 16 a n n i 

S A L O N E 
l e f o n n 
Cinema 
p l a c e r e . 

• • • • • • • • • • • • • • 

c o n Richari l 
A • • 

rotond^ 
A • 

con J 
A 

con J 
A 

A L F I E R l 
II g r a n d e s e n t i e r u 
Widmark 

A R A L D O 
I c a i a l i c r i de l l a t a \ o ! a 
c o n R. T a \ l or 

ARGO (Tel 434 059) 
100 000 do l lar ! al so l e . 
B e l m o n d o 

A R I E L ( T e l . 530 5 2 1 ) 
100 000 do l lar ! al so l e . 
B e l m o n d o 

A R S 
I-a l e s c e del Iin>rilc^t;r, c o n Y 
De C a r l o - D . R o b e r t s o n A • 

A S T O R i T e l 7 220 4 0 9 ) 
F a m m i p o s t o t e s o r o . c o n D o r i s 
D.i-. S ^ 

A T L A N T I C ( T e l 7 610 6 5 6 -
A g e n t e 007 l l c e n / a di u c c i d e r e . 
c o n S Connerv G • 

A U G U S T U S ! l e i 655 455) 
Per un p u g n o di do l lar i . c o n C. 
EaMvvood A 4 - ^ 

A U R E O - T e l 8 8 0 6 0 6 ) 
Tamhtir i ad 0 \ r s t , c o n A u d i e 
Mi irphv A • 

A U S O N I A ( T e l 426 160) 
N o n manriarmi florl. c o n D D a v 

S \ 4 ^ 
A V A N A ( T e l 515 5 9 7 ) 

S c a r a m o u r h e . c o n S G r a n g e r 
A • • 

B E L S I T O ( T e l 340 8 8 7 ) 
T r o p p o c a l d o p e r g i u g n o . c o n 
D Bog . i rde (VM 14) S \ «. 

B O I T O i l e i 8 3 1 0 198) 
II h n c e i o s h a c i a t o del la l e g g e . 
c o n P S c l ' e n . S \ ^ ^ 

B R A S I L i l e l 552 3 5 0 ) 
J e r r \ 1 1 1 . r u n J I.ewi« C • • 

B R I S T O L ( T e l 7 6 1 5 4 2 4 ) 
II re de l la p r a t e n a . c o n R Egan 

\ • 
B R O A D W A Y ( T e l 215 .740 ) 

l-a g r a n d e m u r a c l i a \ • 
C A L I F O R N I A i l e l 215 2 0 6 ) 

Scusa m e lo prest i tuo m a r i l o ? 
c o n J Lemrr.on SA 4 4 

C I N E S T A R d e l 7 » ) 2 4 2 ) 
Frate l l i t r n z a paura , con R o 
bert T a y l o r A 4 

C L O D I O ( T e l 355 6 5 7 ) 
\ propoMto di t u t t e q u e s t e s l -
gnore . di J B e r g m a n S \ 4 4 4 

C O L O R A D O ( T e l H 274 287) 
Rept l l l c i i s , e o n C Otto«en A 4 

C O R A L L O i l e l 2 577 207) 
II c o l o n n e t l n I lo l l l s t er . c o n G 
C o o p e r , \ ^ 

C R I S T A L L O 
I d u e toreri . c o n Franc hi I n -
gras«ia c 4 

O t L L E TERRAZZE 
II c l r c o 

D E L V A S C E L L O ( T e l . 5 8 8 4 5 4 ) 
I q u a t t r o di C h i c a g o , c o n F 
S i n a t r a M 4 

D I A M A N T E ( T e l . 2 9 5 . 2 5 0 ) 
M a c l s t e c o n t r o i m o i i g o l i 

D I A N A ( T e l . 780.1461 
P e r un p u g n o dl do l lar i , c o n C. 
E a s t w o o d A 4 4 

D U E A L L O R I 
IJL l e g g e n d a de l l ' arc l ere di f u o -
c o , c o n V. M a v o A 4 4 

E S P E R I A ( l e i 5 8 2 . 8 8 4 ) 
A n g e l i c a , c o n M M e r c i e r A 4 4 

F O G L I A N O d e l 6 . 3 2 9 . 5 4 1 ) 
24 ore di t error* G 4 

G I U L I O C E S A R E ( 3 5 3 3 6 0 ) 
I ta l ian! hrava g e n t e . di De 
Santis DR + 4 ^ 

H A R L E M 
U r a g a u o s u Ja lu OR 4 

H O L L Y W O O D i T e l . 2 9 0 8 5 1 ) 
Fori a Ind iana , e o n V. M a t u r e 

A 4 4 
I M P E R O ( T e l . 2 9 5 . 7 2 0 ) 

I / o n o r a t a s o c i e t a . c o n V. De 
S i c a (VM 16) SA • 

I N D U N O ( T e l 082 4 9 5 ) 
I lac iami s t i ip ido , e o n K. N o v a k 

SA 4 4 
I T A L I A ( T e l 846 0 3 0 ) 

Clao Char l i e , eon T Curt i s 
SA 4 

J O L L Y 
II \Ku11r sul la pi-lle 

J O N IO ( T e l 880 2 0 3 ) 
I.a mia s i g n o r a , e o n A. Sor<li 

S \ 4 
L E B L O N ( T e l 552 3 4 4 ) 

II \ e n d i r . i t o r e m a s r h e r a t o . con 
G M. id ison A 4 

M A S S I M O ( T e l 751 277) 
Per un piiRno di do l lar i . con C 
E a s t w o o d A 4 4 

NEVADA (ex Boston) 
II c i rco e la sua g r a n d e a w e n -
tura . eon J W a j n o I)K 4 

N I A G A R A ( T e l ti 273 2 4 7 ) 
I.a mia s i g n o r a . con A Sordi 

SA 4 
NUOVO 

S t r a n o i n c o n t r o . c o n N Wood 
S 4 * 

N U O V O O L I M P I A ( T . 6 7 0 6U5) 
C i n e m a s e l e z i o n e : I.a grande 
p e c c a t r l c c . c o n J M o r e a u 

OR 4 
P A L A Z Z O ( T e l 491 4 3 1 ) 

V e n t o c a l d o . con C Colbert 
S 4 

P R E N E S T E ( T e l . 2 9 0 177) 
P e r un p u g n o dl do l lar i . c o n C. 
E a s t w o o d A 4 4 

P R I N C I P E ( T e l 352 3 3 7 ) 
P e r un p u g n o di do l lar i . c o n C. 
EastwojKi A 4 ^ 

R1 A L T O ( T e l 6 7 0 7 6 3 ) 
I-a mia s i g n o r a , c o n A. Sordi 

• , SA 4 
R U B I N O 

I n s i e m e a Parlg l , c o n A u d r e y 
H e p b u r n S 4 - 4 

S A V O I A ( T e l 865 0 2 3 ) 
I q u a t t r o di C h i c a g o , c o n F-
S ina tra M 4 

S P L E N D I D i T e l 6 2 0 2 0 5 ) 
II g r a n d e r lbe l l e , c o n L J o u r -
d a n A 4 4 

S T A D I U M ( T e l 393 2 8 0 ) 
C lao Char l i e , c o n T Curt i s 

S \ 4 
SULTANO (Via di Forte Bra 

v e t t a T e l 6 270 3 5 2 ) 
N'lck Carter n o n p c r d o n a , c o n 
D Da. i l e G 4 

T I R R E N O ( T e l 573 0 9 1 ) 
I .a r i o r i a r a . con S Loron 

(VM 16) OR 4 4 4 4 
T U S C O L O d e l 777 8 3 4 ) 

D o p p i o g i o r o a S c o t l a n d Yard. 
c o n N Patr i ck G 4 4 

U L I S S E t T e l 433 7441 
!-a*ciale spa rare e chi c | sa fa
re. con E C o « t a n t i n e SA 4 

VENTUNO APRILE (Telelo-
no 8 644 577) 
P e r un p u g n o dl do l lar i . c o n C 
E a s t w o o d A 4 4 

V E R B A N O ( T e l 841 2 9 5 ) 
C o n t r a l t o p e r u c c i d e r e . c o n A 
D i c k i n s o n (VM 13) G 4 

V I T T O R I A ( T e l . 5 7 8 736) 
E x t r a r o n l u g a l e , con F. R a m e 

(VM 14) C 4 

Terze visioni 
A C I L I A ( d i A c i l i a ) 

I.a s tor ia di T o m D r s t r y , c o n 
A M u r p h y A 4 4 

A D R I A C I N E ( T e l . 3 3 0 . 2 1 2 ) 
I / a s s e d i o d e l l e s r l t e f r e c c c , c o n 
W. H o l d e n A 4 4 

A N I E N E 
Crlss Cross , c o n B . L a n c a s t e r 

A + 4 
A P O L L O 

B o c c a c c i o '70. c o n S. Loren 
( V M 16) SA 4 - 4 + 

A Q U I L A 
J e s s \ G o r d o n II d i a b o l i c o d e 
t e c t i v e , c o n E C o s t a n t i n c G 4 

A U R E L I O 
Le s l r e n e i i r lano i m l t r a s p a r a -
iii), e o n E. C o s t a n t i n e SA 4 

A U R O R A 
002 A g e n t ! s e g r e t l s s i m l , c o n 
F r a i i e l u - l n g r a s s i a C 4 

A V O R I O t T e l 7 5 5 4 1 6 ) 
Un n a p o l e t a n o nel F a r W e s t , 
c o n R. T a y l o r A 4 

C A S S I O 
Erro le e la r e g i n a di L id ia , c o n 
S K o s c i n a SM • 

C A S T E L L O ( T e l 5 6 1 . 7 6 7 ) 
In g i n o c c h l o d a te M 4 

C O L O S S E O ( T e l . 7 3 6 . 2 5 5 ) 
S e t t e g iorn ! a m a g g i o , c o n K. 
D o u g l a s D K 4 4 

D E I P ICCOLI 
Cartoni aniniati 

D E L L E R O N D I N I 
Bill-. K id 

D E L L E M I M O S E ( V i a C a s s i a ) 
I.e ore deH'amore , c o n U. T o 
gnazz i S 4 4 

D O R IA ( T e l . 3 1 7 . 4 0 0 ) 
InalTerrablle p r i m u l a nera A 4-

E D E L W E I S S ( T e l . 3 3 4 . 9 0 5 ) 
J e r r \ 8 3 4. c o n J. I>>\vis SA 4 4 

E L D O R A D O 
Una d o m e n l c a a New York, c o n 
H F..iid.i (VM 14) SA 4 4 

F A R N E S E ( T e l . 5 6 4 . 3 9 5 ) 
I / l n r i i l i o di J a n e t I . lnd, c o n M 
R e d m o n d G 4 

F A R O ( T e l . 5 2 0 7 9 0 ) 
II g a u c h o . c o n V G a s s m a n 

S \ 4 
I R I S ( T e l . 8 6 5 . 5 3 6 ) 

I.a s i g n o r a e i sunt m a r i l i , c o n 
S Mi* L a m e SA 4 4 

M A R C O N I 
Cuurl Intrant I, c o n F V a l e r i -
N M.infredi (VM 18) SA 4 4 4 

N O V O C I N E ( T e l . 586 235* 
A d Ovrst del M o n t a n a , e o n K 
D u l i e a A 4 + 

ODEON (Piazza FJsedra 61 
S e t t e g iorni a m a g g i o . e o n Kirk 
D o u g l a s UR 4 4 

O R I E N T E 
I.a d o n n a deg l i altri e s e m p r e 
p iu l ie l la . c o n W Chiar i 

(VM 14) C 4 
O T T A V I A N O ( T e l . 3 5 8 0 5 9 ) 

E \ e n n e II g i o r n o de l l a v e n d e t 
ta . c o n G P e c k OR 4 + 4 . 

P E R L A 
Squal l d ' a c c i a l o , c o n W i l l i a m 
H o l d e n OR 4 

P L A N E T A R I O ( T e l . 4 8 9 7 5 8 ) 
S c u s a m e lo pres t i t u o marl to? 
c o n J L e m m o n SA 4*4-

P L A T I N O ( T e l 215 3 1 4 ) 
A w e n t i i r e dl S c a r a m o u c h e 

P R I M A P O R T A ( T . 6 . 9 2 0 . 1 3 6 ) 
A w e n t i i r e di S c a r a m o u r h e 

P R I M A V E R A 
II p l a c e r e e il m l s t c r o 

( V M 14) D O 4 4 
R E G I L L A 

Gli i m i n r l h i l l . c o n G C o o p e r 
A 4 

R E N O ( g l i L E O ) 
II c l rco e la s u a g r a n d e a v i c n -
tura . c o n J W a \ n e DR 4 

R O M A 
II l e g g e n d a r i o r o n q u i s t a t o r e 

S A L A U M B E R T O ( T . 6 7 4 . 7 5 3 ) 
Relaz ioni p e r i c o l o s e . c o n J. M o 
reau (VM 13) DR 4 

T R I A N O N ( T e l 780 302* 
V i \ a I.as V e g a s , c o n E Pre«Iev 

M 4 

Sale |>2irrocrhiali 
A L E S S A N D R I N O 

Sher lAcko i n t c s t l g a t o r e s c l o c c o . 
c o n J L e w i s C 4 4 

A V I L A 
31 g iorni a P e c h l n o . c o n A v a 
G a r d n e r A 4 

B E L L A R M I N O 
Gli arc ler i dl S h e r w o o d , c o n 
R G r e e n e A 4 

B E L L E A R T I 
I.a ha t tag l la di Maratona . c o n 
S R e e v e s SM 4 

C O L O M B O 
S l U c t r o e G o n z a l e s matt l e 
m a i i a t o r i OA 4 4 

C O L U M B U S 
Furla r i x o l u / l o n a r l a DR 4 

C R I S O G O N O 
Gol ia e II r a t a l l c r c m a s r h r r a t o 

D E L L E P R O V I N C E 
C a p l l a n S ln ihad , con P A r m e n -
d a r i z A 4 

D E G L I S C I P I O N I 
R o m o l o e I t emo, c o n S. R e e v e s 

SM 4 
DON BOSCO 

P e r f a v o r e 11011 t o e c a t e l e p a l -
l l n e , e o n S Me Q u i n n C 4 4 

D U E M A C E L L I 
I reali di Franc la, C O n C h e l o 
A l o n z o A 4 

E U C L I D E 
Eroi del West , c o n W. C h l a r l 

F A R N E S I N A * 
I.e foll i not t l de l d o t t o r Jcrr>l l . 
c o n J. L e w i s C 4 4 

G I O V A N E T R A S T E V E R E 
I . 'u l t imo In-tin da V i e n n a , c o n 
R T a y l o r 1)11 4 

L I B I A 
I f u o r i l e g g e de l l a va l l e so l i tar ia 
c o n R Hnschart A 4 

L I V O R N O 
I.a \ a l l e del l u n g h l co l t e l l l . c o n 
L B a r k e r A 4 

M E D A G L I E D ' O R O 
19' s t o r n i o b o m b a r d l e r l 

M O N T E O P P I O 
O l m m l la v e r l t a , c o n S. D e e 

N A T I V I T A ' 
R i p o s o 

N O M E N T A N O 
La g r a n d e fuga , c o n S. Mc
Q u e e n DR 4 + + 

N U O V O D O N N A O L I M P I A 
I re di R o m a SM 4 

O R I O N E 
G i u s e p p e \ e n d u t o dal f ra te l l i , 
c o n B . Lee SM 4 

O T T A V I L L A 
R i p o s o 

P A X 
C a r t a g i n e In flamme, c o n D 
G e l i n SM 4 

P I O X 
R i p o s o 

Q U I R I T I 
U n ' a d o r a h i l e Idlnta, c o n B r i g i t t e 
B a r d o t SA 4 

R E D E N T O R E 
Riposo 

R I P O S O 
Gil i n v l n c l b l l l s c l t e , c o n T R u s 
set A 4-

S . C U O R E 
R i p o s o 

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

S A L A E R I T R E A 
II g i o r n o piu cor to, c o n V. List 

C • 
S A L A P I E M O N T E 

11 g ius t i z i e re del mar l , c o n R. 
H a r r i s o n A -4 

S A L A S A N S A T U R N I N O 
I tre in i i sr l ie t t ler i , c o n M. D e -
m o n g c o t A 4-

S A L A S E S S O R I A N A 
Pui-no pro l l i l to , con E. P r e s l e y 

O S 4-
S A L A T R A S P O N T I N A 

II t i i l ipani) nero , eon A. D e l o n 
A 4-

S A L A U R B E 
Riposo 

S . F E L I C E 
Riposo 

S. B I B I A N A 
Riposo 

S A V I O 
Riposo 

T I Z I A N O 
II t e x a n o . eon J. W a y n e A 4-

T R I O N F A L E 
Sllria al re dl Cast ig l la , c o n M. 
D a m o n A 4 

V I R T U S 
I.a j u n g t a drl q u a d r a t o , c o n T. 
Curt i s OR • 

C I N E M A C H E C O N C E D O N O 
OGGI I.A R I O U Z I O N E A G I S -
E N A I . : H r a n c a c c l o , Cass lo , Ij-. 
F e n l c e . N u o v o Olmpla . P l a n e t a -
r io . P l a z a . P r i m a p o r t a , S a l a 
U m h e r t o , T i z l a n o . T u s c o l o . T E A 
T R I : A r i l . De l l e Muse , P i c c o l o dl 
V i a P i a c e n z a , R idot to F.llseo, R o s 
s i n i , Sa t i r i . 

PARIGI — Maria Callas sta provando a Pa-
rigi una nuova rappresentazione di « T o 
sca ». Canteranno insieme con il famoso 
soprano il tenore Renato Cioni (con lei nella 
foto) e il baritono Tito Gobbi (telefoto) 
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« No contest» per Rinaldi e Menno ieri sera al Pa la sport 
v * 

* ? i ,V.i-i Ciclismo: i nostri promettono... 

®j De Piccoli ai 
t » « . & hi* I 

Jart /xoino 

• : 7 , 

<W ' • ' 

convince 
I giudici Barrovccchio, Bor-

lini e Pica e l'arbitro Bella-
ramba (con due richlami uffi-
fiali) honno siglato ieri sera il 
rilaneio di De Piccoli. ma il 
lestrino ha tutt'altro che con-

rinto: e apparso si piu deciso 
aggressive* del solito. ma ha 

jnche accusato un paio di colpi 
portati da Daniels con lentezza 

scarsa convinzione (quinto e 
fcettimo round) od ha notevol-
lente deluso nella parte finale 

Jel match allorche Daniels si 
esibito in un ottimo gioco di 

?ambe per sfuggire ai suol at-
lacchl sconclusionati. 

Insomma, a parer nostro, il 
Je Piccoli di ieri era piu o 
neno il solito De Piccoli e non 
|1 pugile «ricostruito» che si 
/orrebbe far credere. Se De 
'iccoli e npparso il pugile che 

ponoscevnmo. Daniels ha viva-
lente sorpreso per la sua re-

[jiissivita. per lo senrsissimo uso 
the ha fatto del destro e per 
I'abbondanza di ahhracci cui si 

abbandonato anche quando 
kulla difensiva era l'italiano. 

In conchisione. il Daniels vi-
Ho ieri sera al Palazzone tutto 

stato tranne che tin pugile da 
mno posto in graduatoria mon-
liale. 

Ha comlnciato a boxare con 
Tunica preoccupazione di di-
Renders!, si e inginocchiato due 
/olte sotto altrettnnti colpi dop-
piati di De Piccoli (prima e 
teconda ripresa). si 6 fatto ri-
chiamare due volte per com-
latlimento a testa bassa (terzo 

quarto tempo) permettendo 
ill'italiano di assfcurarsi un 
^/antaggio ini/.iale di ben otto 
uinti. poi ha cominciato a boxa
re un po' piu disinvoltamente 
id ha tempestato di sinistri 

[(molto legged per la verita) 
1'ex campione d'Olimpia rigua-

lagnando a nostro avviso il ter-
reno perduto in precedenza. 

II massimo che si poteva con-
:edere a De Piccoli era dunque 
m pari, ma purtroppo da noi 

ormai invalsa Tabitudine che 
perdere sia sempre lo stra-

liero, se non riesce ad atterrare 
l'avversario. Questa malsana 
abitutline ha trovato del resto 
;onferma nel match fra 11 -pic-

Fcolo- Migliari e il gigantesco 
IDon Smith. II confronto si 6 
Irisolto a meta della seconda ri-
Ipresa (il primo tempo era sta-
| to di - s t u d i o - ) allorche in una 
lazione ad un angolo l'italiano 
Iha colpito l'avversario con un 
[paio di testate riportando due 
Iferitc al cuoio e ~taglinndo» 
ll'americano al sopracciglio si-
Inistro. 

II verdetto spettava chiara-
Imentc a Don Smith, ma i giu-
_iici sono stati di diverso pa-
Irere ed hanno squalificato lo 
straniero. 

Ma passiamo agU altri incon-
Itri. Nel sottoclou Rinaldi af-
[frontava l'argentino Menno c 
Istava chiaramente vincendo 
Iquando i due pugiH (a meta 
(della quarta ripresa) si scon-
Itravano involontariamente di 
It est a restando entrambi feriti: 
IKinaldi alia fronte e Menno ad 
|un sopracciglio. II medico, chia-
Imato dall'arbitro. dapprima 

?iudicava grave solo la ferita 
|di Rinaldi, poi osservando me-
Iglio la ferita dell'argentino de-
Icretava che entrambi i pugili 
Inon crano in condizioni di con-
Itinuare il combattlmento: cosi 
ll'arbitro Fantozzi che dappri-
jma aveva comunicato ai giu-
Idici la vittoria di Menno per 
Iferita. tomava a Tare il giro 
Idel ring per annunciare ai suoi 
Icolleghi il - n o contest**, un 
[verdetto a nostro avviso accet-
[tabile stante . 1'involontarlcta 
fdello scontro. ! 

Vogrig. dopo un paio di ri-
Iprese in suo favore, 6 calato 
Ipermettcnrio a Moraes di pren-
[dere l'iniziativa del combattl-
[mehto e al quinto tempo cen-
[trato al viso da precisi destri 
jdoppiati di sinistro finiva due 
IvoMe K.D. 

Riusciva a terminare la rl-
Iprcsa. ma nell'intervallo • non 
Irecuperava completamente e al 
Isuono del gong che dava initio 
Inlla sesta ripresa il suo mana-
Iger gli impediva di ripresentar. 
Isi al centro del quadrato per 
|riprenderc la lotta 

Tutto sommato. quella - di 
lAmftduzzi. e stata una sagcla 
Idecisione. Vogrig e un pugile 
janeora integro e sarebbe stato 
[un delitto esporlo a una severa 

punizione che non gli sarebbe 
mancata stante le sue non buo-
ne condizioni. 

Negli altri incontrl della se-
rata, Tommaso Galli ha vinto 
tutte le riprese passeggiando 
contro il modesto e piccolo 
spagnolo Alonso. Arcari si e 
liberato di Piras mettendolo 
KO. al terzo tempo con un po-
tento sinistro al fegato e Ur-
bani d stato squalificato contro 
il dinamico Fiori. 

Enrico Venturi 

II dettaglio tecnico 
I.EGGKHI: Florl (Porlu Tnrros) 

Kg. 38 hatlp per squallrk-a alia 
terza ripresa Urlianl (Roma) KR. 
57,800. 

SUPEHI.EGGKIU: Arcari (Gi>-
nova) KB- 63,700 batte ppr K.O. 
alia terra r lpnsa Plras (CaKllarl) 
Kg. 63,500. 

MEDIO MASHIMI: IMoraps (S. 
Paolu) KK- 78,200 haile per al>-
liandonn alia sesla ripresa Vo-
grlR (Udlne) Kg. 81,500. 

GALLO: Galll (Roma) Kg. 53,500 
banc al punll In o|to riprese 
Alimzo (Madrid) Kg. 54,500. 

MASSIMI: Mlgllarl (Ferrara) 
Kg. 89,900 batte per squallflca al
ia seconda ripresa Smith (Pitt
sburg - USA) Kg. 107,200. 

MEDIOMASSIMI: Rinaldi (An-
2io) Kg. 82.200 • Jose Menno (Bue
nos Aires) Kg. 80,500 « no con
test » (I due puglll si sono ferltl 
contemporaneamente alia fronte 
in segulto ad una testata nella 
Qunria ripresa). 

MARBIMI: De Piccoli (Mestre) 
Kg. 97 batte Daniels (New York) 
Kg. 87,500 al puiiti In 10 riprese. 

Mannocci ha dato la «carica» ai suoi ragazzi 

"•h:'' 

riseossa: 7 
. ' *y>. 
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Forse una alleanza Molteni-Salvarani per il Tour 
Finita la guerra degli aperitivi ? — Motta punta 

sul Giro e De Rosso sul Tour 

La Roma a Firenze forse senza Cudicini 

La Hecher vince 
a Mariazell 

MARIAZELL. 19 
L'nustriaca Traudl Hecher. la 

selatrtcc piu in forma del mo
menta, ha vinto lo slalom gigan-
to di Mariazell (Stiria) prima 
prova della XI edizlone della 
Coppa Burchik. La classifies: 
1) Traudl Hecher (Au» 1'17"6: 
2) Grete Diegruber (Au) 1"57"7: 
:») Christl Dlthfurth (Au) 1'58"3; 
4) Lidia Barbieri-Sacconaghl (It) 
T59"7; 5) Elke Bocek (Au) 200"1: 
6) Inge Scnoncr (It) 2"00"3: 7) 
Madeleine Fell! (Svi) 201"; 8) 
Held Obrecht (Svi) 2,01"3: 9) 
Fernande Bochatay (Svi) 2-01"5: 
10) Edith Hlldbrand (Svi) 202"2. 

MANNOCCI ha promesso un 
pretnln personate ai bianco-
azzurri In caso di r lsul tato 
poslt ivo contro 11 Milan. 

Al torneo di Viareggio 

In parita (0-0) 

Torino e Dukla 

Campionati 

UISP disci 
a Aosta 

• ' • ' • , A O S T A . 19 
Sulla pi<ta di Pila tniziano 

Iclotnanl i rampinnan assoluti di 
ri. speci.ilita nonliche e alpi-

| n e . deU'Unione llaliana Srn>rl 
i*opolare. Qucfta XIII edition.-

JclcllMntcrcssante manifc?i.i7iono 
[upoTtiva tnvemale. curata egrr-
l«jiamente in ttitti 1 minimi par-
lltcolari dal comitato rrgionalc 
IdcU'UISP di Aosta. ha reg«»tra-
Ito un grande successo di par-
Itecipailone sia numorica che di 
Iciuatlta Ol tre 130 at let l . In r ap -
JpreMntanra til 19 comitatt UISP 
idc l lc piu tmport«ntt province 
italiane. sono i*critti alle gare 
che si svolgeranno domani e 
domeniea. 

II progTamma della manlfoMa-
i zione prevede. por domani. le 
' gare di dlscesa libera masohllc 

P femmtnile per le categoric al-
lievi. Junior*** o st-niores che 
si svo gernnno fui 1500 metri 
ilella plsta » La Nouva ». con K0 
metri di dislivello i- le p r o w 
di fondo m.isehile sulla distanra 
til ehtlomctri cinque per .R11 

luniores f di chilometri dieci 
per 1 seniore* sul percorso trne-
ciato a Conca di Pila. Per do-
manl in programma lo slalom 
speeUle * >• staffctta 3 x 5 mila. 

TOKINO: Colombo; Grcchl. De 
Petrlnl; Gola. O r e s e r , Cornl; 
Cappellazzo. Carelll. Balsl, Gla-
vara (Balardo), Ballarlo. 

DUKLA: lladrava; Zloha. Ml-
gas; Linahrl, Boulka, Bavsca; 
Vesely. Strahl, Moravck, Pokor-
ny„ Kabat. 

ARBITRO: slgnor D'Agostlnl 
dl Roma-
Dai nostro corrispondente 

' VIAREGGIO. 19 
Dukla e Torino hanno aperto 

con un risultato di p;»ritA la 
XVII edizione del Torneo In-
tcrnazlonalc di calcio di Via
reggio. L'incontro U'apcrtura ha 
deluso tutti 

1 due complessi sccsl in cam-
po con l'evidente timore di scon-
fitta. si sono ben gunrdati di 
c«>ncedere spazio airawersarl". 
e la gara. monotona fino alia 
noia, 6 proscguita su questo bi-
nario fino al fischlo di chlu-
sura. 

Chi ha deluso magginimenle 
sono stati i cecoslovacchi vin-
citori della passata edizione e 
attcsissimi alia prova. Hanno 
giocato ai di sotto delle loro 

real! possibillta. hanno deluso 
gioratori come Llnahrt. Vesoli. 
Moravck. Kabat. gioratori che 
erano stati I propulsori della lo
ro prima affermazione al Torneo 
Quest! ragazzi dl induhbio v.n-
lore. assleme ad altri. forse stan
ch! per II viagglo. non hanno 
combinato molto. II Torino si 
e trovato quindi di fronte ad 
una squadra Imprevedlbile. che 
gli ha facilitato il compito. di-
sputando una Rara Unpostata 
sugli stessi schemi di gioco 
L'apporto dl Baisi. un elrmcnto 
proveniente dal Mantova. non 
e slato quel le sperato da Usello. 
Balsl ha giocato al rallentatore 
Meglio <li lut ha fatto I'intcrno 
Carelll. un clemento prezloso noli 
gioco di raccordo ed il soloj 
c!u\ in prima linoa. ahhia s.i-
puto rombinaro qualche o r a .li 
huono Sacrificate al rentr.< o.im-
po o in difesa (in fa«c di r . -
pertur.i>. le estreme il^lle du«*j 
<quadre: Cappellazzo ha cerca-
to. con Giavara prima e Baiar-
do poi. di dare ordlne al gioco 
con poco sucresso La difesa 
granata. pur non perdendo bat-
tuta si * dimostrata nel com-
plesso poco autoritaria La gara 
ha a\-uto poco da offrire al set-
temila presentl quas! sempre 
stagnando a centro campo. e 
sul nostro tacrutno I cennl di 
cronaca sono statt ben pochi. «• 
tutti insignificant!. 

Prima dcirinizio dell'incontro 
inaugurale. le squadre p.irteci-
panti avevano sfilato in parata. 

icd Orlando della Fiorentina 
I aveva letto II giuramento di-
ohiarando aperto il Torneo 

rentina-Tolon: a Sarzana: Inter-
nazlonate-Dlnamo; a Fontedera: 
Milan-Racing de Gaud: a Spc-
zia: Ferencvarosl-I.azlo; a Luc
ca: AusbiirK-Bologna: a Altopa-
scio: Juvcntiis-Aiistria. 

Tricolori di sci 

A Morondini 
il fondo (10 km) 

A S I A G O . 19 
II giovane Fabio Morandini 

(GS . Fiamme Gialle di Predaz-
zo) ha vinto la gara di fondo 
sul 10 chilometri. valevole per 
la combinata nordiri . compctl-
zione che rientra nei campio
nati. abhinati agli assolutj per 
lo prove nordu-Iu-. 

Dopo la bclla vittoria otte-
nuta sul 'Rangers; Hp.rrera 
c tomato euforico ed ottlmisla 
anche per quanto riguarda il 
campionato: non ha potuto e-
.sprimersi troppo chiaramente 

'.sullo scudctto tricolore dato 
che Moratti aveva uid detto 
la sua in proposito (- Ormai 
non ci ponsiamo piu; il cam
pionato ci sorvira solo da al-
lonamcnto per la coppa-) ma 
comunque ha voluto far com-
prendere che ancora non si pud 
recltare il » De Profundis* al-
Vlnter. 

Ha detto dunque He.rrera. 
- Stia attento il Milan a non 
fare altri passi falsi: perche 
con l'lnter tornata in gran for
ma potrebbe pagaro molto ca-
ra una cventuale distrazione-. 
Per U resto H.H. non ha fatto 
rifcrimenti di tempo o di data: 
ma d chiaro che per lui ogni 
occasionc e buona 

Potrebbe essere propizia an
che la giornata di domani si 
caplsce, perche l'lnter usufrui-
ra nuovamente del turno interna 
mentre il Milan sara ancora im-
pegnato in trasferta: piu pre-
cisamente i nero azzurri se la 
dovranno vedere con il Genoa 
mentre i rossoneri saranno al
le prese con la Lazio. Si trafta 
pt'r la ver'tta di due squadre 
che dal punto di vista tecnico 
non dovrebbero costtfufre o-
stacoli insormontablli sia per la 
fnter che per il Milan: ma si 
sa che nel calcio ogni partita 
fa storia a se. 

E pertanto anche il match di 
San i'iro potrebbe riservare una 
sorpresa, tanto piu che i nero 
azzurri potrebbero ri.tentire la 
stanchezza per l'incontro con il 
Rangers e si prcsenteranno in 
jormazione- rimaneggiata (do
vrebbero mancare Tagnin e Sua-
rcz sostituili da Bedin e Jair). 

E" ovvio comunque che Vat-
tesa maggiore e per l'incontro 
dell'Olimpxco ove il Milan si 
presenter^ senza Trapattoni (il 
cui posto di 'Stopper' sara 
preso per Voccasione da Beni-
tez) ma con Altafini che come 
e noto se I'e cavata per il rotto 
della enffia dopo il suo /alio 
di domeniea. E quindi sara la 
Lazio a paaare le spese della 
cccitA della giustizia sportiva 
e della manchevolezza dei re-
golamenti, la Lazio che dal can
to suo si trova gia in acr/ue 
tanto cattive da essere costret-
tn a cercare ad ogni costo un 
risultato posilwo. 

E eld non solo per motivi dl 
classifica (la graduatoria dipen-
de infatti anche dal comporla-
mento delle altre pericolanti. 
tntte impegnale duramente do
mani) ma anche e sopratutto 
per la irrcquietezza ed il mal-
contento della lifoserla. Infatti 
all'allenamento della Lazio di 
pt'oredl ci sono state vivaci ma-
nifestazioni che Mannocci e riu-
scito a placare solo prometten-
iio che la squadra non perdera 
contro il Milan: poi Mannocci 
ha fatto un fervortno ai gio-
rafori promettendo loro un pre-
mio partita specials (un paio 
di scaipe ciascuno, per ogni 
vunto tlrappato al Milan), in 
p'jgiunta ai prvmi sfabilitt dat 
la societa (da notare che per 
• a prima voila da qualche set 
timana a questa parte non si 
> fatto vivo il misterioso cor-
ruttore che prometteva premi 
in caso dl sconfitta del Milan) 

Come si vede dunque sep-
•jure la bilancia pende in fa 
vore del Milan dal piin!o di 
vista tecnico. pcrd la Lario po-
rrebbe rtcfji/ilibrar^ i piattl o 
eddirittura capovolpere la st-
Itiirionr sul piano a>IJa rolon-
ta Per lo meno esistono buone 
premesse in questo senso: poi 
stHTcmo a vpdpre 

Per ora passiamo al resto 
del programma. Subito dopo 
r.azio-Milan r.el cartellone spic-
ca Fiorenti^a-tloma. incerta ed 
rquilinrata s'a per la tradi-
zionale riralita tra le due con-
tendenti. sia per le condizioni 
delle due fOTinazioni: I viola 
apvarsi piu di forma nfll'omi-
rhevole pcrrn (5-1) contro la 
Austria. I piaNorossi priri dcl-
I'influenzato Cudicini (lo sv 

sfitufra Matteucci) oltre che di 
Angelillo. 

Ancora si devono considerare 
partite di buon interesse Ju-, 
ventus-Atalanta (die ha molte 
probability di concludersi in 
parita dopo la dcludcnte provu 
dei bianconeri contro il Loko-
motiv) Foggia-Torino (dopo due 
trasferte consecutive i satanel-
li tornano a casa decisi a ri-
trovare la via della uinoria) e 
Sampdoria-Bologna (i blucer-
chiatl saranno privi di Da SU-
va ma recupcrano Sormanl 
mentre i rossoblu dovranno fa
re a meno di Nielsen e Mut-
cini). 

Poi e'e il derby sfciliano tru 
Catania c Messina cd un match 
infuocato come Cagliari-Man-
tova vero e proprio • derby • 
tra pericolanti 

Insomnia si pud ' concludere 
che il programma di domani 
si prescnta riccJjf.ssimo di tnofi 
t'i di interesse: perche fatta ec-
cczione per un solo incontro 
(Varcsc-tanerossi) ogni parti
ta ha i suoi bravi motivi dt 
richiamo. piu o tneno appas-
sionanti (quasi tutti comunque 
al di sopra della media dome-
nicalc). 

r. f. 

totocalcio I 

Cagllarl-Mantova 
Catania-Mcsslna 
Fiorcntltia-Roma 
Foggla-Torlno 
Inter-Genoa 
Juve-Atalanta 
Lazlo-Mllan 
Sampdoria-Bolopna 
Varese-Lancrossl 
Napoli-Modcna 
Trlestlna-Spal 
I.ecce-Salernitana 
Reggina-Avelllno 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
O 

1 
X 
1 
X 
X 

1 

X 
X 

x 2 

X 

1 

x Z 

totip 

1. CORSA: 

2. CORSA: 

3. CORSA: 

4. CORSA: 

5. CORSA: 

6. CORSA: 

1 
x 
1 2 
2 1 
1 
x 
1 2 
2 1 
2 2 
1 x 
1 I 
2 x 

Per la morte del povero Strulli 

Capasciutti interrogate 
per 4 ore dalla poliiia 

ASCOLI PICENO, 19. 
II calclatorc Alflero Capa

sciutti . t o m a t o da Montevar-
chi. e stato Interrogate per 
quattro ore nel commlssarla-
to dl pollzla di S. Benedet to . 
Come e noto, lo Strulli , che 
aveva II runln di portiere, m o -
ri per le lesionl rlportate In 
uno scontro col Capasciutti 

Si e, anche appreso che le 
scarpe da gioco calzate da 
Capasciutti II glorno della par
tita sono state sequestrate 
dall'autorlta gludlzlarla. 

Ne l lo stesso coramlssarlato 
sono stati Interrogatl l'alle-
natore Elian! e II massaggia-
tor« Parmegglanl , entrambi 
del la Sambenedet tese . 

Dovrebbe essere 1'anno della riseossa del glovan! « leoni » 
del cicl ismo Itallano. Cost dlcono tutti . Tra I piu attesl fe 
GIANNI MOTTA (nella foto) la cui recente vittoria con 
II vecchlo « Rlk » alia Sel Giornl dl Milano ha accrescluto 
II suo credlto durante la partita. 
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PERLAV0STRA 
BELLA CASA 
LE LAVATRICI Dl 
GRANDE VALORE 

LA CARICA DALL ALTO ELIMINA OGNI FATICA 

••'•ritiSz'-kpiii 

/f.-' 

Pianelli dal giudke 
per il caso doping 

. - * . » : • 

fes 
:.~ ••i- W1 

FIRENZE. 10. 
Orfeo Pianell i . pres ldente 

del Torino sara intcrrogato dal 
giudire Utruttore dott. Tostl 
che ha 1'incarico di svolgere 
i ixtruttnria per il - caso • do-
pine in merito alia partita 
Bologna-Torino. Pianell i . co
me r irorderemo, subito dopo 
le decis ion! prese dal ronslgl io 
federate delta FlC.C in merito 
al • blocco • per I giocatorl e 
al ienator! slranieri dlchlaro dl 
non essere d'areordo con tale 
derls lone e nel rnrso di una 
conferenza s tamps minacrlo i 
dirlcenti federal! d irendo di 
essere a ronosrenza dl rerte 
storie sul caso doping 

II Pr. Liguria 
a Tor di Voile 

* ? « ; ; 
' U 
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II premio Liguria. dotato di 
un milione 5TO00 l:re di prcmi 
<u!la d;stn:i7a <ii :GO0 metri. co-
<»ituisce la prova di centro del-
I'odierna riunione di corse al 
trotto all'Ippodromo romano di 
Tor di Valle. Sol concotTentl 
«aranno al nastri. tutti con buo-j 
no pos«ibilita di affermazione e 
daranno vita a una prova Inte-

Alberto Billet 

IL PROGRAMMA DI OGGI 
A Viareggio: Stella Rossa Bel-

grado-Oenova; a Plttola: Flo-

Ebano e Uruguay La 
avrA inizio alle H.30 

Iressante e tncerta Proveremo a 
Interrogato dall'avv. Ange- jindicare Boston net confronti dil 

llnl de l luf f lc lo d Inchlesta del- Fhano e t i m n n v La riunione: 
la Federral'-lo II presldente 
del Torino ha smrnt l to tutto 
faeendo caplre di non sapere 
nlente. Ma a quanto sembra 
II g lndire Istrnttore dottor 
Tost! non e dl questo avv i so 
e pertanto Orfeo Pianel l i d o -
vra presentarsl a F l r e n i e per 
essere Interrogato sul « caso • 
doping. 

Modallo • : 
. Superautomatica 
Super robusta 
Super stabilizzata 
Super silenziosa 
Super bilanciita > , ' 

; t farga so!o 49 centimetri... . 
'. ma lava da un fazzotetto •* • •< " " -

a 5 chitog»ammi di biancJieria asciutta 
. £ in acciaw smaltato porcellanato 
< Costa 1295Q0 lire. 

*y i • j'x 

Ec-co le no«tre solezioni: 1- eor- ( 
<a: Maciakos. Gipipunti: 2 cor-: 
sa: Incino. Quiburgo: 3 corra I 
Fezz&n. Tokay: .̂ cor*a: Botti-j 
celli. Poldo. Oreb; 5. corsa: IJf-l 
ficiale. Lar. Iobel: 6. corsa: Bo
ston. Ebano. Uruguay: 7. corsa: 
Saraceno. Sciltian. Corallino: 
8. c o n a : Aglaia, Gransa«*o. 

Superautomatica G R A N L U S S 0 •" ; 
- Super robusta ••>.•.-

:
; Super stabilizzata / > 
", Super silenziosa • . 
• Super bilanciata ?, V4*'-. & 

Ha ben 8 programmi di lavaggio e carica -% {. 
;•"] sino a 5 chilogrammi di biancheria asdutta. - >' 
^ £ in acciaio smaltato porcellanato -

! e montata su ruote autoregolabili ed orientabili. 
Costa 163.900 lire. • * r:.; •>•*••->... • ••'•<-

- •»' : V J . y j^r-

,ccr •« v Jf ; - : - rS- •'i.H r : 

"! tr <- .v ' • . . . . 
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Dal nostro inviato 
RIVIERA DEI FIORI. 19. 

Non c' scampo. Quest'e, clcli-
vficameiife parfattdo, la storia 
del dente che duolc. Ad ogni 
annuncio di stapione, c sempre 
stilla Milano-Sanremo che si 
batte. Gara-malipna, para-ui-
oliacca, gara-stregata; inaonta: 
oara-impossibilc Cpcr ttoi. s'in-
tende). E infatti, e dal '54 che 
non la uiticiamo piu. Perchb? 

S'intende che abbiamo flid 
ricmpilo di scuse, piu o meno 
buono. i aiornoli. •• L'epoca non 
ci o propizia...-. Oppiirc: -Loro 
hanno degli sprinters e dei fl-
nisseurs che fulminano... ••. E 
quindi: «II terreno non cl si 
addicc...». Poi: - N o i trtscu-
riamo la Parigi-Nizza che pre-
para alia perfezione... -. E, re-
golarmente. dopo ogni sconfit
ta: •' Verb, la prossima volta!...-. 

Siamo, pere'd, alia dodice-
sima attcsa. Un mese ancora, 
e saprcmo se abbfamo davvero 
il diritto al titolo di grandi per-
ditori della corsa piu bclla del 
mondo E. poirhc tion si sa mai, 
intanto mettinmo le manl at»nn-
ti: deflo c ripctuto che la Mi
lano-Sanremo t una gara-ma-
ligna, viuliacca, eccctcra. ag-
oiunglamo ch'e una gara-lotte-
ria, e fortunuto t> chl azzecca 
il numero buono. Del resto, 
guardiamo IoMano. II traguar-
do piu importante e il giro 
d'ltalia (con la scgreta speran-
za che la • Ford - e Torrlanl 
non scomodino -4nritieti/: Irt 
QMPrra degli aperitiui t finita, 
no?). 

Eppure. qucsl'anno non do
vrebbe essere proprio buia: me
no, comunque. che nel recente 
passato. La sensazione di una 
maggiore puntualita s'e avuta 
dopo I'ottimo coniportamento di 
Adorni e dell'azzurra compa-
pnia a SaHanchcs: e /'exploit 
di Alotta nel Giro di Lombar-
riia Vha confermata. E' vero 
che il ciclismo e dit'cnufo UTIO 
operazione quasi scientifica fr. 
dunque, con gli epfdermicl prti-
rfti pne.-jani non se I'intende): 
fiittfji'ia. ridimensionate le am-
bfzioni (e un po' le prettse). 
gli tiomini di punfa delle paf-
ttiplie narionali si sono rin-
fruncati e IngagllardM. sicch»» 
tion r tin giuocar d'azzardo au-
t'.ciyare che. qua e la, il grup-
po del piu braui (Adorni, Mot
ta, Zilioli. Cribtori, D^ Rosso. 
Mupnaint, Dancellf, JMcalii, Bal-
Hiamion. Taccone. Passuello, Bi-
tossi. Gimondi. Durante...) riu-
scira a distingucrsi. Considc-
rato che l'epoca delle avven-
tare e terminata e ammessn 
che la Milano-Sanremo non 
condiziona I'atfiuttd, posslamo 
continuare it discorso in chia
ro ottimlstica, anche perche gli 
ctranieri campioni appalono un 
po' sbandatl. frastomati, logori. 
ill', scatenatl delle Fiandre non 
si mostrano piu implacabUi, 
Uclle prove in llnea: Van Looy 
e al principio della fine. E. per 
dir di uno nuovo, Sercu, con-
dividiamo la sua incerttzzai 
strada o pista? No, non c'il-
ludiamo. I rlsultati, perb, non 
appaiono scontali in partenza. 
E per le compett'zioni a tappc 
e certo che Anquetil comincic 
ad accusare la nausea della bi-
cicletta. In tal caso, pouianw 
fare pure sognl di conquista 
e di gloria per il Giro di Fran-
cla? 

Ecco. Bahamontes non ha piii 
la verde etA: sono trentasci. 
ormai. 11 ritorno dl Gaul e 
patetico e basta. E Poulidor. 
ch'e bravo assal, non ha il do-
no naturale della class* ed r. 
mai guidato. Janssen, Altig. 
Jimenez, Desmet e Maurer (co
me tutti gli olandesi. i tedc-
schi. gli spagnoli. i belgl e gli 
svizzeri), del resto. sono li-
mitati, tecnicamente o fisiea-
mente. nelle sfide ch'esigono 
regolarita per quasi un mese. 
E noi, oggi. se non disponiamo, 
ni di un Coppi nd di un Bar-
tali. possiamo lanclare, invtce. 
piu di un Nencini. II fatto e: 
che — cambiata la formula del 
Giro dl Francia (e Goddet. vi-
ito I'affarc, non ha modificato 
la ricetta) — non e piU pos-
sibile spedire ta squadra bian
co rossa e verde. Conslderato. 
inoltre, che gli ultimi squai-
iidi fentatiL'i delle formazionl 
extra si sono naturalmente con-
clusi con pesanti sconfitte, a-
desso tl problema della par-
tecipazione diviene difficile. St 
va? Come? E con chi? 

Prima c'e. U Giro d'Ulia. 
che meglio e piu serve gli in-
teressi della pubblicitd # la 
bramotia degli orgogli etnicu 
Cost, la faccenda si complica. 
L'organizzazione non vede dl 
buon occhio i drappelll mistl, 
che spesso sono disturbati dalla 
rivalita di clan. Preferirebbe la 
soluzione con la - Molteni -, che 
par abbia inlenzione di frenar 
De Rosso aU'inirfo, per consen-
tirgli di disputare facilmente il 
Giro d'ltalia c fclicemente il 
Giro di Francia. Osxia: Motta 
piinicrcbbc sul 'Giro', e De 
Rosso sparerebbe a zero sul 
'Tour-. 

Calcoli senza Voste? 
11 progetto. ad ogni modo, # 

a'.traente. Ma. c'e tempo. E ne 
riparleremo, anche perchi Vldea 
di tornare alia corsa gialta pla
ce tanto alia * Salparani * quan
ta ad Adorni. L'alleanza * Mol
teni - . »Salparani» *'fmpor-
ra? Sembra. invece, che gia si 
debba considerare fallita la pro. 
poxta della Lego, che vorrebbe 
un'tquipe formata con gli de
menti di f re schlere: - Eh, no! - . 
profestano i leenfel e i eritici 
di Parigl. -AUora. si permct-
to allltalia dl schierare una 
vera c propria National* •, E 
non hanno torto. 

Attilio Cameriano 
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>i impegni tutto il partito in una vigorosa 
npresa del tesseramento e del proselitismo 

Una nuova leva di iscritti per il ventennale del la Resistenza - Un partito piu forte e articolato come strumento 
di democrozia e di lotta antimperialista 

' Nell a mattinata dl glove-
dl il CC. ha ascoltato una 
Jnformazione del compagno 
Emanuele Macaluso sull'an-
damento della campagna del . 
tesseramento e del proseliti
smo al PCI e alia FGCI. Egli 
ha ' richiamato il Partito a 
considerare alcuni problem! 
emcrsi nel corso della cam-
pagna che riguardano un 
aspetto fondamentale della 
costruzione di quel partito di 
masso, moderno, di lotta e di 
governo che la Conferenza dl 
Napoli ha deflnito come con-
dizione indispensabile per lo 
•viluppo della nostra strate-
gia politica. 

I E' in corso un lavoro dl 
• veriflca delle espcrienze 

nella attuazione delta linea 
organizzativa decisa a Napo
li. Risulta • che l'attuazione 
del decentramento a livello 
del comitati comuniill e di 
zona e andata avanti con suc-
cesso mentre per le grandi 
citta I problem! del decentra
mento e dello sviluppo de-
mocratico del Partito si pon-
gono ID modo piu complesso 
ed emerge l'esigenza di anda-
re a soluzloni a volte molto 
dlversiflcate nelle forme orga-
nlzzative. ma unitarie nell'in-
dirizzo generale. Anche per i 
Comitati regionali abbiamo 
realizzato del progress! ma si 
pongono problem! nuovi le-
gati al modiflcarsi della si-
tuazione economica, con il 
passaggio alia programmazlo-
ne, con la lotta ormai rawi -
cinata per una soluzione 
avanzata del problema della 
istituzione delle regioni a 
statuto ordinario, con la ne
cessity di estendere le lotte 
operale e di collegarle con un 
arco piu ampio di problem! 
strutturali e di forze sociali. 
con l'urgenza di una batta-
glia di fondo attorno all'ns-
setto delle citta e dei grandi 
comprensori economici e ci
vil!. A questo proposito ri-
teniamo che un apporto e 
uno stimolo possano venire 
a tutto il Partito dalle con-
ferenze regionali attualmente 
in preparazione nel Veneto, 
in Emilia, nel Lazio. in Ca
labria e In Sicilia. 

2 Lo sviluppo del caratte-
> re di massa del Partito 

— sottolinea Macaluso — e 
strcttamente collegato a tutto 
to sviluppo della nostra li
nea organizzativa. La campa-
gna per il proselitismo ha 
certo un suo momento distin-
to • in questo quadro. e un 
momento essenziale di verifl
ca della nostra linea politi
ca. del nostro rapporto con 
le masse, della capacity delle 
nostre forme di organlzzazio-
ne a mantenere e sviluppare 
questo rapporto. E" nel corso 
dl questa campagna che por-
tiamo avanti una lotta poli
tica e ideale nel partito c fra 
le masse contro le tendenze 
che negano o sottovalutano il 
valore del partito di massa 
nella lotta per la democra-
zia e il socialismo. 

Macaluso ricorda a questo 
punto che questo impegno 
politico e ideale ci ha porta-
ti al successo del '64 quan
do l'attivita di proselitismo 
ci ha consentito di superare 
il numero dei tesserati degli 
anni 1963 e 1962 bloccando e 
iniziando a rovesciare la ten-
deoza alia caduta del numero 
degli iscritti. Abbiamo infatti 
raggiunto 1.641.214 iscritti 
supersndo di 26.102 gli iscrit
ti dell'anno precedente e di 
10.664 quelli del 1962. Anche 
la media della quota tessera 
e cresciuta da 982 lire nel 
1963 a 1.016 nel 1964 mentre 
nel 1962 era di 789 lire. 
Anche la FGCI toccando i 
173.821 iscritti ha superato 
i tesserati dell'anno prece
dente. I nuovi militant! sono 
stati nel 1964 203.162. di cui 
144.862 sono entrati nel Par
tito e 58.320 nella FGCI. 

Questo risultato costituisce 
una risposta positiva " alia 
spinta che viene dalla orga
nizzazione della societa do
minate dai monopoli alia di-
sgregazione della vita socia-
Ie e alia frantumazione della 
organizzazione democratica 
delle masse. E* un fatto po
sitivo il nostro successo per
che rappresenta una prima 
risposta all'involuzione del 
centrosinistra. al tentativo di 
isolare il nostro partito; ri
sposta che ha avtito la con-
ferma politicamente pin rile-
vante con le elezioni del 22 
novembre. Anche la crescita 
degli organizzati nella CGII, 
e nell'Alleanza dei contadini 
va ascritta come una reazione 
democratica delle masse. 

3 ." Abbiamo posto alia cam-
» pagna del 1965 1'obbietti-

vo di avanzare con piu deci-
sione su questa strada invi-
tando le organizzazioni di 
partito a guardare non al 
raggiungimento del 100 per 
cento ma a tutte le forze or-

. ganizzabilL sulla base delle 
indicazioni della Conferenza 
di Napoli: giornate nazionali 
dl tesseramento. proiezione 
esterna delle organizzazioni 
attraverso tutte le forme del
la propaganda orale e scritta. 
impegno di tutto il quadro 
dirigente a diretto contatto 
con la classe operaia e le 
masse popolari, diflusione 
deU'Unitd come strumento di 
MOQuista politica e ideale. 

L'aspetto positivo del rl-
sultati ottenuti su questa ba
se non e da sottovalutare. 
Circa 2000 sezioni hanno gia 
raggiunto o superato il • nu
mero degli Iscritti dello scor-
so anno, il 100 per cento e 
stato raggiunto dalle federa-
zionl di Trieste e Monza e 
da 11 federazioni giovanili. 
1.359.918 comunisti sono sta
ti tesserati prima della fine 
di gennaio. E' un risultato 
imponente che riconferma la 
grande forza di massa rap-
presentata dalla nostra or
ganizzazione e i suo! vasti e 
profondi legami con le masse 
popolari italiane sconoscluti 
ad ogni altra formazione po
litica in Italia. ' 

Gli 81.094 reclutati (59.018 
al partito e 22.076 alia FGCI) 
sono un segno della crescen-
te adesione delle masse alia 
nostra politica. della spinta 
del 22 novembre e dell'esten-
dcrsi della condanna popola-
re verso la politica del cen
trosinistra e le conseguenze 
che essa riversa sul paese. 
Mentre una crisi profonda e 
persistente lacera gli altri 
partiti italiani un afflusso 
notevole e continuo di nuo-
ve forze si orienta verso il 
nostro partito e ne estende 
la forza organizzata e la ca
pacity politica. 

4 1 risultati flnora conse-
• guitl destano tuttavia al-

cune preoccupazioni so posti 
in relazione aH'obbiettlvo di 
superare i livelli raggiunti nel 
1964. Rispetto alia stessa data 
drllo scorso anno si registra 
un ritardo di oltre centomi-
la Iscritti. dovuto • soprattut-
to alia mole di lavoro soste-
nuta dal Partito durante e 
dopo la campagna elettorale. 
Per quanto notevole il livello 
del reclutamento e insufflcien-
te c ci6 aopare il punto piu 
debole della attuale campa
gna. Lo sforzo prodotto fe sta
to flnora prevalentemente ri-
volto al ritesseramento. La 
campagna ha teso a riprcn-
dere certe vecchie e superate 
caratteristiche di una campa-
pna interna, prettamente or
ganizzativa, portata avanti da 
una sola parte del partito. 
II ritardo, abbastanza gene-
ralizzato, e del 10 per cento 
nelle tre regioni del triangolo 
industriale ed 6 sensibile nel-
l'Umbria e nel Lazio. Nel 
Mezzosiorno i dati del tesse
ramento confermano le indi
cazioni critiche ' emerse dal 
voto di novembre e richiama-
no all'esigenza di accompa-
gnare il lavoro di analisi e 
di iniziativa delle nostre or
ganizzazioni ad un lavoro im-
mediato. di collesamento con 
le masse, di proselitismo. con 
un impegno di tutto il quadro 
dirigente senza eccezioni. So
lo dieci federazioni meridio-
nali sono sugli stessi ltvelli 
dello scorso anno: Messina, 
Taranto, • Camoobasso. Agri-
gento, Aquila, Avezzano, 
Avellino. Melfl, Termini Ime-
rese, Oristano. In queste re
gioni dovra essere ripreso un 
contatto piu diretto con le 
masse, con le sezioni del no
stro partito, con gli iscritti, 
per avere un quadro piu chia-
ro della situazione. una vaJu-
tazione piu puntuale delle ri-
vendicazioni e delle aspira-
zioni delle masse, un giudizto 
piu preciso sugli orientamenti 
politici che emergono. Si trat-
ta di avere'un largo dibattito 
di base a cui partecipino an
che i dirigenti nazionali del 
partito. Alcuni di questi in-
contri verranno organizzati 
nelle prossime settimane. Par-
ticolare attenzione deve esse
re dedicata anche alio svi
luppo delle organizzazioni di 
massa secondo le indicazioni 
contenute nella risoluzione del 
X Congresso. 

' • Nelle zone bianche del Nord 
l'andamento della campagna 
registra • dementi complessi-
vamente positivi pur con squi-
libri di carattcrc locale. Si 
accentua la tendenza in cor
so fin dallo scorso anno ad 
una espansione graduale del
la forza organizzata II Vene
to e al di sopra della media 
nazionale. NeH"Alta Lombar-
dia le federazioni di Como. 
Monza e Sondrio sono in an-
ticipo sul 1964. Nel Friuli in-
vece, soltanto Gorizia ha un 
buon andamento. 

5 Per le grandi citta il qua-
• dro della situazione e piu 

critico. Non si awertono an-
cora sintomi di un rovescia-
mento rcale della tendenza 
alia riduzione delle - nostre 
forze. Macaluso rcca a questo 
punto alcuni dati a proposito 
dellincremento demografico 
nell'ultjmo decennio. dell'in-
fluenza elettorale del PCI e 
degli iscritti al partito. La 
popolazione c aumentata del 
25*7, i \ot i comunisti del 
49'*, ma gli iscritti sono di-
minuiti. 

Siamo dunque di fronte al-
1'accentuarsi di un vistoso 
squilibrio in ambedue i rap-
porti fondamentali di forza: 
quello fra iscritti e popola
zione e quello fra iscritti e 
voti. Analizzando lo stato del 
partito nelle grandi citta Ma
caluso avverte che vi e nella 
composizione sociale degli 
iscritti una eccessiva inci-
denza di gruppi sociali eco-
nomicamente non attivi. 

Esiste al limite di questo 
fenomeno un pericolo non tra-
scurabile di deformazione dei 
caratteri esscnziali del par
tito. Nel corso della recente 
rlunione coo i dirigenti di 

partito delle grandi citta e 
stata riconfermata l'esigenza 
di dare a questi centri quel-
l'attenzione politica - e quel 
particolare impegno organiz-
zatlvo che corrispondono al 
loro crescente peso politico. 

Emerge in tutta l'area del 
partito e soprattutto nella 
Fgci la neccssita di dare piu 
peso al lavoro di costruzione 
della organizzazione comuni-
sta di base, alia stampa e alia 
propaganda semplice, piii ade-
rente alle aspirazioni imme
diate delle masse, ai gior-
nali di fabbrica, alle attrez-
zature di sezione. E' neccssa-
rio che la nostra iniziativa 
giunga sempre a fissare for
me di attivita che mobilitino 
la grande maggioranza dei 
militanti e consentano al sin-
golo compagno di esplicare 
una propria attivita. 

6 . Tutti i dati concorrono 
• quindi a sottollneare l"ur-

genza di operare una svolta 
nella campagna, di rinvigo-
rirne il carattere pubblico, di 
accentuare il momento del 
proselitismo. Questo impegno 
discende dalla odierna situa
zione politica; l'accrescimen-
to del prestlgio e della forza 
organizzata del partito e stret-
tamente legato alia nostra ca
pacity di portare avanti oggi 
la lotta dei lavoratori per re-
spingere Tattacco padronale 
e governativo, per combatte-
re con rinnovato vigore l'im-
perialismo che minaccia la 
liberta dei popoli e la pace, 
per preparare sbocchi posi
tivi e democratici alia situa
zione nazionale e internazio-
nale. Dobbiamo avere coscien-
za che in questa situazione, 
se non sapremo muoverci con 
capacita ed energia vi sono 
dei rischi di stagnazione e 
anche di involuzione della 
forza organizzata specialmen-
te laddove, come nel Mez-
zogiorno, piu debole e la no
stra capacita di suscitare e 
dirigere il moto di protesta 
che sta maturando in seguito 
a ulteriori fenomeni di degra-
dazione economica e civile. Va 
anzi detto con franchezza che, 
per molte delle nostre orga
nizzazioni, la possibility di da
re avvio al consolidamento e 
alia estensione della forza del 
partito e affidata immediata-
mente al nostro impegno di 
lotta a flanco delle categorie 
piu colpite dalla crisi che 
guardano con scetticismo e 
delusione alle altre forze po-
litiche e che possono trovare 
nel nostro partito Tunica forza 
capace di guidarle, di convo-
gliare positivamente la loro 
protesta. E' nel corso di que
ste lotte che dobbiamo far 
maturare nelle masse la co-
scienza di una salda organiz
zazione rivoluzionaria per da
re continuita alia lotta per la 
trasformazione della societa e 
fare emergere con forza il 
ruolo autonomo del partito 
della classe operaia. 

7 Macaluso esamina quindi 
> lo stato del partito nelle 

fabbrlche e sottoiinea che il 
peso delle nostre organizza
zione insuffTciente. Nel pe-
riodo in cui la occupazione 
operaia cresceva del 50 per 
cento il partito ha perso una 
parte non trascurabile di 
iscritti. La percentuale degli 
operai iscritti al partito sul 
totale degli operai occupati si 
e ridotta sensibilmente. La 
Conferenza - nazionale degli 
operai comunisti indetta per 
il prossimo maggio costitui
sce una occasione preziosa per 
affrontare energicamente il 
problema della organizzazione 
comunista nella fabbrica. Noi 
avvertiamo infatti che il mo-
vimento di lotta nelle fabbri-
che e giunto ad un punto de-
licato di svolta. Di fronte al-
l'attacco padronale contro la 
condizione operaia e i diritti 
democratici dei lavoratori e 
sempre piu evidente che la 
risposta della classe operaia 
non pud essere ridotta alia 
sola iniziativa sindacale. Di 
qui la necessita di una pre-
senza immediata del partito 
tra le masse operaie. Oggi il 
partito deve dare democrati-
ramente un proprio contribu
te alia - lotta rivendicativa, 
sviluppare una discussione di 
massa sul tema della program-
mazione con una elaborazione 
che parta dalla fabbrica e dal 
settore nel quadro di una lot
ta per la ripresa e la trasfor
mazione della nostra econo-
mia e awiare il dibattito e la 
iniziativa politica intorno al 
tema dell'unita politica della 
classe operaia e delle forze 
socialistc nel quadro della 
nostra prospettiva generale e 
immediata. 

Nel corso della conferenza 
dt fabbrica dobbiamo porre 
con tempestivita il problema 
della costruzione della sezio
ne di fabbrica. affrontare il 
problema della creazione e 
dello sviluppo dei gruppi di
rigenti, sviluppare i tempi 
della democrazia interna di 
partito. E* qui che dobbiamo 
inserire una vivace e organiz
zata campagna di proselitismo. 

8 Analizzando lo stato del-
• la campagna di tessera

mento tra le donne Macaluso 
indica la necessita di correg-
gere gli squilibri tra le di
verse zone del paese. Nelle 
regioni del triangolo indu
striale la percentuale delle 
compagno sul totale degli 
iscritti diminuisce e non vie
ne curato adeguatamente il 

rafforzamento delle nostre po-
slzionl tra le lavoratrici. Re-
sta pressoche inalterato il di-
vario tra le singole regioni 
rosse. Nel Mezzoglorno la per
centuale delle iscritte al Par
tito si mantiene su livelli 
troppo bassi. 

I problem! del rafforzamen
to del Partito fra le donne 
devono fare un passo avanti 
con la preparazione • della 
Conferenza delle donne co-
muniste. E' necessario intan-
to che nel dibattito venga sta-
bilito un collegamento espli-
cito tra la denuncia dell'at-
tuale condizione femminile e 
!1 nostro discorso sulla parte-
cipazione delle donne alia vi
ta democratica e sulla im-
portan2n decisiva della mili-
zia comunista. 

Occorre inoltre prevedere 
una serie di inizlative rivol-
te direttamente al tessera
mento e al proselitismo sulla 
base di precisi obbiettivi e 
con l'appoggio di una vasta 
campagna propagandistica. 
Tra queste iniziative Maca
luso indica il lancio di una 
leva di iscritte nel Ventenna
le della Resistenza. 

9 Passando a trattare del-
• lo stato della Federazione 

Giovanile Comunista, Maca
luso ricorda che oggi il rap
porto organizzativo tra Partito, 
Fgci, e le nuove generazioni 
di operai. dl intellettuali e di 
giovani occupati nelle attivita 
terziarie e ancora debole e 
incerto. Permane anche a 
questo proposito un divario 
tra il peso assunto dai gio
vani nella produzione (oggi il 
50',o della mano d'opera oc-
cupata neirindustria ha me-
no di 30 anni) e nelle lotte 
sindacall e politiche e la mili-
zia nelle organizzazioni poli
tiche e sindacali. A questa 
stregua U rafforzamento della 
Fgci. e ancora limitato. Dopo 
il grande slancio iniziale im-
presso alia campagna di tes
seramento con la leva To-
gliatti il ritmo si e afflevolito. 
A11'8 febbraio la Fgci aveva 
raggiunto il 75,5 per cento. 
11 federazioni giovanili han
no superato il 100 per cento: 
Gorizia, Pordenone, Cassino, 
Chieti, Benevento, Potenza. 
Catanzaro, Crotone, Ragusa, 
Termini Imerese. Trapani. 
Anche la regione calabrese ha 

superato • complesslvamente 
gli iscritti dello scorso anno-
I dati attuall rivelano per6 
aceentuati squilibri tra zona 
e zona. Salvo la Puglia le re
gioni del Mezzogiorno segna-
no uno sviluppo piii rapido 
del tesseramento. Sono inve-
ce le regioni del Nord che 
denunciano un ritardo rispet
to al '64. Particolarmente in-
soddisfacente e la forza della 
Fgci ne! Triangolo industriale. 

Questi sono gli elementi di 
riflessione critica che inve-
stono gli orientamenti e il la
voro della Fgci e che riguar
dano direttamente il Partito. 
Bisogna stare attenti — affer-
ma Macaluso — a non mitiz-
zare la * rivolta antieapitali-
stica dei giovani •>. a non mi-
tizzare la « rivolta del 'CO «. a 
non forzare artificiosamente 
la constatazione che i pro-
blemi immediati della condi
zione sociale e delle condi-
zioni di vita si pongono. per 
i giovani. prima di tutto co
me prospettiva ideale. E* ve-
ro che noi dobbiamo dare 
largo spazio ai problemi ideal! 
e di prospettiva generale nel 

momento in cui il travaglio 
attorno alia lotta socialista e 
profondo in tutto il movimen-
to operalo, ma non e meno 
vero ehe spostare su questo 
tutto 1'asse del nostro discor
so alle nuove generazioni ci 
fa perdere l'esigenza. anche 
per i giovani insopprimibile, 
di partire dalla condizione so
ciale. dai problemi immediati 
che oggi sono gravi, 

Una vigorosa ripresa della 
campagna dl proselitismo im-
pone oggi un rinnovato e to
tale impegno dl tutti I gruppi 
dirigenti della Fgci. Punti dl 
riferimento di questa campa
gna sono la partecipazione 
della Fgci alia conferenza dei 
comunisti delle fabbriche, il 
rilancio della nostra iniziativa 
verso gli studenti delle scuo-
le tecniche e professional!, 
una migliore organizzazione 
della nostra azione nelle Uni
versity. un ulteriore sviluppo 
della lotta anticolonialista e 
antimperialista cui devono es
sere fnteressatl non solo gli 
studenti ma anche i giovani 

1 operai e contadini. 

I A Awiandosi alia conclu-
I U» sione, il compagno Ma

caluso atlerma che e necessa-
ria oggi una vigorosa ripresa 
della campagna di proseliti
smo e di tesseramento che si 
associ al rilancio della diflu
sione dcll'Unita, in occasione 
del suo miglioramento edito-
riale. 

II partito si appresta ad 
una serie di iniziative legate 
al Ventennale della Libera-
zione volte a sottolineare il 
ruolo decisivo dei comunisti 
nel nostro secondo Risorgi-
mento. 

In questo anno ventesimo 
della insurrezione dobbiamo 
chiedere in nome degli ideali 
della Resistenza, a migliala di 
lavoratori e di giovani di ade-
rire al partito di Togliatti. dl 
Gramsci, dei Cer\'i. di Curiel. 

II 19C5 e anche l'anno del 
Congresso del Partito e sa-
reino tutti chiamati ad un la
voro di elaborazione e di co
struzione. Si tornenT a par-
lare da piii parti della nostra 
politica, della nostra influenza. 

della nostra organizzazion* ed 
anche del nostrl iscritti. Ma 
noi non parliamo di iscritti 
solo nei congress! per spartlra 
tessere fra le correnti. Nel re
cente Consiglio Nazionale del
la D.C. 6 stato detto che 11 
tesseramento in quel partito e 
in gran parte un imbroglio. 
Purtroppo anche nel PSI si 
riducc sempre piu l'interesse 
ad organizzare le masse, a sti-
molare l'attivita di base. 

Questo disimpegno delle 
altre grandi formazionl poli
tiche crea un vuoto ed e un 
fatto negativo a cui dobbiamo 
reagire moltiplicando il no
stro impegno per stlmolare 
l'attivismo politico e l'incon-
tro con le altre posizioni 
ideali-

NeH'anno del Congresso 
chiamiaiuu migliaia di lavora
tori a dibattcro con noi. a ve
nire nelle nostre file per dl-
scutere, portare Idee nuovt. 
nuove esigenze. Nel nostro 
partito, i lavoratori dovranno 
trovare la possibility concreta 
di esplicare il loro impegno 
di lotta e ideale. 

dibattito sul la s i tuaz ione 
internazionale e la lotta per la p a c e 

PISTILL0 
II compagno Pistillo si uni-

sce ad altri compagni nel sot
tolineare come positivo e tem-
pestivo, il fatto che la Dire-
zione abbia posto all'ordine del 
giorno del Comitato Centrale 
l'analisi della situazione inter
nazionale e il problema di 
un ampio rilancio del movi-
mento per la pace, unitamen-
te all'esame delle questioni del 
movimento comunista ed ope-
raio internazionale. II nostro 
ritardo nel movimento di lot
ta per la pace dipende anche 
dalla scarsa continuity della 
nostra azione. Infatti non 
demmo prova di sufflciente 
tempestivita nel lugllo scorso 
quando il Vietnam fu sogget-
to ad analoghi attacchi aggres-
sivi da parte degli Stati Uni-
ti. Anche al livello interna
zionale vi fu in quell'occasio-
ne mancanza di chiarezza e 
tempestivita. 

Oggi le masse reagiscono po
sitivamente alia posizioue del 
nostro Partito ed alia inizia
tiva diplomatica dell'Unione 
Sovletica. Cid dimostra che 
alia base non e'e sordita su 
questi problemi e che il mo
vimento pu6 sviluppare sem
pre piii. Occorre perd supe
rare il nostro difetto di non 
aver saputo indicare, in cou-
creto, lo stretto, intimo rap
porto tra problemi di politica 
interna e lotta per la pace. 

Si parla . rnolto della pro-
grammazione dello - sviluppo 
economico. Ma come si pub 
pensare di poter positivamen
te lottare per una tale pro-
grammazione se non rendiamo 
chiari i nessi che vi sono tra 
questo problema e i proble
mi di politica estera. se non 
sappiamo individuare, con 
chiarezza, i condizionamenti 
che dalla politica estera deri-
vano alle - scelte interne di 
politica economica? Questo 
dobbiamo saper fare proprio 
perche nel partito e tra i 
lavoratori chiarezza e coeren-
za sono la condizione pregiu-
diziale per dar vita alia lotta. 

11 compagno Pistillo sotto
iinea quindi che la creazione 
e il rilancio di un ampio mo
vimento per la pace richiede, 
oltre all'approfondimento dei 
temi indicati da Berlinguer, 
un esame anche dei mezzi e 
delle forme. Non possiamo ri-
tornare puramente e sempli-
cemente al passato. Si tratta 
di organizzare il movimento 
su basi nuove dedicando a 
questo problema l'attenzione e 
il tempo necessari. Ma men
tre facciamo questo. mentre 
lavoriamo a fornire un con
tribute originale nella lotta 
per la pace, il Partito pu6 — 
direttamente — determinare 
grandi. movimenti di massa 
assumendo in proprio determi
nate iniziative. A questo pro
posito 1'oratore indica la ne
cessita di un nostro collega
mento con il PSIUP (che si 
rivela sensible a questi pro
blemi anche se iaivolta con 
posizion; non tutte accettabili) 
e di una cont;nu;ta di iniziati
ve nostre per una di versa po
litica estera del governo 
italiano. 

Infine. il compagno Pistillo 
afferma che se l'incontro di 
Mosca dovesse aver luogo. la 
nostra delegazione dovra par-
teciparvi esprimendo le po
sizioni del C. C. 

PA0UCCHI 
II compagno Paolicchi pre-

sidente della Lega nazionale 
delle Cooperative, definisce 
cstrcmamente grave e perieo-
losa la situazione internazio
nale attuale per il massiecio 
attacco deirimpcrialismo che b 
riuscito ad assumera come 

componente quasi stabile della 
propria strategia aggressiva 
anche i contrasti manifesta-
tisi nel movimento comunista 
e tra singoli paesi socialisti. 
Di fronte a ci6 1'oratore giu-
dica poco opportuna la pros-
sima riunione del primo mar-
zo. La prevedibile assenza dei 
partiti di quella parte del-
l'Asia che e oggetto dell'ag-
gressione imperialista potreb-
be essere utilizzata strumen-
talmente dalla propaganda 
imperialista al fine di creare 
stati d'animo di depressione 
nel movimento antimperiali
sta mondiale. Conviene per-
ci6 fare il possibile per evi-
tare questo rischio e nel caso 
che la riunione abbia eo-
munque luogo egli ritiene che 
il nostro atteggiatnento debba 
mirare ad impedire tutto cift 
che pub inasprire o rendere 
piii difficili i rapporti nel 
movimento comunista. 

Paolicchi rileva quindi che 
la Direzione del Partito ha 
fatto bene a centrare il di
battito sul problema della 
creazione di un movimento 
antimperialista per la pace e 
afferma la esigenza di un 
esame piii dettagliato e pre
ciso delle caratteristiche che 
il movimento stesso ha as
sunto in Italia in risposta al-
l'aggressione statunitense al 
Vietnam. Paolicchi concorda 
con quei compagni che hanno 
affermato che si e trattato e 
si tratta di un movimento di 
avanguardia. che poggia es-
senzialmente sulla iniziativa 
dei giovani, e che ha espres
so. come principale conte-
nuto, la solidarieta con le ri-
vojuzioni coloniali. e condi-
vide 1'iniziativa proposta dal 
compagno Alicata di dar vita 
ad un grande movimento in
ternazionale per poire fine 
e liquidare il colonialisnio 
nel mondo. 

Ma la componente delle ri-
voluzioni coloniali non e il 
solo elemento della lotta anti-
imperialista per la pace. La 
azione degli stati socialisti e 
quella della classe operaia 
dei paesi capitalistic! si col-
lega dialetticamente a quel 
primo elemento e mette in ri-
lievo la connessione tra lotte 
rivendicative. lotte politiche e 
lotte per la pace. I successi 
che si possono ottenere in 
questa o quell'area. su questo 
o quel fronte. sono intima-
mente collegati. E' su questa 
base che si potrebbe piun-
gere alia ricostituzione della 
unita del movimento comuni
sta internazionale. 

In questo senso Paolicchi 
csprime il dubbio che la for
mula - unita nella diversi*a -
abbia in ?e una qualche sta-
ticita. nel senso che sembra 
sottolineare troppo le divcr-
sita. 

SANDRI 
L'on. Sandri. vice respon-

sabile della sezione Esteri del 
PCI si e intrattenuto su una 
analisi dei livelli della mobi-
litazione popolare nella iotta 
contro le aggres?ioni imperia-
liste. ricordando sia le mani-
fe'ttazioni contro l'arrivo di 
Ciombe in Italia sia quelle piii 
recenti contro l'intervento 
americano nel Vietnam. I.i-
miti e insufficionze ci sono 
state certamente. soprattutto 
in una scarsa presenza quaiifl-
cata di altri partiti. tuttavia 
un giudizio complessivo su 
questa mobilitazione non pub 
essere che largamente posi
tivo Non pub tuttavia nem-
meno essere trascurato il fat
to che si vanno manifestando 
nel partito socialista incer-
tezze nell'azione di dife>a 
della pace, determinate non 
solo dalla collaborazione go-
vernativa, ma anche dalla 
penetrazione di una concezio-
ne acltssista di questa lotta 
e dalla accettazione della tesi 
per cui il problema della coe-
sistenza non potrebbe risol-

versi che come accordo tra i 
due blocchi. 

Nel corso delle manifesta-
zioni di lotta antimperialista 
di queste settimane sono 
emersi per6, e non debbono 
essere sottovalutati, elementi 
di incomprensione anche nel
le nostre file della linea del 
partito. e rigurgitl di dogma-
tismo. Mentre va confermato 
che la mobilitazione antimpe
rialista e una componente es
senziale della lotta per la coe-
sistenza va rilevato che e ne
cessario che tale azione non 
pub essere solo una risposta 
agli attacchi imperialistic!, ma 
deve avere carattere di una 
iniziativa e di una mobilita
zione costante che faccia 
avanzare sul piano politico e 
ideale la linea della coesisten-
za e della pace. 

Non meno importante deve 
essere considerate la nostra 
azione sui problemi europei. 
Qui le nostre insufficienze so
no piii gravi. sia sul terreno 
della elaborazione che su 
quello della azione politica. 
Le nostre difficolta su questi 
problemi. della sicurezza eu-
ropea. della organizzazione 
economica e politica. de! rap
porti tra l'Europa e il Terzo 
mondo sono piii gravi anche 
perche esiste un atteggiamen-
to arretrato delle altre forze 
democratiche europee. Basti, 
del resto. ricordare come 
venga accettata, anche nel no
stro paese, da forze come il 
PSI e La Malfa la erronea 
teoria secondo la quale il dia-
logo sarebbe possibile solo 
sulla base di una unita dei 
blocchi contrapposti: di qui 
quindi una prctesa necessita 
dell'unita europea subordina-
ta ail'unita atlantica. Su que
sta base si sviluppa del resto 
la polemica antigollista di La 
Malfa e del PSI. II nostro 
giudizio sulla politica di De 
Gaulle e stato espresso chia-
ramente. e ieri lo ha ribadito 
con chiarezza il compagno 
Berlinguer: non possiamo co-
munque sottovalutare che egli 
coglie alcune tendenze ogget-
tive che stravolge ai suoi fini 
giovandosi anche del fatto 
che le forze democratiche eu
ropee non riescono a portare 
avanti una loro alternativa. 

Spetta oggi al nostro parti
to dare il massimo contribato 
alia elaborazione ed alia ini
ziativa delle forze democrati
che a livello europeo conte-
stando. anche nell'ambito del
le attuali strutture le propo-te 
dell'awersario cd indicando. 
in accordo con le forze della 
sinistra disponibili. tappe in-
termedie da far maturare in 
vista di successive 5viluppi. II 
compito e tanto piii urgente 
per noi perche appare sem
pre piii evidente la connessio-
ne tra politica interna e poli
tica europea. Nel corso dello 
ultimo anno e apparsa jhia-
ra la gravita del condiziona-
mento che e venuto al nostro 
paese. sul terreno economico 
dagli organismi europei. Noi 
dobbiamo quindi avere subito 
una nostra iniziativa chieden-
do intanto - il • rinnovo • della 
nostra rappresrntanza al Par-
lamento europeo senza discri-
minazioni. ed opponendoci a 
quel processo di fusione tra 
gli esecutivi delle romunith 
con cui si prcfigura la forma
zione di un governo econo
mico europeo dotato di poteri 
che sfuggono ad ogni control-
lo nazionale. 

PETRUCCI0U 
Un esame delle espcrienze 

del movimento anticoloniali
sta di questi ultimi mesi di
mostra un certo restringimen-
to della d'sponinilita alia lot
ta delle organizzazioni giova
nili influenzate dal ccntro si
nistra Manifestazioni. cortei. 
iniziative unitarie si sono 
avute. numcrose. in tutte le 
grandi federazioni. Ma in es
se non si • certamente espres

so 1'orientamento anticolonia
lista della maggioranza dei 
giovani e del popolo italiano. 
La situazione politica interna 
ha pesato in modo negativo: 
basterebbe ricordare che a 
Milano alia manifestazione 
unitaria hanno partecipato re-
pubblicani e radicali ma non 
il movimento giovanile socia
lista. Cosl ci preoccupa l'as-
senza dei cattolici. non solo 
dalle prese di posizione uffi-
ciali ma anche dallo svolgersl 
della azione di massa. come 
pure altra volta si era verifl-
cato. Certo, e'e qui anche il 
riflesso di un mutamento del-
l'atteggiamento della Chlesa: 
la linea della ««Pacem in Ter-
ris H. viene sottoposta a pro
gressive. lente correzioni che 
la riconducono nell'ambito 
della politica statunitense. sia 
pure del suo gruppo piii avan-
zato. 

Ritengo — ha proseguito 
Petruccioli — che noi dobbia
mo denunciare il logoramento 
del tessuto unitario provocato 
dal centro sinistra, un suo 
provincialismo internazionale 
(la tesi secondo la quale il 
centro sinistra sarebbe stato 
- omogeneo» ad una linea di 
stabilizzazione a livelli inter-
nazionali). A distanza di po-
chi mesi si rivela che l'anali
si di Togliatti, troppo facil-
mente deflnita pessimistica da 
De Martino. era. al contrario, 
assai attenta e puntuale. 

La nostra attenzione va ri-
condotta a tutto cib che di 
nuovo si manifesta a livello 
internazionale: non e'e dubbio 
che l'assetto di Yalta e da 
anni in crisi. che la presenza 
del Terzo mondo assume or
mai il peso di un fatto fonda
mentale che cambia la scena 
politica mondiale. La lotta 
dei giovani di questi mesi 
ha avuto proprio questo. 
signiflcato: registrava que
sta realta nuova e la necessi
ta di trarne le adeguate con
seguenze. Tra queste va mes-
sa in luce la portata storica 
del fallimento della ipotesi 
socialdemocratica nei contron-
ti dei paesi del Terzo mondo. 
Elementi di crisi esistono perb 
anche nella politica sovietica 
nei confronti del Terzo mon
do. Di qui la esigenza di una 
nuova politica di coesistenza 
che sia a livello dei problemi 
di oggi. che tenga conto dei 
mutamenti qualitativi a cui 
si deve accedere in seguito 
al peso che hanno assunto sul-
lo scacchiere internazionale i 
paesi del Terzo mondo 

Da parte nostra, noi abbia
mo visto queste implicazioni e 
dobbiamo trarne le conseguen
ze nelle posizioni politiche che 
assumiamo. Due soli escmpi: 
per quello che si riferisce al-
YO'SU. mentre va ribadito il 
suo carattere di organismo 
unitario. va sottolineato perb 
che essa non pub piii essere 
come e stata. un luogo di in-
contro tra USA e URSS. impo-
stando. quando non eopre 
operazioni imperial iste nei 
confronti del Terzo mondo. 
una pohtica fondata sulla di-
visione fra paesi r:ceh: e pae
si poven 

Per queKo che si riferisce 
a! MFC. va portato avant: ol
tre al dl'rorso — glusto — sul 
processo di eoncentrazione ca-
pitallstica. i! discorso sul suo 
carattere imperialistico e 
quindi la esigenza di superar-
!o e di proporre un dlverso 
rapporto con i paesi de1. Ter
zo mondo. 

C0SSUTTA 
II compagno Co>*utta sotto

linea 1'importanza del rap
porto di Perlingucr per l'a
nalisi che in esso e contenuta. 
per I'insleme della situazione 
internazionale. al di la dei 
singoli cpisodi. in tutte Ic sue 
diverse component!. Essa deve 
diventare motivo di orienta,-

mento valido per i comunisti 
italiani e alio stesso tempo, 
costituisce un contributo effi-
cace per il dibattito in corso 
nel movimento comunista in
ternazionale. Da questa ana
lisi emerge un chiaro giudizio 
sulla gravita della situazione 
internazionale. La realta con-
ferma dunque e sviluppa le 
conclusioni formulate dal 
compagno Togliatti nel suo 
memoriale e supera le affer-
mazioni polemiche sulle valu-
tazioni che Togliatti dava del 
momento internazionale, in-
giustamente considerato da 
alcuni troppo pessimistico. 

Nel ricercare le cause del-
l'aggravamento della situa
zione mondiale, la relazione 
di Berlinguer non si sofferma 
solo ad esaminare l'atteggia-
mento aggressivo degli Stati 
Uniti, ma affronta anche il 
problema dei contrasti in se-
no al movimento comunista 
internazionale e nei rapporti 
tra URSS e Cina e per la 
prima volta, in modo ufflciale 
si riconosce la parte che tali 
contrasti hanno avuto nell'ar-
resto del processo di disten-
sione che si e registrato. Di 
qui la assoluta necessita di 
sviluppare una iniziativa per 
stabilire rapporti di unita e 
di intesa nel movimento co
munista internazionale al di 
la delle dispute ideologiche: 
c^me appunto suggeriva To
gliatti e come noi comunisti 
italiani abbiamo contribuito 
a sviluppare. 

L'atteggiamento dei dirigen
ti del Partito e del governo 
sovietico, in relazione a que
sta necessita, deve essere giu-
dicato come molto positivo. II 
recente viaggio di Kossighin 
ha grande rilevanza poiche 
al di la dei risultati immedia
ti e pur senza crearsi nessuna 
illusione sulle possibility di 
comporre rapidamente il gra
ve contrasto. esso assume un 
significato ed un valore molto 
grande. Lo stesso modo con 
cui viene convocata oggi la 
riunione del 1. marzo a Mo
sca — modo ben diverso ri
spetto ad alcuni mesi fa e 
con obiettivi ben differenti 
— esprime questo atteggia-
mento positivo dei compagni 
sovietici. Da tutto cib appare 
ancor meglio che alia base 
della sostituzione di Kru-
sciov vi erano anche questi 
problemi e da cib deve deri-
vare una piu aperta adesione 
alia iniziativa e agli sforzi 
dei compagni sovietici. 

Nella sua relazione Berlin
guer ha messo in luce i difct-
ti del movimento contro l'ag
gressione imperialista e per 
la pace. Cossutta afferma di 
condividere le critiche for
mulate al riguardo. Anche se 
si sono avute da noi manife-
stazioni che non hanno con-
fronto con quelle svolte in al
tri Paesi. si deve riconosccre 
che in Italia il movimento e 
ancora troppo saltuario, si 
sviluppa solo attorno ad al
cuni episodi piii acuti e quan
do questi si sono ormai veri-
ficati e. soprattutto. non si e 
ancora trasformato in un mo
vimento di massa, in cui si 
abbia la presenza massiccia 
della c la«e operaia. 

Le difficolta a portare avan
ti un movimento unitario per 
la pace esistono ma non pos
siamo dimenticare che dove 
la nostra iniziativa si svilup
pa i risultati positivi si col-
gono. Le difficolta non sono 
solo organizzative. sono in 
primo luogo politiche. Si trat
ta di vedere in che modo il 
dibattito in corso nel movi
mento comunista internazio
nale ha inciso e come possono 
aver avuto effetto le tesi dei 
compagni cinesi che fanno 
una artificiosa separazione 
tra lotta per la pace c Iotta 
contro Timperialismo. 

Nel ricercare le cause che 
dcterminano le insufficienze 
e i difetti del movimento per 
la pace in Italia dobbiamo 
guardare anche alia situazio
ne interna. II passaggio del 
PSI al centro-sinistra ha cer

tamente significato un grave 
colpo ail'unita del movimento 
operaio italiano sui problemi 
internazinnali. Non e del re
sto un caso che uno dei mo-
tivi esscnziali della rottura 
del PSI e della nascita del 
PSIUP sia stato rappresentato 
dai problemi dell'internazio-
nalismo. 

Conclude il suo interven-
to, affennando che. di fron
te alia gravita della situa
zione internazionale, dobbia
mo oggi compiere una svolta 
consapevoli che la coscienxa 
internaziona.lista e l'impegno 
permanente alia lotta contro 
Timperialismo e per la pace 
sono le caratteristiche princi
pal! di un partito rivoluilo-
nario quale 6 il nostro. 

PESENTI 
II fatto che la Direzione del 

Partito abbia convocato il CC 
e una prova — afferma il com
pagno Pesenti — della gravita 
della situazione internaziona
le. dei pericoli che minaccia-
no la pace e della urgente ne
cessita di organizzare un va-
sto movimento per la pace 
contro 1'imperialismo. Nella 
relazione e nel dibattito si • 
sottolineato il valore e la for
za che hanno avuto le mani-
festazioni sviluppatesi contro 
1' aggressione americana al 
Vietnam, ma si e anche detto 
che 1'azione e stata ed e di-
scontintia. Qual e l'origine dl 
questa debolezza del movi
mento? Essa sta — rileva 11 
compagno Pesenti — in una 
insuflicicnte analisi dell* si
tuazione internazionale che ha 
portato a divergenze tra t 
partiti comunisti sul proble
ma della coesistenza pacific* 
e sulle caratteristiche della 
coesistenza stessa. 

Anche da noi si e determi-
nata in questi ultimi anni una 
sottovalutazione del pericolo 
di guerra. Va prendendo pie-
de I'idea che. data la potenza 
distruttiva delle armi ntoml-
che. una guerra mondiale e 
impossibile e che quindi la 
coesistenza deve considerarsi 
come una necessita. Sono con-
vinto che il nostro partito h* 
avuto e ha su questo problem* 
una posizione giusta. Esso 
considera infatti la coesisten
za come il modo entro cui ai 
sviluppa oggi la Iotta di clas
se. Non credo tuttavia — af
ferma 1'oratore — che questa 
concezione sia diventat* co-
scienza delle masse. 

Ma qual e la causa profonda 
dell'acutizzarsi della situazio
ne internazionale? Essa sta 
neU'acutizzarsi dei contrasti in 
seno all'imperialismo. La stes
sa aggressivita statunitense 
nasce di qui. Vi e una con-
traddizione tra una forza pro-
duttiva crescente degli Stati 
Uniti (che ha portato a gran
di aumenti di produttivita) • 
la crescente ristrettezza del 
mercato mondiale. Questa con-
traddizione e giunti a un 
punto limite. L'aggressivita 
USA si manifesta anche in 
termini economici, come e-
sportazione di capitali, espor-
tazione che e passata dai 4.9 
miHardi di dollari degli anni 
passati ai 6.5 miliardi di dol
lari di oggi. Di questi 6,5 mi
liardi di dollari. 2 sono costl-
tuiti dal capitale private II 
resto da capitale pubblico e 
cioe dai cosiddetti aiuti clo* 
gli -aiut i militari-. 

Questa aggressivita si ma
nifesta oltre che con l'espor-
tazione di capitali. con l'espor-
tazione di merci: il che de
termine una guerra commer-
ciale e anche monetaria tra 
gli stessi paesi capitalistic! 
sempre piii grave, con con
trasti anche clamorosi. come 
l'atteggiamento di De Gaulle 
verso gli U6A dimostra. Que
sta politica deve avere una 
via d'uscita: la quale pud con-

(Conlinua a pag. i$) 
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st.;;,.;, (daita m : IP • .,; 
lalstere o nella ricerca dl un 
laccordo da parte degll USA 
Icon gli altri paesi capitali-
[stlcl, oppure. nclla presslone 
[violenta, che gll Stati Unlti 
[escogitano oggi. per trovare 
Juno sbocco alle loro dlfikolta 
(negll - armamentl . e ' nella 
jguerra. « > 

£' questa sltuazlone che sta 
lalla > base dell' aggravamento 
[del - probleml Internazionall. 
(Ora, se vl e un giudizio con-
[corde su questa realta, se riu-
[•ciamo a far penetrare l'idea 
(del - pericolo permanente •• 
Iche vi e nella dinamlca del-
ll'lmperialismo. piu facllmente 
jpossiamo determinare un mo-
jvlmento unitarlo per la pace 
[che svlluppi una lotta che ob-
jbllghl gli Stati Uniti a sce-
[gllere una diversa dinamica, 
Iquella delta coesistenza pa-
jciflca. 

Pesentl conclude dichiaran-
jdosl d'accordo con quel com-
pagni i quail nffermano che 

I occorre svlluppare 1'azione 
i prima che 1'imperialismo si 
| manifest! con i suoi atti bru-
• tall (in questo senso occor-
reva richiamarsi tempestiva-

\ mente agli occordi di Ginevra 
per 11 Vietnam) e con chi ha 
proposto quail temi della lot-

jta per la pace il problema del-
la Germania e della riforma 
dell'ONU. , 

SANLOMNZO 
La definizione della nostra 

posizione uutonoma nel tli-
DBttito del movlmento operaio 
internazionale e parte inte-
grante della nostra tattica e 
della nostra strategia ed e il 
naodo concreto per fare avan-

< zare la causa della distensio-
ne e della pace. 

II dibaltito non deve esse-
re turbalo dai contrasti tra 
Stati. Le nostre posizioni 
debbono essere plenamente 
valorizzate anche perch* esse 
costituiscono un valido pun-
to di riferimento e di contatto 
con le altre forze politiche. 
D'altra parte — afferma San-
lorenzo — non si pud uscire 
dal contrast! odierni nel mo-
vimento comunista rinuncian-
do a discutere apertamente 1 
puntl di divergenza con i com-
pagni cinesi. Le nostre posi
zioni van no perd sostanziate 
con un'iniziativa permanente 
del partito, in modo partico-
lare contro il regime colo-
niale che era gia stato ener-
gicamente condannato da 
Giovanni XXIII. La nostra 
attuale collocazione nel di
baltito e quella che meglio 
corrlsponde alio stato del mo-
vimento comunista e alia 
•tessa preflgurazionc della so
cieta socialista che vogliamo 
conquistare nel nostro Paese. 

Noi riteniamo fondamen-
tali. infattl, le posizioni che 
abbiamo assunto sui problem! 
della democrazla socialista. 
Per questo consideriamo as-
sai positive la volonta di in-
ststere sulla linea del XX 
Congresso riaffermata dai 
nuovl dirigenti sovietici. Po
sitive} e anche I'mteresse dl-
mostrato dal PCUS per il di-
battito in corso nel nostro 
partito sui problema della 
unita politlca della classe 
operala. Le recenti inizlative 
Internazionall del governo so-
vletico e in particolare il 
viaggio di Kossighin nel Sud-
Est asiatico sembrano volte a 
rlprlstinare tra l'altro una 
giusta distinzione nei rappor-
tl tra gli Stati socialisti e i 
rlsoettivi partitl. 

Non si deve sottovalutare 
In portatn della reazione po-
polare alia aggressione impe-
rialista al Vietnam del Nord. 
La protests delle masse e 
stata tempestiva ed efficace 
laddove la stessa risposta ope
rala all'attacco padronale e 
alia politlca economlca del 
governo ha trovato una con-
nesslone esplicita con la ri-
vendicazlone di una nuova 
politica estera deintalla. nel
la prospettiva della modifi-
cazlone delle strutture econo-
mlche europee. 

I CONCLUSION 
DI BERUNGMR 

z*\:\ ,« u. ;„-, 

Berlinguer rileva Taccordo 
del CC sulla gravita e i pen-
coll della odierna situazione 
internazionale. Gli sviluppi 
piu recenti e certe dichiara-
zionl oltranziste del dirigenti 
americani non autorizzano 
nessun facile ottimismo. II 
partito. anzi. deve vigilare 
contro una possibile preclpi-
taztone della situazione nel 
Sud-Est asiatico. che potrebbe 
avere ripercu*sioni gravissime 
su tutta I'arena mondiale. 

La npresa delle tendenze 
aggressive dell'imperiahsmo 
eonferma le previsioni conte-
nute nel Promemona di Yalta 
Questa reviviscenza bellicista 
dei gruppi imperialistici non 
contraddice d'altra parte gli 
element! di confusione e di 
incertezza nei rapporti tra is 
grand i potenze occidental. 
Continuano ad alternarsi. nel 
gruppo dirigente amencano 
tendenze alia trattativa con 
l'URSS su alcune questionl 
controverse (disarmo. proble
ma tedesco) con il tentativo di I 
penetrazione e intervento in 
nuove zone del mondo Que- • 
ste ultime manifestaziom ag
gressive non incontrano pero 
flnora una sena resistenza nel- ' 
l'Occidente cap.talistico e tan-
tomeno nel governo itahano 
Cift rende piu minaceio«a la 
intera situazione I compacni 
socialisti e i repubblicam cer-
cano di copnre le loro respon-
sabihta denunciando una pre-
sunta nostra simpatia per la 
politics gollista. In realty il 
problema che noi solleviamo 
b un altro constatiamo che in 
effetti le posizioni del governo 
francese per la soluzione del ' 
problema indocinese sono. fra 
quelle prese dai paesi della 
NATO, le piCl ragionevoli. ma 
lo sottol.neiamo per inJicare 
le possib.lita aperte ad una 
politics estera itdhana che vo-
glia essere di distension? e di 
pace, fuon della attuale su-
bordinaztone alle decisioni del 
Dipartimento di Stato In ogni 
caso * 1'antipatia - che tutti 
abbiamo per il go'.Iismii non 
put aasere un alibi per copn

re simpatia nel confrontl delle 
azlonl aggressive americane. 

La reazione del partito e 
delle masse popolarl contro la 
rappresaglla amerlcana nel 
Vietnam del Nord e stata nel 
complesso buona, anche se e 
lnnegabile. piu in • generate, 
una " riperclissione negativa 
della polemlca cino-sovletica 
sui movlmento per la pace e 
la coesistenza paciflca. 11 Par
tito • deve perci6 assicurare 
uno sviluppo ulteriore della 
sua azione internazionalista 
chiamando a concorrervl In 
primo tuogo la cJasse ope
rala. elaborando con preci-
sfone gli obbijttivl concreti 
della lotta per la pace e sta-
bilendo un nesso organico con 
la sua politlca interna. 
• Esistono a questo proposito 

possibility nuove di incontro 
con le altre forze politiche. 
E' sempre piu palese anche 
nel campo della politica este
ra il falllmento delle origina
t e ambizioni e illusion! del 
centro-sinistra: 11 governo 
mantiene una disposizione fa-
vorevole persino ai progetti di 
una forza atomica multilate-
rale Per contro avanzano nel 
mondo cattolico e fra gli stes-
si democrlstiani posizioni nuo
ve legate al riconoscimento 
della Cina, alia creazione dl 
un sistema di sicurezza col-
lettiva in Europa. ai rapporti 
con il Terzo Mondo. Gli ulti-
mi cedimenti del PSI non 
escludono del resto la possi
bility di spostare una parte 
dei compagnl socialisti su po
sizioni conformi alia loro tra-
dizione internazionalista. 

Contemporaneamente si pre-
cisano davanti a tutto il Paese 
le responsabilita di un gover
no che rifluta di uscire dalla 
odierna ensi economica av-
viando tra l'altro una nuova 
politica estera e un sistema di 
rapporti economici con i paesi 
socialisti. E' questa invece 
una delle condizionl per av-
viare una ripresa economica 
sottratta alia ipoteca dei gran-
di gruppi privatl e per difen-
dere innanzitutto l'occupazione 
operaia. Nella stessa direzione 
vanno le nostre proposte circa 
una presenza democratica del
le istituzioni comunitarie da 
cul non possono essere ban
dit! i rappresentanti del no
stro partito. 

Per cid che si riferisce al-
1'ONU. e errato quanto detto 
dal compagno Petruccioli. E' 
vero che gli Stati Unitl e al
tre grandi potenze occidentali 
hanno cercato di utilizzare 
l'ONU per trovare appoggio 
a azioni e interventi contro 
l'indipendenza dei popoli. La 
Unione Sovietica si e sempre 
fermamente opposta a que-
sti tentativi. Basta pensare, 
per non fare che un esempio, 
che l'attuale paralisi dell'As-
semblea generale e provocata 
proprio dal fatto che gli USA 
vogliono imporre all'Unione 
sovietica. che giustamente ri
fluta. il pagamento della pre
senza di tipo colonialists del
l'ONU nel Congo. L'importan-
te e di comprendere che I pae
si del Terzo mondo e i paesi 
socialisti possono ormai avere 
all'ONU un peso tale da ren-
dere sempre piu ditlicile la 
utilizzazione dell'ONU da par
te delle potenze impenalisti-
che e da assicurarne il carat-
tere universale, di organismo 
chiamato a garantire la pace 
e l'indipendenza di tutte le 
nazioni. Qui e la strada da 
seguire e la via d'uscita dal-
l'attuale crisi. 

Passando a trattare del di-
battito in corso nel movimento 
operaio internazionale Berlin
guer avverte che 1 problem! 
ancora aperti dl fronte ai par-
titi comunisti possono essere 
superati solo se viene avviato 
un processo di iniziativa e di 
lotta comune. La posizione del 
nostro partito vuole incorag-
giare questa possibilita man-
tenendo aperto e sviluppando 
il dialogo tra i partiti e ricer-
cando al tempo stesso un nuo-
vo tipo di unita corrisponden-
te alle condizioni obbiettive 
in cui operano I partiti co-
munisti e alle stesse modifi-
caziom sopravvenute nella 
struttura politica del mondo. 
Questa — alferma Berlinguer 
— e Tunica unita possibile 
nel movimento operaio inter
nazionale. contro la quale sta 
una alternative non del vec-
chio tipo d'unita. ormai supe-

Solidarietd 

con Lopez 
de la Fuente 
II Comitato centrale del 

PCI ha approvato all'unani-
mlta il spgurnle ordlne del 
giornn: 

« II Comitato centrale del 
PCI. dlnanzl al processo chr 
II tribunate mllltare dl Ma
drid si appresta a ranntare 
contro Justo Lopez de la 
Kuente per Imputazloni ana-
Inthe a quelle che condus-
sero all' a»sat«inlo dell'eroe 
Julian Grlmaa; dlnanzl alle 
notlzle provenlenti dalla 
Spagna che testimonlano 
della violenta represslone 
vratrnata In quest! giornl 
contro operal. student!, expo
nent! della Resistenza e del
la opposlzione. dl parte co
munista. socialista. cattollca. 
csprime la sua plena torn-
mnwa solldarieta con II com-
paKno Lopez de la Fuentr 
(the nel recentlsslmo pro
cesso Sandoval e stato jla 
condannato a Z3 annl di car-
cere) e con tuttl gli antifa
scist! spagnoll Impegnatl nel
la lotta contro II regime 
franchlsta; invlta tutte le 
forze democratlche Itallane 
ad estendere la loro moblll-
tazione e la loro azlnne a so-
stegno della grandr causa 
della liberta della Spagna; 
chlede che II governo della 
Repuhbllca ltallana compla 
tutti I pavsl che possano con
tribute a salvare la vita dl 
Justo Lopez de la Fuente, a 
fermare I ondata terrnrlstlca. 
a favorlre la resistenza e la 
tiltoria del lavoratnrl e del 
pnpolo spagnolo contro II fa-
srismo •. 

rata, ma d l ' un rafforzarsi 
dl tendenze centrifughe. i • 

Ricordando la posizione as-
sunta • dal PCI all'lndomani 
della sostituzione di Krusciov, 
Berlinguer ne ribadlsce la 
coerenza e la serleta. Noi non 
abbiamo mat aflermato che la 
sostituzione dl Krusciov fos
se. In se. un errore. Avverti-
vamo anzi che negll ultiml 
tempi alcuni probleml della 
politica interna e Internazio
nale dell'Unione < Sovietica 
erano venutl a maturazlone. 
A questa stregua 1 motivl 
addotti dal CC del PCUS per 
la sostituzione di Krusciov ci 
paiono consistentl. I probleml 
da noi sollevatl concernevano 
invece sia l'eventualita dl un 
passo indietro rispetto alia 
linea del XX Congresso, sia 
il metodo prescelto dal CC 
del PCUS E' chlaro ora che 
la eorrezione degli errori di 
Krusciov non rimette in di-
scussione 1'indirizzo del XX 
Congresso. A no-tro avvtso 
rimangono Invece fondate le 
oblezioni da noi avanzate a 
proposito del modo con cul e 
stato attuato il prowedimento. 
THH obiezioni non sono del 
resto occasionali ma discen-
dono dall'importanza che noi 
attribuiamo ai problemi di 
sviluppo della democrazia so
cialista, che devono essere 
oggetto di riflessione e di 
studio in tutti I partiti Dal 
dibattito che noi abbiamo 
svolto e svolgiamo su que-
sti temi esce infatti chiarita di 
fronte alle masse la nostra 
concezione della democrazia 
socialista quindi la stessa pro
spettiva della lotta politica in 
Italia. Su questa base si ren
de sempre piii chiaro il rap-
porto di solidarleta e di auto-
nomia con il movimento ope
raio internazionale. 

1 X. 

| Per l'occupazione e i salari 

I 
I 
I 
I 

"1 

Nuovi scioperi decisi 
i in numerose province 
I 
I 
I. 

I 
I 

Investiranno Biella, Torino, Milano, Cogliari, Napoli, Palermo, Messina, Ca|ta-1 
niisotta - Lunedi Ip segreteria CGIL riunita a Milano con le Camera del lavoro I 

I 
I 

Nuova grandi manifeatazionl dl lot. 
• ta per l'occupazione e per I salari — 

dopo quelle del giornl ocorsi — al 
preparano a Biella, Torino. Milano, 
Cagliarl , Napoli. Palermo, Messina e 

. Caltanlt3etta. Intanto, lunedi si rlu-
nisco a - M i l a n o - l a oegreteria della 

. C G I L , con le Camere del (avoro del 
,« trlangolo », per un eaame della si

tuazione sindacale con particolare 
riferimento ai problemi dell'occupa-
zlone. ' Prenderanno parte anche le 
segreterie del slndacati metallurgies 
tessili, edili. 

A Biella lo sclopero generale In-
detto dalla Camera del lavoro avra 
luogo oggl pomerlggio: da tutta la 
provlncia giungeranno I lavoratorl 
per una grande manifestazlone. Alia 
lotta hanno dato I'adeslono PCI , PSI, 
PSIUP, A N P I , Lega del Comuni ed 
I sindacl dei vari comuni della pro
vlncia. 

A Milano, CGIL , CISL e U I L han
no deciso dl programmare per la 
prima settimana dl marzo una grande 
manifestazione di tutti I lavoratori 
della provlncia; In un comunicato, si 
denuncla la gravita della situazione 
generale e la pesantezza dell'attacco 
ai salari e aM'occupazlone. 

A Torino, la declsione dl fare del 
23 febbraio una grande glornata di 
lotta assunta — pur con atteggla-
menti divers! sui suo carattere e sulla 
sua estensione — dalla CGIL , CISL 
e U IL , ha gla ottenuto I'adeslone dei 
slndacati delle categorie che com-
prendono la stragrande maggioran-

za dei lavoratorl della provlncia. VI 
parteclperanno I 270 mila metalmec-
canlcl, 1 40 m l l a e d i l l , 1 lavoratorl 
del gas, delle vetrerle dl pr ima e se
conds lavorazlone, degll abrasivl, del 
legno e del cemento, mentre sono 
ancora in corso contattl t ra le diver 
se organizzazloni di categorla per as
sicurare la adeslone dl altr l settorl o 
servizi. 

A Napoli avra luogo martedl uno 
sclopero generale dei metalmeccani-
cl — nelle azlende private e a parte-
clpazione statale — In difesa della 
SAIMCA e per la rlpre3a produttlva 
del settore. Nella sede della F IOM 
si riuniscono questa sera gll attivi-
stl delle fabbriche, per decidere sul
la preparazione della fermata, che 
avverra con un'uscita anticipata dl 
due ore, per deliberazlone unitarla 
dei slndacati. 

A Cagllari ha luogo oggi una glor
nata dl lotta e dl protesta indetta dal
la Camera del lavoro per rivendlca-
re mlsure d'ermergenza nel quadro 
del piano di rinascita sarda. I lavo
ratori si battono per l'occupazione, 
I salari, le liberta slndacall, I'aumen-
to delle pension). Parteclperanno tut
ti I lavoratorl dell'lndustria, dell'agrl-
coltura, dei servizi, del trasporti e 
degli enti local). Alle 10 avra luogo 
un comizlo in piazza del Carmine: par-
leranno I tre segretarl cameral l . A 
Carbonia si e gla scioperato )eri, con 
parteclpazione totale dei minatori e 
delle altre categorie, per il passag-
gio della Carbosarda a l l ' E N E L con 

garanzia dl qualifica e dl occupazio-
ne per tutti. Le trattative svoltesl leri 
a l l ' E N E L non hanno dato risultatl po-
sitlvi e I'agitazione prosegulra. 

8cloperi generall cirtadinl sono sta
ti Indettl per martedl a Palermo, 
Messina e Caitanlssetta. A Palermo, 
10 sclopero e stato proclamato uni-
tariamente. La declsione e stata pre-
sa in conslderazione della gravissi-
ma situazione economica in cui si dl-
battono le cltta slclliane anche per 
11 contrasto sempre piO grave che 
oppone I poterl della Regione a quelli 
deilo Stato. 

Oggi e domanl ha luogo a Milano 
II Consiglio nazlonale della F I O M , 
che dlscutera sullo sviluppo dell'azlo-
ne rivendlcatlva per II mlglloramen-
to della condizione operala. e per la 
difesa dell'occupazione. Relatore sa-
ra il segretario generale, on. Tren-
tin. 

Una riunlone sulle rlduzionl di 
orarlo effettuate all'An3aldo 8. Gior
gio di Genova (IRI> e stata tenuta 
leri fra slndacati e mlnistro delle 
Partecipazioni statali on. Bo. I sin-
dacalistl hanno insistito per la ra-
pida normalizzazione degll orari . II 
mlnistro ha formulato ipotesi positive 
per II loro aumento, In segulto al-
I'acquisizione di commesse. 

Alia Olivetti dl Massa e stata decl-
sa una forte riduzione dell 'orario: 
per tutto I'anno, lo stabilimento chiu-
dera una settimana al mese, con gra-
vl ripercussioni salariali per i 420 
operai. 

Per la scala mobile 

Iniziata ieri 

la lotta dei 

previdenziali 
Nuovi scioperi nella gomma e nella plastica 
Convegno a Modena del settore abbigliamento 

Situazione tesa nei porti 

I dipendenti degli istituti 
preevidenziali (INPS. INAM. 
INAIL. ENPAS, ENPALS. EN-
PDEP. INADEL. SCAU e GE-
SCAL) hanno attuato ieri il 
primo sciopero unitario per re-
clamare l'applicazione nei loro 
confronti del convegno della 
scala mobile. Le astensioni dal 
lavoro pi»r 2 ore e mezzo sono 
state elevate ovunque. Alio 
sciopero ha preso parte sia il 
personale tecnico-amministrati-
vo che quello sanitario dei va
ri istituti. La lotta prosegulra 
anche oggi e riprendera nelle 
giornate di lunedi e venerdi. 
Analoghe mamfestazioni sono 
state decise anche dalla UIL 
che non partecipa a queste pri
me agitaziom. 

GOMMA — La lotta per il 
contratto dei 20 mila gommai 
riprendera nella settimana en-
trante con uno sciopero artico-
lato che avra inizio martedi 
alle ore 22 con il terzo turno 
di lavoro e proseguira merco-
ledi e giovedi. La ripresa del
la batlaglia si e resa nccessaria 
dopo il fallimento della media-
zione tentata dal ministero del 
Lavoro. 
—ABBIGLIAMENTO — Orga-
nizzato dalla FILA-CGIL si 
svoigera domani a Modena una 
asscmblea nazionale delle se-
zioni sindacali e doi dirigenti 
di fabbrica per fare il punto 
della situazione e decidere gli 
ulterior! svituppi della lotta 
contrattuale nei settori delle 
calze e maglie. delle confezio-
ni e delle calzature. La relazio-
ne sard tenuta dal compagno 
Mario Bottazzi. segretario del 
sindacato unitario Concludera 
i lavori dell'assemblea il com
pagno Scheda segretario della 
CGIL 

VETRO — I sindacati nazio-
nali del settore velro-ceramica 
hanno presentato all'Assovetro 
un documento in cui si precisa-
no i punti che devono essere 
oggetto di trattativa per il nuo-
yo contratto. La controparte si 
e riservata una risposta 

PLASTICA — Mercoledi 
prossimo i lavoratori delle ma-
tone plastiche altueranno un 
primo sciopero nazionale di 24 
ore I.a densione e stata presa 
dai tre sindacati dopo la nuova 
rottura delle trattative contrat-
tuali. 

ALIMENTARISTI — Lunedi 
inizia la -settimana di lotta- dei 
400 mila lavoratori ahmer.ta-
risii. indetta dalla FILZIAT-
CGIL - per l'affermazione dei 
dintti alia contrattazione inte-
grativa. per il pieno esercizio 
dei dintti sindacali. per la di
fesa dei hveelli di occupazione 
e la riforma delle pension-. » 
Scioperi parziali e fermate so
no stati proclamati in numero
se aziende di Milano. Salerno. 
Cremona. Pavia. Torino Vene-
zia Nel quadro della - settima
na - mut;nai e pastai attueran-
no. il 25 febbraio. uno sciope
ro di 24 ore. 

FORTl'AI.I — La segreteria 
della FILP-CGIL ha esposio 
.eri al sottosegretano RICCIO le 
richieste dei laxoratori dei 
porti in difesa dell'occupazio
ne e dei salari. sottolineando la 
urgenza di un inter\ento go-
\ernati \o per la regolamenta-
zione degli - occasionali -. la 
estensione a questi lavoratori 
deH'integrazione e degli asse-
gni famtliari e il riordinamen-
to dei * fondi centrali » di as-
ststenza. 

II sottosegretario — afferma 
un comunicato — non e stato 
in grado di dare assicurazioni 
circa l'impegno e la \nlonta 
dellamministrazione di risolve-

re questi problemi. Alia cate-
goria pertanto non rimane che 
ricorrere all'azione sindacale. 
tanto piu che la situazione si 
va facendo sempre piu pesante 
(sono fra l'altro mcominciati 
i licenziamenti) in tutti i porti 
del nostro Paese. 

CHIMICI — Le trattative per 
il gruppo Elettrocarbonium so
no fallite. Gli industriali hanno 
respinto la richiesta di appli-
care alia categoria il contratto 
dei chimici. condizionando 
ogni miglioramento alia possi
bilita di -assorbire- il pre-
mio nnnuale in atto. I sindacati 
hanno proclamato un primo 
sciopero di 24 ore per merco
ledi. 

Assemblee dei pf 
sulla riforma 
dell'Azienda 

La FILP-CGIL ha deciso dt 
convocare le assemblee del per
sonate in tutti i centri postele-
grufonici per rename della si
tuazione nelle PT. 

L'Esecutivo della FIP. infat
ti. ha rilevato che finora nes-
suna risposta e venuta dall'Am-
ministrazione ai problemi di 
fondo in discussione nelle sot-
tocommissioni per la riforma e 
precisamente sulla dimenstone 
e la funzionc da attribuire alle 
aziende (Poste. Banco posta. 
Telecomunicazioni). grado di 
autonomia e natura di control-
li. problemi del nas=etto delle 
quahfiche sganciate da quelle 
della burocrazia. In questa si
tuazione mentre e stata solle-
citata una rispo5ta immediata 
da parte dell'Amministrazione 
si e provveduto a dare il via 
ad una larga consultazione de
mocratica del personale per 
prendere le decisioni sindacali 
neccssaric. 

Braccianti 

La CISL pronta 

a capitolare alia 

Conf agricoltura ? 
II Consiglio nazionale della FISBA diviso sulla pro-
posta di firmare I'accordo separato per i brac
cianti - Intransigent! anche i Consorzi di bonifica 

La CISL annuncerebbe 
oggi la declsione di firmare 
un accordo separato con la 
Confagricoltura per il con
tratto nazionale dei brac
cianti. L'accordo separato. do
po nove mesi - di equivoche 
trattative a cui la Feder-
braccianti-CGIL non ha pre
so parte, sancirebbe il ri-
getto delle richieste dei brac
cianti per uniformare le con
dizioni salariali e normative 
della categoria rivalutandole 
al livello delle attuali esi-
genze e qualifiche. Nel cor
so della riunione del Consi
glio della FISBA-CISL. riu-
nito da ieri. si e gia prodot-
ta in proposito una signifl-
cativa spaccatura: i dirigen
ti di alcune organizzazloni 
provinciali della CISL han
no infatti chiesto la rottura 
della trattativa con la Confa
gricoltura I del resto da quat-
tro mesi non vi sono stati 
incontri). * 

Qualora la CISL decides-
se laccordo separato di a-
vrebbe un cedimento gravis-
simo di fronte a un padro-
nato. quello agrario, che e 
arroccato su posizioni estre-
momente arretrate. La Confa
gricoltura ha fra l'altro bloc-
cato — e hen lo sanno i di
rigenti della CISL — il rin-
novo di 50 contratti provin
ciali. intercssanti oltre un 
mihone di braccianti. 

Anche i rappresentanti dei 
Consorzi di bonifica (Snebi) 
negano il contratto ai 7 000 
braccianti e operai dipenden
ti Da una parte lo SNEBI 
non \uole la Federbraccianti 
alle trattative. dall'altra ha 
chiesto alia CISL. UIL e Sin-

dacatc autonomo di rinun-
ciare persino ad iniziare gli 
incontri. II sindacato di ca
tegoria della CGIL ha deciso 
di intervenire presso i mi-
nistri del Lavoro e dell'Agri-
coltura perche costringano i 
Consorzi di bonifica (che so
no subordinati al ministero 
dell'Agricoltura) a rispettare 
la prassi sindacale. 
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AVVISI ECONOMICI 
' i I A H I U I I S i l t U M I . Si

ll-IN Fiuua Mumcipiu H4, Na
poli. telefono 3I35K7, prestiti fi-
ducian ad impiegatl Autosov 
v-enztoni. cession! quinto stl 
pendio r.> 

i> * I " T « I M I I T I » l - H ' l I I . W 

A L r A KOMhO VLNTUKI LA 
COMMISSIONAKIA piu snllra 
dl Bonn - Consrunr Imnedla 
te. Cambl vanlacgliisl Faclll 
tatlonl - Via Blssnlatl a. 24. 
LAVORATORI! anche a lire 
150 000 potrete trovare ottime 
autovetture occasione presso 
Dott Brandini Piazza Liberta 
Firenze - Interpellated sempre 

it VARII i_ 5(1 
M A G U egiziano (ama mondiale 
premiato medaglia d oro. re 
sponsi sbalorditivi Metapsicbica 
razionale al servizio dt ogni vo 
itro desideno Consiglia onenia 
amon. affari sofferenze Higna 
>ecca 63. Napoli 

6) I N V L S T I C ; A / I O N I U 3t< 

I . K. I U l r . grand u f f l i l a le PA 
L I M B O invesl lcaxlonl. accerta 
mcnt l r lservat is t lml pre pu i t 
t04tr lm<inUI I . Indacln l de l l ra lc 
Opera ovunque P r l n r l p r A n e 
rici. 62 iS ta f iune Termin i» Te 
lefonl Ifiil J8-' - I71MJ5 R U M A 

.'t>i o n iHIi mrii.Go 
I A l I t K l l 1. 5l 

A Roma il congresso 
delle cooperative 

produzione e lavoro 
E" miz.ato ieri a Roma il lnre la formazione di consorzi 

terzo congresso deH'A-sociazio-|tr.i le piccole impre-e e le 
ne nazionale dei:e cooperative aziende artieiane. nugliorare l 
di produzione c la\oro. arie- j rapporti della bi-e «ociale ne. 
rente alia Lega n izionale delle confronti con la croperativa e 
cooperative Hanno pre-o parte ,le relazioni con il «indacato. 
ai lavori oltre trecento delegati jjvolgere un inten*a nttivita ri-
e rappresentanti dei movimenti ^-endicativa per ottenere alcuni 
cooperativi i di settore del a e^enziali prowedimenti legi-
Frnncia. Romania. Ceco*lovac-;<;lativi che agevolino lo svilup-
chia La relazione introduttiva po delle cooperative 
s\o!ta dall'on Ivano Curt;, pre-' Tra questi ultimi. di grande 
sidente uscente della As^ocia- importanza e quello relatixo al-
zione. 5i e svolta sulla situa- ,raumento del fondo per il cre-
zione economica ed in partico- |(jito alia cooperazione da nove 
lare sulla grave crisi che s t a n n o w i ^ r d i e m 67zo a 25 miliardi 
attraversando l'edilizia ed i set- P e r ,, 5 u r c c s i o dell'azione ha 

11 Ccompaimo Curti ha indi- \f:«P»nto Curli. * fondamentule 
cato pli obbiettivi cui deve ten-1' atteggiamento del governo: il 
dere il movimento coorerativo piano quinquennale pu6 es-ere 
per m<erirsi efficacemente ed con«iderato un pa*?o positivo 

RAPPRESENTANTI cartolerie. 
Jdroghtne. emjion cercansi Scri-
Jverc casselta 4020 SPI Torino 

Assegnafi i Premi 
«Letfera di Vendifa -

L'Ufficio Moderno» 1964 
La Giuria del Premio •< Let-

tera di Vendita - L'Ufflcio Mo-
demo * 19H4 ha assegnato i Pre
mi previsti dal concorso alle 
seguenti Aziende: 
PREMIO BASSETTI per la ml-

gliore lettera dl vendita: 
ex - aequo alia Radiomarelli 
S.p A. e alia Arnoldo Monda-
dori Editore S p A 

PREMIO MONDADOKI per 
una serie di iettere edite: 
a Leo S. Olschki S p A. - Fi
renze. 

PREMIO L'UFFICIO MODER-
NO per 11 miglior testo dl 
pleghevole edlto: 
alia Slmbi Klettromagnetica 
s r.l. - Milano. 
I Premi assegnati verranno 

consegnati nel corso di una ce-
rimonia che si terra alle ore 
17.30 del 23 febbraio prossimo 
presso la Camera di Commercio 
di Milano e alia quale partecl
peranno personality e dirigenti 
della vita aziendale milanese e 
del campo editoriale. La mani
festazione sara presieduta dal 
Dottor Giansandro Bassetti.con-
sigliere delegato del gruppo 
Bassetti e Presidente della 
U.P.A. (Utenti Pubblicita As-
sociati) 

Nel numero 8 di 

Rinascita 
t da oggi in vendita nelle edicole 

# Frontiere della pace (editoriale di Luca Pa» 
volini) 

0 Appuntamento mancato: la rerente §essione 
\ K> del , Comitato centrale del PSI (Giorgio 
• < Amendola) . s . . t > . , . . . . ; • . ' 

# Condizione operaia i '" ' ' " " l 

— Pugliai nesso nuovo tra fabbrica e societa 
(Alfredo Rcivhlin e Valentino Parlato) 

— Terni: PCI nelle fabbriche (Hajfaele 
y Ro$Bi) 

# I comunisti nelle grandi citta (Ferdinando 
Di Giulio) 

# La ragazza di Novara (Ditto Santorenao) 
# C.li americani nelle paludi (Silvia Ridolft) 
# Dietro la « Grande Societa » il sottosviluppo 

deglt USA (Louis Safir) 
# Î e donne franceai vogliono vivere (Monique 

Weyl) 
# Cnlloqni con GraniBci nel carcere di Turi 

(Giovanni Lay) 
0 II « Vicario » clundestino (Itruno Schacherl) 
O) La Cbiesa c i nazisti (Enso Collolti) 
# Nelle vie di Madrid (Rafael Alherti) 
# Saggi, rubriclic e criticbe di Giawtiro Fet-

rata, Mario Spinella, Mino Ar«entieri, 

NEI DOCUMENT* 
Eugenio Guriel: Appunti sui sindacalismo 
all'inizio del secolo. Lettere da S. Vittore 

e da Ventotene 

Nel pross imo n u m e r o di RINASCITA il s econdo 
f a s i i i o l o tie! supplenientn cull i irale tnennile 

Un grande dibattito con conirihttti 
internazionali sui tenia: 

QUAL E' IL RAPPORTO TRA POLITICA E CULTURA1 

SIP 
SOCIETA' ITALIANA par I'ESERCIZIO TELEFONICO p.a. 

4 * ZONA (TETI) 

COMUNICATO 
La SIP — Societa Italiuna per l'esercizio telefonico 

pa. - 4' Zona (TETI) — comunica che in data odierna 
e stata attivatu la teleselezione d'abbonato in partenza 
da Roma, Anzlo, Nettuno, I.avlnlo, Torvalanloa, Frascatl, 
Colonna, Miintecompatri, Roccu di Papa. Grottarerrata, 
Rnccaprlora, Montepnrzio, l.adispoli, Cerveteri. Colle-
ferro. Segnl, Pomezla ed Aprilia verso gli abbonati col-
legati alle centrali nutomatiche dei settori di Spoleto, 
Ccrreto dt Spoleto. Follgno e Gualdo Cattaneo. 

Le comunicazioni relative possono essere stabilita 
direttamente premettendo nl numero del cornspondenta 
desiderato i seguenti prefissi: 

— Spoleto e Cerreto di Spoleto preflsso 0743 
— Follgno e Gualdo Cattaneo preflsso 0742 
II trafflco sara tassato In base alle frequenze di im-

pulsi stabilite dalle vigenti tariffe e usufruira della ta-
rifla ridotta per le comunicazioni svolte noi giorni festivi 
e in quelli feriali dalle ore 23 alle ore 7. 

SCUSI... 
ANCHE LEI 
HA UN DESIDERIO? 

AVVISI SANITARI 

ENDOCRINE 
i.tfirinrltb flrnliv-v> txt >a ^u'k 
.l^-lle «»ole« Ui^lun/iuni r He-
>fi ir / /e -<t-<tuaii di oti({ine oer-
vrr«u pxu hi< n emlocr ui» m r u 
t i ' ; r n i » . acficicn/e rd anonia-
ii^ 'rf.<u<tiil Vuiue p i r rn^i i i -
monidlt l loit V MONACO. 
Hum* v i« v unumie. « «St»-
'i«>r>c I n mini - —mli* «im«lra 
piano -»miti(U» ml » Orano 
-»-!2. I"-I3 e irt-i •pp-iniunirnio 
*«cl'i"0 It •««N«lo p«>nirriR<io t 
nei <iorni te«uvi «i nceve «oio 
oei iDpuntamrmn Tel ill 110 
(Aut Com Rnm* l«01» del 
15 ouonre l-'S^J 

agire nel proces<o produttivo: e 
necessario estendere la coopera-
zione anche nell'Italia meridio-
nale e centrale; raziona'izzare 
ed ammodernare le strutture ed 
attrczzature cooperative; jtimo-

a patto che esso costituisca l'i-
nizio di un dialogo tra lavora
tori r governo. 

I lavori del congro«o pro«e-
gu.ranno ancora oggi e domani 
alia Jala Brancaccio. 

ASSICURATI^ ANCHE T U 

OGNI GIORNO 
la continuity dell'infor-
mazlone aggiornata, ve-
ritiera e rispondente agli 
interesai dei lavoratorl 

abbonandoti a 

r unita 

VEITURIN 
. .PRESTO P O T R E B B E 

V E D E R L O 
R E A L I Z Z A T O 

^- *U'4 

••«N' * l 

^ 
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DESIDERIO REALIZZATO NUMER©,99 
LUIG' P'TT*TOfiE tA^ORATO«E >~MiAHC AOOE " '3 » u l UfHIERE Oi HAjIctviE; .F IP.EI :, ' ' 
M* RlCFVUTC UNA MUOV* S-A7K>HE Di SfRVi^ ") £fiSO AD AL€**ANO»A N V'A ' 0 C **: 

. r~ ^ «. "SUO-

FR1VXWOU.O 
a. --10U.T- IM, OA' 
(XnTTO AOUN 
VOTVMNGRAnS 

GRATIS 
UN 

VEITURIN 
IL VERMUT/COCKTAR. 
CHE REAUZZA I DESIDERI 
1. Chtada al Bar un Verturfn • H »fran-
coboflo cM d«sid«ri-t cb-> incoftor* 
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II nuovo colpo di stato nel Vietnam del Sud 

Per I'ambasciatore Taylor 
mm 3. 

Si e perduto 
il conto dei 

colpi di Stato 
H 1. novembre 1963, il dlt-

iatore Ngo Din Diem venue 
sbalzato dal potere e, perche 
non potesse plii riprcndere 
le rediul del regime, assassi-
nato. 

Tra colpi dl stato, crlsi, ten-
tativl di ' putsch -, promesse 
di ' putsch » e • putsch * rlen-
trati, $i e perduto perflno il 
conto dal sommovimenti ve-
rlflcatiti a Saigon da allora. 
E vl e da scommettere che 
Qli stessl americani, con tutti 
i cervelli elettronicl a loro 
dlsposizlone, si troverebbero 
imbarazzatl se volessero sta-
billre, con qualche approssi-
mazione, qual e il * governo » 
che li ha invitati nel Vietnam 
del Sud, e in name del quale 
e solo in name del quale, essi 
proclamano di condurre quel-
la orrenda guerra di represslo-
ne che vl e in corso. 

E" qulndi comprensiblle che 
etsl, da qualche tempo, abbia-
•no declso di non dir nulla dl 
nulla sui vari colpi dl stato, 
disposti ad accettare qualslasl 
uomo, persino il reprobo 
Khan, ptirche I'uomo provvl-
soriamente in cartca dta ga-
ranzia di non ritirare 1'avallo 
alia loro presenza nel Viet
nam del Sud. 11 colpo di ieri 
non ha fatto eccezione, e forse 
vi sono ragiont motto vallde 
per questo prudente silenzio, 
visto che I'uomo che ha di-
retto il colpo di stato, Thao 
(un altro nome da imparare) 
era partito da Washington po-
che settlmane addletro, e che 
il gen. Tran Thlen Khiem (chi 
si rivede) a Washington si tro-
vava ancora ieri sera. 

Ritorno 

alle origini 
In que sta girandola di col

pi dl stato si e tornati, esau-
rita ognl altra possibilita di 
ricambio, alle origini come 
dimostra la riabilitazione di 
Ngo Din Diem adombrata ieri 
da radio Saigon. E non po-
trebbe, probabilmente. etservl 
concluslone piu gradita agll 
americani se e vero, come e 
vero, che fu proprio il presi
dent* Johnson, che era allora 
vice presidente, a dlchiarare 
net maggio 1961, proprio a 
Saigon, che Ngo Din Diem 
era un bravissimo uomo, one-
sto, amante delta democrazla 
e delta libertd, di cui era 
strenuo difensore. Ed a pro-
mettergli, con la flrma d'un 
accordo ufficiale che segnd lo 
inlzio dell'interuento in grande 
stile degll americani nel Viet
nam del Sud. tutti gli alutl di 
cul egli avesse bisogno per 
tmporre al contadini. i quali 
non ne volevano sapere. il 
regime feudale che egli rap-
pretentava. 

Non fu colpa di nessuno. 
se non degli americani. se 
Diem dovette essere, ad un 
certo punto. liquidator egli 
era diventato. oggettivamente. 
un ostacolo at buon andamen-
to delta represstone o. megllo, 
at buon andamento delta rea-
Uzzazione delta politico ame-
ricana nel Vietnam del Sud. 
Era allora politico america-
na Quella di accoppiare, alia 
repressione sanguinosa, la pro-
messa di una «•ri/orma - del 
sijtema. Diem prometteva, e 
non manteneva, Preferiva re-
primere e non concedere nul
la, poiche saprva bene che. 
se avesse dovuto concedere 
qualcosa di realmente effica-
ce, aorcbbe dovuto concedere 
non do che oli americani gli 
suggerivano. ma quanto i con
tadini gli chiedevano. E la 
rivolta deUe masse buddiste 
e studentesche nelle eitta non 
fu certo tale da facllitare la 
sua permanenza at potere. Do
vette passare poco tempo per
che gli americani *i accorges-
sero del madornale errore che 
essi avevano compiuto (e che 
non polevano non compiere. 
date le circostanze) Uberan-
doti delfuwico tndiuiduo che 
avetse, col loro aluto e per 
loro conto. saputo impiantare 
un regime che in fatto di re-
pretsionl non aveva piu nulla 
da imparare. L'elenco di tutti 
i personaggl che si succedet-
tero poi 1'uno aU'attro. a di-
stanza di mesi. o dl settimane. 
o 4i pochi giorni, sarebbe 
troppo lungo e noioso: co-
minclarono col gen. Doung 
Van Minh. • Minh il grosso ». 
come gli americani lo chia-
mavano familiarmente a causa 
delta sua corporatura, insoli-
1a per un cietnamita, che ave
va moltl tratti simpatici (gli 
piacevano il whisky, le donne, 
Vorganizzazione militare ame-
ricana) ma aveva il grave di-
fetto di dare rimpressione di 
ascoltare i buddisti, i quali 
volevano la pace, e Parigi, che 
non voleva la continuazione 
delta guerra. 

Gli succedette Khan, un ge
nerate che. per dare un ca-
rattere al proprio volto in-
sulso. si lascid crescere una 
barbetta a pizzo e scese in 
puerra verbale contro la 
Francia (pur continuondo a 
mandare I propri figli alia 
xcuola francese) E la sorte 
di Khan, se si mote, e stata 
esemplare: perche gli ameri
cani si dledero da fare, per 

tempo, a creare un 

"culto delta personality » che 
facesse accettare per buono 
questo, personagglo tanto in-
sipido e odioso. Dissero dl lul 
che era un -uomo duro » (an-
che di Minh e di Diem ave
vano detto la stessa cosa), che 
era I'uomo che ci voleva che 
era un grande ammiratore de
gli Statl Vnlti. Lo era, infattl. 
tanto che ad un certo momen
ta chlese all'ambasciata ame-
rlcana di organizzargll una 
visita ufficiale negli Stati Vnl
ti, per vedere il paese, impa
rare, e far imparare diretta-
mente agll americani quale 
genio delta lotta anti-popola-
re egli fosse. Ma la sua Stella 
stava gia tramontando. e gli 
americani fecero orecchl da 
mercante alia sua rlchlesta. I 
suoi rapporti con lo stesso 
ambasclatore Taulor si dete-
riorarono al punto da essere 
deflnttl * gelidi •: e i rapporti 
*gelldl* fra due generali, co
me si sa, rlschlano dl diven-
tare arroventati, se solo si of-
fre Voccasione. 

Khan, che non dormiva mat 
due volte nello stesso posto, 
non era di stoffa diversa da 
quella degli altrl suoi colle-
ghl: si proclamd a suo tem
po capo dello stato, venne ro-
vesciato degli studenti e dal 
buddisti, ritornd a gall a co
me primo ministro, venne di 
nuovo rovesciato per ritor-
nare a galla come capo delle 
forze armate, e quindi come 
*uomo forte' ancora una vol-
ta: ma tanto poco forte, in 
realta, da essere condizlona-
to da tutti i suoi colleghi, da-
gli americani, persino dagll 
scolarl delle scuole elemen
tal di Saigon. 

Sotto I'ombra di questo in-
dividuo passarono, I'uno dopo 
Valtro, i »civili» che dove-
vano dare al regime quella 
facciata dl rispettablllta che, 
secondo gli americani. i ge
nerali (e non avevano torto) 
non potevano piu fornire I 
loro nomi sono gia dimen-
ticatl: Oanh, Huong, eccete-
ra. Ognuno di essi aveva un 
suo bravo corredo che com-
prendeva. da una parte, un 
' consiglio volitico-militare ». 
un ' consiglio politico con-
sultivo <• e simili, e. dall'al-
tra. la benedizlone di Wash
ington, insleme aIt*»appoopfo-
dei militari. cioe di Khan. E 
uno dopo I'aitro questi gover-
ni venivano sbalzati dal loro 
posto > in rapida successione: 
il 20 dicembre scorso. il 18 
gennalo di quest'anno. il 27 
gennalo. finche quattro gior
ni fa. con tutte le benedizioni 
del caso (solo quella ame-
ricana era stata un po' fredda 
e di circostanza), veniva va-
rato il governo dei governl, 
11 governo-princlpe quello di 
Phan Hug Quat. che avrebbe 
dovuto preparare le riforme. 
la democrazla. le elezioni e 
co.ti via 

Sembrava davvero dovesse 
durare. II gen Khan, il qua
le grazie ai bombardamentl 
contro il nord si era riav-
vicinato al gen. Taylor, suo 
collega in distnizioni, aveva 
lanclato appena Valtra sera 11 
suo colpo maestro, che doveva 
restiturgli tntta la simpatia dl 
Washington: Vappello per Vat-
tacco non solo al nord. ma alia 
Cina. subito. fincht questo 
paese ha una bomba atomlca 
sola. La * New Herald Tri
bune -, che non ha di sfcuro 
poteri dlvinatorl, riferiva la 
richiesta dl Khan in apertu-
ra di prima pagina. col rl-
Iiero dovuto alle cose seHe 
ed important!.— 

La posiziom 
degli USA 

Sembrava dovesse durare, e 
non durd che tre giorni e mez
zo. Valtra mezza giornata es-
sendo impiegata per lo spie-
gamento di forze che doveva 
rovesciare Khan 11 Quale, in 
fondo. potra tornare o non 
tornare a galla (potranno mat 
gli americani imparare a na-
vigare tra gli scogli puntuti 
delle molte cricche politiche e 
militari di Saigon?). Ma avra 
avuto una colpa che Washing
ton non potra mai perdonar-
pli: quella. appunto. dl aver 
fatto perdere In questi 15 me
si il fSo del discorso sul qua
le essi basano la • legittimita • 
della loro presenza nel Viet
nam del Sud di avere con tut
ti i colpi militari da lui pro
vocate o da lui subiti. intor-
bidito talmente le acque che 
oggi. onestamente. nemmeno 
Johnson c in grado di dire 
rhl sia in carica a Saigon in 

tutto continua 
» . : . > - . 

come prima 
(Dalla prima pagina) 

ti per le strode, mentre il suo 
vice, Alexis Johnson, si' e 
recato subito al quartier ge 
nerale americano, per < con-
sultazwnl >. 

Intanlo la radio cominciava 
la demolizione sistematica di 
Khan, e la sfacciata rlva-
tutazione del regime dtemt 
sta. I proclami letti dalla ra 
dio accusano tnfatti Khan di 
essere un ambizioso, che pen 
sa solo al potere e al denaro e 
persino, cosa davvero sor-
prendente dopo il suo appello 
di ieri agli americani perche 
attacchino anche la Cina po-
polare, un < neutralista >. 

Gli appellt della radio pro 
clamano ancora che i militari 
contrari a Khan avevano 
aspettato anche troppo a de-
sttttitr/o do capo del le forze 
annate e che, se essi avesse 
TO tardato, « il paese sarebbe 
caduto nelle mani dei comu-
nisti *. L'azione e stata in-
trapresa, essi dicono ancora, 
perche Khan cambiava il go
verno ogni quindici giorni. 

Le stesse cose sono state 
ripetute da Thao ai giorna-
listi che lo hanno auutcma-
to nel pomeriggio. L'azione, 
egli ha detto, e stata impe-
gnata soltanto contro il ge
nerate Khan perche costui si 
era troppo invischlato in in-
trighi politici e con lui al 
timone < nessun governo po-
teva essere responsabile ver. 
so il popolo». Thao ha ag-
giunto di voler « r i m e t t e r e 
ordine > nel l 'esercito e di a-
vere Vappogg'w di quattro 
divisioni dell'esercito, di una 
parte dei marines e dell'a-
viazione militare. Quanto al 
comandante dell'aviazione, 
Nguyen Cao Ky, Thao ha 
detto che < si trova agli ar-
resti, ma e mio amico *. Co
me abbiamo visto, Thao men-
tiva. In realta, il tentativo di 
catturare Ky era fallito. 

II colonnello Thao non 
ha dato alcuna indicazione 
dell'azione che verrA svolta 
contro il governo in cari
ca, diretto da Phan Huy 
Quat. Spettera ai dirigen-
ti militari, ha detto, de-
cidere la sorte dell'attuale 
governo. E infatti il primo 
ministro Quat & stato visto 
andare regolarmente in uf-
ficlo anche oggi. Ma, secon
do fonti diplomatiche a 
Singapore, Quat non c de-
stinato a durare a lungo, pot. 
che nel suo gabinetto aono 
compresi molti individui che 
dispiacciono sia ai militari 
cne al generate Taylor e al 
dipartimento di Stato ame
ricano. 

Radio Saigon, dopo aver 
annunciato che Khan sard 
deferito a giudizio < per ave
re dannegginto Vunitd nazio-
nale e complottato per una 
politico neutralista >, ha co-
minctato la serie di trasmis-
•iioni per esaltare Diem e 
ammonire i buddisti a star-
scne quicti, a rinunciare al 
lorn ruolo di * Stato nello 
Stato >. La radio " ha detto 
che Ngo Din Diem aveva 
commeiso dfQli errori. ma 
che la maggior parte di que
sti errori va piuttusto nttri-
buita ai suoi consiglieri, 
at suoi famtgliari che non 
a lui, e che il suo regime an-
dava, semmai, c riformato >, 
ma non abbattuto. Tl tun 
* grande merito >, ha ag-
giunto la radio, e stato quel
lo di avere stabilito un pre-
ciso programma di • azione 
anticomunista. II responsa
bile della scomparsa di 
Diem, ha detto Vemittentc. 
c Vex ambasctatore ameri. 
cano a Saigon, Cabot Lodge. 
che lo ha fatto * col fallacc 
pretesto della repressione da 
lui fatta contro i buddisti 
nel 1963 >. Dopo il colpx> di 
Stato antidiemista la sttua-
zione c continuamentc peg-
giorala a vantaggio dei 
c Vietcong > (come gh ame
ricani cliiamamt t parttgiam 
dc! Fronte di liberazione) e 
il < fronte anti-comunista > 
che Diem areva saputo co-
stituire e andaU. contmua-
TjcTifo inrfebol^ndii-i. < L'a
zione Ji Khan — h,t c<*nc',t-
sn Vcvnttente — non *ia ',at 
to die agprarare ancora ta
lc situozinne. provocando la 
demomhzzaziohe dclYeser-
cilo >. . . • * . - • • .* 

Un portaroce dcll'amba-

essi sarebbero cattolici. Si ri-
corderd che Diem aveva uti-
lizzato i cattolici come massa 
di manovra nella sua politi
co anti-popolare, e non e im
probable quindi che il nuo
vo regime torni al triste si. 
sterna della persecuzione re-
ligiosa contro i buddisti. 

L'uomo-chiave della situa-
zione e il gen. Tran Thien 
Khiem, che Vanno scorso fa-
ceva parte del < triumvira-
to > militare nel cui seno si 
sviluppo una lotta acuta dal
la quale Khan (provvisoria-
mente) usci vincitore. Gli al-
tri due membri erano Mihn 
e Khiem: il primo venne 
mandato in esilio in Thai-

Aperto il 
procedimento 
contro Hitler 

BERLINO. 19. 
La decisione di considera

te 1'8 maggio come termine 
di prescrizione per i crimini 
nazisti ha indotto il procu
r a t o r generate Hans Guen-
ther a presentare richiesta 
per l'apertura di un proce
dimento contro Adolf Hi
tler, 

Si tratta — ha precisato 
il procuratore — di una pre-
cauzione. poiche — se per 
caso Hitler non fosse vera-
mente jnorto e ricompansse 
in pubblico dopo 1'8 mag
gio — non si potrebbe fargli 
il processo se questo non 
fosse stato « istruito » prima 
del termine di prescrizione. 

Come si vede si tratta di 
una ipotesi grottesca, che 
serve tuttavia a sottolineare 
— se proprio ve ne fosse 
bisogno — quanto grave sia 
la decisione del governo di 
Bonn di inslstere nel flssare 
una scadenza alia persegui-
bilita dei criminal! nazisti. 

landia, ' il secondo venne 
mandato a Washington co
me ambasciatore, dove evi. 
dentemente ha avuto tutto il 
tempo, conl'aiuto di Thao, 
di tessere ' le fila del com-
plotto contro Khan. Thao, og
gi, ha dichiarato di agire in 
nome di Khiem, e di averlo 
tnvitato a tornare immedia-
tamente a Saigon. Khiem, a 
Washington, ha sulle prime 
mostrato sorpresa per le no-
tizie che gli erano giunte: 
< Penso — ha detto ad un 
giornalista — che la cosa sia 
singolare. Khan sembrava 
molto forte. Per ora non ho 
dichiarazioni da fare. Non so 
che cosa stia succedendo a 
Saigon >. Ma, poco dopo, 
Khiem ha confermato di ave
re ricevuto un messaggio da 
Thao ed ha preannunciato il 
suo ritorno nel Vietnam del 
sud. « Forse non oggi — ha 
precisato — ma certamente 
net prossimi giorni». Ma 
Khiem non doveva essere co-
si alVoscuro del complotto 
come pretendeva: egli in
fatti ha rivelato di aver 
mandato moglie e fiqli a 
Hong Kong e la madre a 
Parigi < per essere pronto a 
qualstasi cuent'enza >. < Noi 
avremo un governo stabile 
— ha detto ancora — se estro-
mettiamo il gen.' Khan. Ci 
preoccupiamo per Khan per
che ha provocato un grande 
disordine politico per mante-
nere ilrpotere». Ed e stato a 
questo ptmto che egli )\a af. 
fermato, da un lato di rite-
nere che * ogni guerra fini-
sce prima o poi con lo sfo-
ciare in un negoziato >, pri
ma del quale bisogna perd 
stabilire una <posizione di 
forza» e, dall'aXtro. di esse
re favorevole ad una < azio
ne piu energica > contro il 
Vietnam democratico, anche 
a costo di < una guerra li-
mitata >. 

Al convegno di New York 

» i >i a 

su Pacem 
in Terns 

Kennan chiede la revisione dell'anti-
sovietismo atlantico e trattative sulla 

sicurezza europea 

Dal nostro inviato 
NEW YORK, 19. ' 

. A l convegno di N e w York 
sulla « Pacem in Terris > han
no parlato oggi, fra gli altri, 
Nenni e Kennan. 

Esponiamo innanzitutto le 
tesj sostenute da Nenni. Que
sti ha esordito indicando un 
rapporto fra la grande Enci-
clica, l'opera del presidente 
Kennedy e l'attivita interna-
zionale di Krusciov. Fra le 
proposte piii importanti di 
Giovanni XXIII , Nenni ha 
ricordato: « La condanna di 
ognj traccia d» razzismo, la 
difesa dei diritti del le mino-
ranze. la denuncia degli 
esperimenti nucleari e la 
niessa al bnndo del le armi 
atomiche, I'invocayione a 
mettere termine alia corsa 
agli armamenti e l ' invito alia 
loro riduzione s imultanea e 
reciproca >. Nenni ha in par-
ticolare esaltato la battaglia 
di Giovanni X X I I I contro il 
€ nefasto spirito di crocia-
ta > mediante l ' invito all'in-
contro anche con coloro che 
seguorio dottrine < giudicate 
« errate >. , • 

II leader 'socialista italiano 
ha anche sostenuto che si e 
fatto poco sinora per mettere 
in pratica le raccomandazio-
ni del defunto pontefice. Cir
ca le questioni piu acute del 
momento , egli ha avuto solo 
un fugace accenno al * pro-
blema aperto del Vietnam > 
e ha preferito condensare gli 
imperativi dell'ora in questo 
passaggio: < Risolvere . i pro-
blemi ereditati dalla guerra 
o sorti dal costituirsi di nuo-
vi Stati 0 di n u o v e nazioni, 
assicurare ai paesi sot tosv i -
luppati l'aiuto di cui hanno 
urgentemente b i sogno per 

Con I'awentura bellicista in Indocina 

II N.Y. Times: distorto 
il voto di i i del i i 

II colpo di Saigon apre nuovi e drammatici interrogativi - Una 
breccia all'O.N.U. nella tattica paralizzatrice degli U.S.A. 

questo momento. e in nome <ciata americana. dopo tutti 
di quale • lepittlmo governo. gli avvenimenti della gior 
gtl americani massacrino le 
popolazioni: Diem. Minh. 
Khan. Xuan. Oanh. Phat Thao. 
o Khiem? Latroce interroga-
tivo spiega perche" un pior-
nale americano. ancora pri
ma di questo nono colpo di 
stato. pubblicasse una vlgnet-
ta nella quale si vtdeva U 
presidente americano. aggrap-
pato al telefono, urlare: 
• Pronto, pronto. Saigon? Qui 
il presidente degli Stati Unl-
ti. Vorrei parlare con il capo 
del governo. il nostra risoluto 
e fedelissimo alleato. chiun-
quc egli sia oggi ». 

e.%.9. 

nnta e queste prcse di post 
zione, ha avuto la spudora 
»c2ra di affermare die * da 
quanto ci risulta, i dirigenti 
dd colpo -di Stato non agi-
scono contro il governo, ma 
scmplicemente contro Khan 
Prrtnnto non e'e nessvn 
cambiamento fondamentalc 
nella situazionc >. 

La maggior parte degli os-
servatori politici, invece, 
concordano nel rilevare un 
cambiamento fondamentale: 
gli uomini che sosterrebbe-
ro Thao sarebbero infatti tut-

[ti filo-americani,e molti di 

NEW YORK, 19 
II nuovo ' colpo di Stato a 

Saigon — ultimo sussulto di 
una crisi che l'ottimismo uffi
ciale del governo tenta invano 
di minimizzare — l'esito, poco 
lusinghiero per gli Stati Uniti. 
dello "showdown" aH'ONU, e 
il rapporto tenuto ieri da Mc 
Namara alia commissione della 
Camera per le forze armate sono 
i fatti cui guarda oggi lopinio-
ne pubblica americana. come 
punti di riferimento neirim-
broglio sud-vietnamita e asia-
tico. 

Fino a questo momento. le 
autorita americane hanno man-
tenuto un assoluto riserbo sul 
colpo del colonnello Fau Ngoc 
Thao. L'unica voce levatasi a 
commentare I'accaduto e quella 
dell'ambasciatore sud-vietnami
ta. Khiem, il quale ha annun
ciato di essere stato invitato 
dagli autori del mo vi men to a 
rientrare subito a Saigon per 
-collaborare alia stability del 
paese -. Khiem. che era giunto 
a Washington il 22 novembre 
per assumere il suo incarico 
diplomatico. ha accusato Khan 
di ambizioni dittatonali. Si-

gnifica cib che il nuovo regime | 
di Saigon ha il gradimento della 
Casa Bianca e del Dipartimento 
di Stato? £ ' difficile dirlo. Ma 
il punto e un altro: chi rap-
presenta, infatti. il colonnello 
Fan Ngoc Thao? La minoranza 
cattolica. o. per meglio dire, il 
gruppetto di fanatici gia soste-
nitori del tiranno Ngo Din 
Diem? Oppure, piii semplice-
mente. il vuoto? Interrogativi 
come questo accrescono il ma-
Iessere e l'allarme di vasti set-
tori dell'opinione pubblica. 

II voto di ieri sera al «pa-
lazzo di vetro - non e certo tale 
da accrescere la chiarezza della 
politica americana nel momento 
attuale. Se. come era prevedi-
bile. l'Albania non e riuscita 
a far passare la sua richiesta 
di tornare alia normale proce-
dura di voto, gli Stati Uniti 
hanno dovuto infatti rinunciare 
a contestare. come avevano mi-
nacciato a oltran2a di fare, il 
dintto di voto delKURSS. in 
quanto - morosa - nel versa-
mento delle quote per le ope-
razioni spociali (Congo, etc )• 
cosl. per usare le parole del 
dclegato aibanese. - il "bluff" 

In un messaggio alia Cambogia 

De Gaulle inshte 
per il negoziato 
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I] generate De Gaulle, in un 

messaggio inviato al capo dello 
Stato rambogiano pnncipe No
rodom Sihanouk e pubblicato 
stamane dall'agenzia di stampa 
camhogiana. dichiara che - la 
Francia e da molto tempo con-
vmta. e Jo ha detto e ripetuto. 
che nessuna soluzione duratura 
e rcale pu6 essere raggiunta per 
mezzo delle armi Soltanto un 
negoziato generale pu6 permet-
tcre un ritorno alia pace e una 
indipendenza vera dei popoli 
interessati. cib che implica ne-
cessanamente 1" esclusione di 
ogni intervento straniero nel 
Vietnam, nel Laos e in Cam
bogia-. 

II messaggio di De Gaulle n-
sponde ad una lettera inviatagli 
I'll febbraio da Norodom Si
hanouk nell? qi'ale quest'ujtimn 
espnmeva le sua inquietudine 

di fronte all'aggravarsi della 
situazione in Indocina in se-
guito alle operaziom militari 
americane contro ii Vietnam 
del nord II Presidente francese 
dichiara ancora di - temere che 
questa recrudescenza delle osti-
ht i possa portare ad un con-
ditto piu grave e piii esteso- e 
ricorda che il governo francese 
ha lanciato il 10 febbraio - un 
nuovo appHIo per la riunione 
di una conferenza internazio-
nale- , dimostrando cosl. affer-
ma De Gaulle. - senza possibi
lita di equivoci. che la Francia 
non rinuncia a far sent ire la 
voce della ragione e non ri-
sparmiera i suoi sforzi per 
aprire una discussione. al di 
fuori della quale non e possi
b l e trovare un mezzo per arre-
stare lo sviluppo del conflitto 
e per nstabilire la pace- . 

e caduto- . Inoltre, l'Albania 
non e rimasta isolata nel voto: 
ha votato con lei la Mauritania 
e si sono astenuti tredici Stati, 
tra i quali la Francia. rAlgeria. 
Cuba, la RAU e altri paesi afro-
asiatici. La questione non si 
porra fino al 1° settembre, data 
in cui I'Assemblea tornera a 
riunirsi. ma una breccia e aper-
ta nella tattica paralizzatrice 
della diplomazia americana. 

Ma il quadro diviene addi-
rittura fosco se si guarda al 
reciso rigetto di qualsiasi - al-
ternativa - all'intervento mili
tare nel sud-Vietnam e nelPA-
sia de] sud-est prnnunciato da 
McNamara. alle motivazioni che 
egli ne ha dato — e che si 
traducono in un rilancio della 
- politica di forza - contro la 
Cina e i movimenti di libera-
zione di quella parte del mon
do —. all'identiflcazione. che 
egli ha stabilito. tra coesistenza 
pacifica e resa al ricatto del-
1'imperialismo. e ai cinici cal-
coli. scopertamente intimidato-
ri. sul pre/zo che uno scontro 
nucleare tra Stati t*niti e URSS 
costerebbe in termini di vite 
umane 

McNamara. si e subito no-
lato. e andato assai piii in la 
di quel che Johnson aveva in-
dicato nbadendo il principio 
della rappresaglia. e stato pre-
ciso la do\e il presidente aveva 
preferito espressioni va^he. ha 
escluso quella soluzione politica 
cui Johnson vuole aver Tana 
di restare aperto Quali con-
clusioni bisogna trarne" Non a 
caso i] - New York Times -
scrive stamane in un editoriale 
che un piccolo gruppo dl ame
ricani apnartenenti agli am-
bienti politici rrpubblicani <Mc 
Namara fa capo, appunto. a 
questi ambienti) - s ta facendo 
del suo megho per moltiphcarej 
i pericoh e i rancori suscttati 
dalla guerra ncll'Asia del sud-
est - E aggiunge che ~ lo seopo 
di questo gruppo e di ampliare 
la guerra del Vietnam, anche 
=;e cio sigmfira Testensione di 
essa alia Cina ed anche al-
1TRSS . II popolo americano 
ha dimostrato in maniera evi-
dentissima nelle ultime elezioni 
che non vuole awiarsi su que
sta strada -. • • -

Alia Casa ' Bianca. i] presi
dente degli Stati Uniti ha di-
scusso oggi per un'ora con il 
ministro degli esteri francese. 
Couve de Murville. - diversi 
argomenti. il princioale dei 
quali e stato l'Asia del sud-est. 
e in particolar modo il Vietnam 
del sud -. L'inviato di De Gaulle 
aveva conferito ieri lungamente 
con Rusk e, inaspettatamente. 
con il vice-presidente Hum
phrey. 

non diventare involontaria-
mente fattori di disordine e 
qualche volta di evers ione, 
muoversi concretamente sul
la via della niessa al bando 
del le armi nucleari e della 
l iduzione progressiva del le 
armi convenzionali , favorire 
l'intesa diretta fra Wash
ington e Mosca: ecco quel lo 
che occorre fare perclte la 
Pacem in terris d ivenga 
realta >. 

Nenni ha infine trattato i 
problemi dell'Europa e della 
sua unita. Egli ha indicato 
sostanzialmente tre soluzio-
ni: l 'e le/ ione di un'assemblea 
parlamentaie europea a suf-
fragio universale, l'associa-
zione dell'Inghilterra e dei 
paesi scandinnvi e, infine, 
quella che egli ha chiamato 
< la ncerca di una soluzione 
graduale della quest ione te 
desca >. 

E' a questo punto che do-
vevano risaltare i l imiti e la 
genericita de l l e posizioni di-
fese dal leader socialista ita 
l iano in questo dibattito, li 
miti connessi alia sua quali-
fica di v icepres idente dell'at
tuale governo di centro s in i 
stra. A sottolinearli mag-
giormente serviva l'audace 
discorso dell 'americano Ken
nan, che, sugl i stessi proble
mi europei, ispirandosi alia 
stessa Enciclica, trovava la 
possibilita di dire qualcosa 
di molto piii avanzato e pro 
fondo. Anche l ' intervento di 
Kennan va quindi esposto 
ampiamente . • 

II noto studioso e d iploma 
tico americano ha comincia 
to con l 'elencare e contes ta
re i presupposti che in tutti 
gli ul t imi anni hanno domi-
nato l e concezioni occiden-
tali e hanno portato ad una 
politica da lui definita < s t e 
rile e insoddisfacente >: la 
idea che l 'Unione Soviet ica 
volesse attaccare o intimi 
dire l'Europa occidentale , la 
credenza che potesse esserne 
dissuasa solo da un'alleanza 
mil i tare che facesse perno 
su una Germania potente 
mente riarmata, la press ione 
per un'unificazione tedesca 
che portasse tutta la Germa 
nia nel s i s tema atlantico, in-
fine quel lo che Kennan ha 
definito il « piccolo-europei-
smo >, c ioe il progetto di una 
romunita europea chiusa nel
la parte occidentale de l con-
tinente, ancorata a l le s u e al-
leanze, quindi tale da favo
rire piuttosto che da i m p e -
dire la div is ione dell'Europa. 

Partito dalla critica di que
sti principi, Kennan ha pro-
posto cambiamenti fonda-
mentali nel la politica occi
dentale . Innanzi tutto, egli 
ha chiesto che non si guardi 
piu a l l e armi nucleari come 
mezzi indispensabili di dife
sa: vuole quindi che si < di-
scutano seriamente » le pro
poste polacche per una zona 
disatomizzata in Europa co
me primo passo per un'even-
tuale e l iminazione de l le armi 
atomiche dagli arsenali na-
zionali, unica premessa pos-
sibi le per impedire la proli-
fera7ione di que l l e armi. 

In secondo luogo, Kennan 
ha chiesto un cambiamento 
nella politica verso la Ger
mania. nonostante le prote
st e che possono venire da 
Bonn. S e non e possibile og
gi un d is impegno dal centro 
dell'Europa, Kennan non ve
d e altra possibilita che accet
tare l'esistenza di due Stati 
tedeschi. non come soluzio
ne finale del problema ma 
come premessa per promuo-
vere piii stretti contatti fra 
le due G e r m a n i c 

Infine. Kennan chiede che 
si r ivedano le concezioni oc
cidental! circa le intenzioni 
soviet iche . concezioni n -
maste invariate dall'epoca 
del la guerra di Corea e del 
blocco di Berl ino e che gia 
allora «contenevano proba
bi lmente seri e lementi di 
equivoco >. I giudizi che co-
munemente si danno de l l e 

j intenzioni soviet iche — ha 
detto Kennan — sono tali da 
non conciliarsi ne con la dot-
trina comunista (che non 
prevede Pesportazione del 
social ismo verso altri popoli 
esc lus ivamente o principal-
mente con le baionette di 
eserciti s tranier i ) . ne con gli 
impegni morali che i diri
genti sovietici hanno assunto 
verso il loro popolo. n e con 
il presente stato del le rela-
7ioni fra Mosca e i paesi co-
munisti dell 'Europa orien
tate. - ImputaTe • ai dirigenti 
soviet ici una totale inuma-
nitn non e plausibile , »*d e 
inoltre in disaccordo con gli 
ideali umani che noi dobbia-
mo riconoscere essere a l l 'on-
gine. ins ieme ad altri e l e 
menti meno apprezzabili agli 
occhi di alcuni di noi, del 
marx i smo curopeo >. 

Giuseppe Boffa 

\*v 

DALLA PRIMA 
Moro i 

settori prescelti, della offertt, 
soprattutto in campoagricolo . 
L'agricoltura deve diventare 
quindi un cardine dl questa 
politica. Per quanto riguarda 
il «p iano» , Fanfanl ha detto 
che il suo primo anno, quello 
attuale, < nschia di svuotarsi 
di significato ove non si prov-
veda a fare dei 19^5 un anno 
di primo. vero e cosciente ini. 
zio del la . programmazione». 
Fanfani ha concluso dicendo 
dl essere contrario a una vera 
e propria crisi e favorevole 
a un serio < rinvigorimento » 
del governo. 

Oltre quello di Fanfani, i 
discorsi piii • Importanti sono 
stati quelli di Moro e di Ru
mor. Moro ha constatato con 
soddisfazione la convergenza 
generale a favore della per
manenza del suo governo. Ha 
detto che la DC portera le po
sizioni ' emerse dal dibattito 
< responsabilmente a] confron-
to con gli altri partiti ». Ha 
confermato l'impegno per una 
spinta , anticongiunturale * e 
quindi ha concluso dicendo 
che egli € secondera > gli sfor
zi per una piii intensa e ag-
giornata collaborazione qua-
dripartita < nell'ambito del rin
vigorimento del governo attua
le nel pieno rispetto delle nor-
me democratiche che regola-
no la Costituzione e la vita 
del governo ». Come gia abbia
mo detto non sembra molto ri-
spettosa di queste regole la 
procedura prescelta per questa 
anomala crisi-rimpasto. Lo 
stesso Sullo del resto, nel suo 
intervento, ha sottolineato cer-
te anomalie; Sullo ha anche 
chiesto un < commissariato > 
per il piano quinquennale il 
cui precipuo scopo — ha sco-
perto l'ex esponente di sini
stra — deve essere quello di 
creare «una tregua di cin
que anni» fra governo, im-
prenditori e sindacati. 

Dopo interventi di Sullo, 
Gullotti, Scalfaro (che ha pe-
santemente rivendicato l*ac-
quisito «dirit to» degli scel-
biani di essere present i nel 
governo) e Colombo ha par
lato Rumor. II suo & stato 
un discorso di tipo scelbia-
no. Ha detto che in Direzio-
ne « netta e stata la naffer-
mazione della delimitazione 
della maggioranza intesa co
me scelta democratica che va
le come condizione e premes
sa delle impostazioni program-
matiche che non possono ne 

Pechino: 
la pace esige 
il ritiro degli 

americani 
PECHINO. 19 

~ II governo americano — 
scrive il Quotldiano del popoto 
nel suo editoriale di oggi — 
si trova in un " impasse" dal 
momento che non accetta la 
sconfltta ma non osa affrontare 
le conseguenze di un'estensione 
della guerra ». 

« Lo scopo dell'amministrazio-
ne Johnson — prosegue il gior-
nale — e chiaro: ottenere al 
tavolo della conferenza quello 
che non pud ottenere sul campo 
di battaglia. Essa vuole legare 
mani e piedi alle forze di libe-
razione del sud-Vietnam per 
rafforzare le posizioni del regi
me fantoccio di Saigon ed otte
nere respiro. La pace nel Viet
nam pu6 essere conclusa in ogni 
momento. ma soltanto dopo che 
gli aggressor! americani avran-
no lasciato il Vietnam del sud. 
non certo prima. L'imperiali-
smo americano ha i giorni con-
tati nel Vietnam del sud. Pre
sto o tardi sara spazzato via». 

- Da tempo — dice ancora 
il giomale. rivolto agli ameri
cani — vi e stato consigliato 
di andarvene rapidamente. Se 
voi partirete, il popolo del sud-
Vietnam vi augurera buon viag-
gio. ma se resterete sarete 
ugualmente i benvenuti perche 
il popolo continuera a farvi 
guerra e voi continuerete a for-
nirgli gratuitamente tutte le 
armi nccessarie ». 
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incldere su di essa ne inde-
bolirla senza che si modiftchi 
il quadro politico generale» . 
Rumor ha chiesto che 11 P S ! 
si impegni «senza piu esita-
zioni > nella estensione alia 
periferia della formula di cen-
tro-sinistra e ha avuto pesanti 
parole polemiche per l'inte
sa PC1-PS1-PSIUP a Firenee. 
II Segretario dc — dando ple
na soddisfazione a Scelba — 
ha quindi rilevato la necesslta 
di una < costante vigilanza da 
parte delle forze politiche e 
del governo per la difesa dol-
l'ordine costituzionale da ogni 
pericolo di disgregarione; le 
forze politiche democratiche 
devono tutte collaborare a 
questa azione impegnandosi 
nel compito di resistenza e di 
lotta perchd non veng i scar-
dinata la democrazla >. Que
sto e il senso, ha aggiunto 
Rumor. deU'anticomunismo 
della DC e del centro-sinistra. 
Concludendo il Segretario dc 
ha detto che la DC si pre
senta ora < tutta intera, senza 
distinzioni di sorta al suo in-
terno sulla base del documen-
to approvato dal CN ul t imo*. 
In materia economica Rumor 
ha volutamente insistito sulla 
neccssita di avere un « obiet-
tivo essenziale >: mantenerc la 
stabilita monetaria. 

Un discorso velleitario, pro-
fondamente conservatoro e ri-
cattatorio verso il PSI, che 
rivela il fondo vero delle am-
biguita morotee e aggrava — 
il PSI non potra ignorarlo 
— sia il significato della nuo-
va partecipazione scelbiana 
alia maggioranza, sia il pesan-
te magcartismo del documento 
del CN dc. 

Del discorso fatto da Co
lombo — che ieri ha presie-
duto una riunione di tre ore 
con Pieraccini, Tremelloni e 
Carli — e'e solo da rilevare 
il vanto che egli si c fatto (im-
pudentemente) dei «succes-
si > della sua politica econo
mica: con strumenti aggior-
nati, ha detto, s i prosegtiira 
< sulla stessa strada >. Fiac-
ciono al PSI queste sfrontate 
conferme della linea Colom-
bo-Carli? Piacciono ai sinda
cati? Proprio ieri uno dei se-
gretari della CISL, Arm a to, 
ha detto che il suo sindac&to 
appoggia ancora il centrosini-
sir a, < ma e giusto riconosce
re che quella politica non ha 
fin ora trovato una interpreta-
zione concreta e rispondente 
alle attese e alle spcranze che 
aveva suscitato in vasti stra
ti della classe lavoratriee». 

IL PSIUP T ^ Direzlone o>l 
PSIUP ha approvato e diffuso 
ieri un documento nel quale 
si rileva <il peggioramento 
della situazione politica dopo 
il CN dc ». II documento pro-
segue rilevando « i l carattere 
contraddittorio del recent* CC 
socialista il quale, mentre ha 
significativamente registrato il 
sostanziale fallimento della 
esperienza governativa e della 
politica di centro-sinistra, ha 
deciso di tentare il rilancio 
del governo allargandone la 
composizione con un rimpa-
sto che e soltanto un «wpe-
diente per mantenere in pie
di una maggioranza e una po
litica ormai logore». II do
cumento critica anche dura-
mente la posizione presa dal 
governo Moro soil problema 
del Vietnam. 

Beran 
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gna indubbiamente la tin* di 
una vicenda che ha reso tag! e 
difficill nel passato i rapporti 
fra il governo ceco e il Va-
ticano. II vescovo di Praga ave
va infatti assunto. dopo il 1948, 
un atteggiamento ostile verso il 
nuovo governo del paese, men
tre la maggior parte del clero 
e un'aliquota notevole delle ge-
rarchie cattoliche, prestavano 
giuramento di fedelta alia R«-
pubblica socialista e colIabOf-
vano lealmente col goverae. 
Una vera e propria «questio
ne religiosa- non e mai stata 
aperta. in realta, in Cecoslo-
vacchia. nonostante l'iniziale 
atteggiamento ostile di Beran. 
Lo stesso primate, del resto. 
veniva libera to due anni - fa 
dallo stato di domicilio coatto 
nel quale era vissuto flno al
lora, per prendere residenza in 
una villa della Charitas. m po
chi chilometri da Praga. 

La notizia della sua pretni-
ma nomina a cardinale aveva 
suscitato negli ambienti oeei-
dentali di Praga una ridda di 
supposizioni sui possibili ac
cord! fntercorsi fra il Vatlea-
no e il governo cecoslovaeco. 
supposizioni che non venivano 
eonfermate ne dalle autorita 
del Paese. ne dallo stesso Be
ran. il quale rifiutava anzi di 
ricevere i giornalisti che eer-
cavano di avere da lui una 
conferma su un suo posstMIe 
viaggio a Roma. 

Finora. nessuna notizia uffi
ciale e stata emessa sui contat
ti che hanno preceduto la 4e-
cisione del trasferimento di 
Beran a Roma, e quella, non 
meno importante. della nomi
na del vescovo di Buto. To-
masek — una eminente p4»rso-
nalita delle gerarchie cecotfo-
vacche — quale amministrato-
re apostolico nella capitale. 

Negli ambienti gtornalnrtici 
occidentali si afferma che po-
che settimane fa il capo del 
dipartimento per i rapporti fra 
lo Stato e la Chiesa. che fa 
capo al ministero della Cultu-
ra. si e recato a Roma. Se la 
notizia sia vera, e se la visita 
possa in qualche modo essere 
messa in relatione con la par-
tenza di Beran per il Vaticano, 
non e dato conoscere da alcu
na fonte ufficiale. . 

Anche le voci secondo le 
quali gli ultimi avvenimenti 
nreluderebbero a un accordo 
di piii ampio respiro tra lo 
Stato cecoslovaeco e il Vatica
no non possono per ora essere 
eonfermate La partenza di 
monsigpor Beran per Roma. 
;u un aereo di linea delta com-
pagnia aerea cecoslovacca. e 
awenuta ieri mattina nel piu 
stretto riserbo. Nessuna fontc 
l'aveva preccdentemenso «n-
nunciata. • 



PAG. 4 le region! I 'Un i t A / tflbato 20 febbfat* 1965 

Caos per le Giunte a Reggio Calabria 

di riduzione 
11300 operai del tre stabiiimenti marchigiani 
si preparano a rispondere con la lotta - Con

crete proposte per la piena occupazione 

Sassari 
• t * t 

Manif estazione 

popolare per 

la rinascita 
Dal nostro corrispondente 

SASSARI, 19 
Per domenica 21 e in pro-

gramma a Sassari una manife-
stazione popolare di protesla 
per il lavoro e la Rinascila con 
la partecipazione di folte dele-
gazioni dei 21 Comuni che fan-
no capo alia 1. Zona Omogenea 
sul Piano di Rinascita. La ma-
nifestazione zonale. che fa se-
gulto a quella tcnuta il 14 nella 
zona di Ozieri, si svolge in pre-
pnrazione del Convegno Meri-
dionalo cho si terra a Cagliari il 
5-fi-7 marzo sui tcml della fun
zione della Regione per la pro-
grammazione economica De-
mocratica ». 

Ma i tcmi piu scottanti e piu 
vicini che sonstanziano la ma-
nifestazione di Sassari sono 
strettamente collegati alia real-
th economica e sociale della zo
na, sottoposta a dura prova. sia 
per 1 riflessi disnstrosi della 
- rongiiintura - e sia per la po-
litica di abbandono delle risor-
se locali - minerarie e aerico-
le» che un tempo costituivano 
la spina dorsale del tessuto eco-
nomico e sociale del sassarese. 

Nel capoluogo pesano grave-
mente la crisi dell'edili7ia pri-
vata e la mancan/a di una qual-
siasi iniziativa deU'edilizia pub-
blica. Alcune fabbriche sorte 
con forti contributl della Re
gione: Isolao — Cotoniflcio del
le Piane — Vianini ecc . o han-
no chiuso. o stanno per chiude-
re o svolgono un'nttivita molto 

' ridotta. Le minicre dell'Argen-
tlera e di Canglia. che occu-
pavano oltre 600 operai. sono 
state smobilitate e non scmbra 
vi siano intenzioni positive per 
la loro riattivazione nel qua-

.dro degli intcrventi del Piano 
di Rinascita. 

Salvatore Lorelli 

Dalla nostra redazione 
' *'• < ANCONA, 19 

Sul mllletrecento operai dei 
tre stabiiimenti delle cartiere 
Millani dl Fabriano, Pioraco e 
Castelraimondo (localita fra lo
ro vicine) lncombe la mlnaccia 
dl una drastlca riduzione del-
l'orario dl lavoro a partire dal 
primo di marzo. II provvedl-
mento che era stato preannun-
ciato dalla direzione del com-
plesso per la meta di questo 
mese venne sospeso dopo la 
proteste e gli scioperi dei lavo-
ratori. 

In una riunione svoltasi a 
Castelraimondo le Commissionl 
Interne del tre stabiiimenti in-
sieme con i rappresentanti sin-
dacali della CGIL. CISL ed UIL 
hanno deciso di proclamare al-
tri scioperi delle maestranze. 
Nella riunione e stato votato 
nnche un ordine del giorno in-
viato ai dirigenti delle cartiere. 
al ministro del Lavoro, alle or-
ganizzazioni nazlonali di cate-
goria ed ai parlamentari delle 
province di Ancona e Macerata 
Nel documento si invitano la 
society proprietaria e le auto-
rita a revocare la progettata 
riduzione dell'orarlo di lavoro 
tanto piu che il provvedimento 
non appare risolutivo per i pro-
blemi delle « Millani -. In ogni 
caso, le rappresentanze sinda-
cali e di commissione interna 
chiedono quanto meno una ul-
teriore sospensione del provve
dimento 

Ed ecro gii obiettivi perse-
guiti dai lavoratori dei tre sta
biiimenti: potenziamento della 
produzione, degli impianti e 
della occupazione con ulteriori 
investimeriti <e controllo statn-
le e dei sindarati degli investi-
menti stessi data la natura del
le cartiere *Miliani» i cui azio-
nisti sono enti ed istituti pub-
blici): sganciamento dalla Con-
nndustria e passaggio dell'e-
zienda all'Intersind; superamen-
to di ritardi e carenze attraver-
so precis! suggerimenti che i 
lavoratori formuleranno dopo 
gli incontri in corso con la dire
zione: decisione di riservare al
le - Miliani» le commesse per 
conto dello Stato e degli enti 
pubblici, compresi quelli azio-
nisti: realizzazione di un con-
sorzio fra le cartiere a parte
cipazione statale e pubblica 
nerche possano esercitare una 
funzione anti-speculativa 

w. m. 

L'AQUILA — Proseguono In tutta Italia le manifestazloni del penslonatl per l'aumento delle pension! 
aspetto della forte manlfestazione svoltasi negll scorsl giorni nel capoluogo abruzzese 

Nella 

Per la natura del vapore e per potenza 

II «soffione» scoperto e 
il piu rilevante dell'Amiata 

« E' senz'altro paragonabile — ci ha dichiarato il direttore dei lavori — ai piu potenti fori di 
Larderello» - Gruppi di turbine presto in funzione - Domani convegno indetto dal Comune 

Annullate le nomine dei sindaci di sinistra a Cittanova, Plati e Tauria-
II «lungo inverno» nel Capoluogo - L'unita delle sinistra valida 

alternativa alio screditato centro-sinistra 

Dal nostro corrispondente 
REGGIO CALABRIA, 19. ' 

Una generale situazione di di 

Andria: immenso 
corteo di disoccupati 
Dal nostro corrispondente 

BARI, 19. 
La recrudescenza del maltem-

po, che dura ormai da due set-
timane (oggi e nevicato su tut
ta la provincia di Bari com-
prrso 11 capoluogo) ha reso piu 
grave lo stato di disagio delle 
popolazioni, specie nei centri 
agricoli ove il fenomeno della 
disoccupazione ha raggiunto 
puntc preoccupanti. 

Ad Andria questa mattina piu 
di 2500 disoccupati agrieoli, a 
cui si sono aggiunti i lavora
tori deU'edilizia. hanno dato 
vita a una manifestazione per 
chiedere al governo interventi 
utgenti a sollievo della disoc-

1 cupazione. Un 
eon alia testa 

ha percorso le vie della citta. 
A conclusione della manifesta
zione. hanno parlato ai lavo
ratori i dirigenti delle tre or-
ganizzazioni sindacali. Una ae . 
legazione di disoccupati ha con-
ferito con il sindaco di An
dria, compagno Di Molfetta, 

Manifestazloni di disoccupati 
si sono svolte anche a Gravina 
di Fuglia e a S Eramo, Spi-
nazzola Bitbnto e Minervino. 
In quest'ultima localita la neve 
ha provocato gravi dannl agli 
cliveti. le cui piantagioni piu 
giovani sono andate distrutte 
per il 60^. Nella zona della 
Murgia drammatiche le condi-
zioni del patrimonio zootecni-

dacali della CGIL. CISL e UIL 

co da 12 giorni fcolato nelle 
immenso corteo|campagne a causadella neve. 
1 dirigenti sin 

I. p. 

Dal nostro inviato 
PIANCASTAGNAIO. 19 

La nuova scoperta di vapore 
endogeno fuoriuscito dal Joro 
di triuellarione nei pressi del 
podere Santa Rosa, viene con-
slderata dai tecnici locali del
l'ENEL, con i quali ci siamo 
intrattenuti in cordiale collo-
quio, la piu rilevante, e per la 
natura del vapore e per la sua 
potenza, di tutta la zona amia-
tina. - E' senz'altro paragonabi
le — ci ha detto 11 direttore 
dei lauori — ai piu potenti fori 
che sono gia stati scoperti a 
Larderello'. Sono due anni e 
mezzo, infatti, che ricerche di 
questo tipo si stanno effettuan-
do nei due versanti, quello gros-
setano e quello senese, del Mon
te Amiata e i soffioni flno ad 
ora scoperti hanno permesso sol-
tanto la costruzione di due cen-
trali elettriche, una di media 
e Valtra di piccola portata, ri-
spettivamente a Bagnore e al 
Foro 7 di Piancastagnaio. 

Sul luogo si sono recati, nella 
giornata di ieri. dirigenti e tec
nici del compartimento del-
VENEL di Firenze e della di
rezione di Roma, che hanno 
imrnedlatamente dato disposi-
zioni per Vimbrigliamento del 
nuovo soffione e hanno lasciato 
intendere che saranno presto 
messi in funzione gruppi di 
turbine per la produzione di 
energia elettrica. Nel contempo, 
sempre stando a voci ufficiose, 
si sarebbe dato il via a nuove ri
cerche, 

Tutto cid fa presupporre che 
le ricerche si stavano condu-
cendo con poca convinzione da 
parte dell'ENEL, anche perche 
si stava avvalorando la tesi che 
la natura dei vapori endogeni 
scoperti, nelle varie trivellazio-
ni, non fosse genuina e quindi 
non impiegabile per I'energia 
elettrica. E' certo, perd, che il 
discorso, oggi, si sposta e inve-
ste tutta la politico dell'ENEL 
nel sett ore delle forze endogene 
e della sua piena utilizzazione 
a fini industriali. 

A quanto abbiamo appreso, le 
due centrali sino ad ora messe 
in funzione nel Monte Amiata, 
erogherebbero energia per le 
Ferrovie dello Stato e per la 
Selt Valdamo, quando invece 
e'e bisogno che I'energia elettri
ca derivala dal vapore endoge
no — che ha il piu basso tasso 
produttivo aggirantesi su lire 
1,70 al kwh — sia invece lar 
gamente impiegata per lo svi 
luppo industriale del Monte 

PIANCASTAGNAIO — II nuovo «sof f ione» scoperto dall'Enel 

Amiata. E' facilmente intuibile, 
infatti. data la presenza mattic-
cia nella zona di materie prime, 
quali il mercurio e il legname 
boschivo, come la costruzione 
della nuova centrale, se ci sard 
(e ci auguriamo vivamente che 
ci sia). possa dare la possibilita 
immediata al sorgere di piu este-
se attivita industriali che po-
trebbero avere le forniture di 
energia elettrica a un bassissl-
mo costo. 

E' a questi problemi che St 
e subito collegato a Piancasta
gnaio un movimento reale di 
tutte le forze politiche, sindaca
li ed economiche, tendenti ap-
punto a trasformare in questo 
senso la nuova scoperta dello 

ENEL. L'Amministrazione co-
munale ha convocato per dome-
nica alle ore 9,30 un convegno, 
cui hanno gia aderito le sezio-
ni locali del PCI, del PSI, della 
DC e le organizzazioni sindacali. 

II sindaco Brogi ci sottolinea-
va che la disoccupazione ha 
raggiunto, in questi ultimi tem
pi, nelttntero territorio comu-
nale le 500 unita mentre in tut
ta VAmiata supera le duemila 
unita; percid divtene indispen-
sabile Vutilizzazione razionale e 
programmata delle immense ri-
sorse del sottosuolo amiatino, 
per I'impiego di tutta la mano-
dopera disoccupata della zona. 

L'attualita della scoperta, 
quindi richiama all'attenzione 

delle autoritd • governative un 
grosso problema che riguarda 
una vasta zona montana, oggi 
colpita dalla degradazione eco
nomica e dall'emigrazione di 
massa. 

Si tratta, percid di termina-
re quel serio intervento statale 
che sino ad oggi e mancato nel 
Monte Amiata e che, in deflm-
tiva, e la causa dei guasti che 
affliggono la intera economia 
montana. A questo tendera il 
convegno promosso dall'ammi-
nistrazione comunale e a questo 
debbono guardare, con la lot
ta e la mobilitazione. le cate
goric lavoratrici dell'intera zona. 

Giovanni Finetti 

La temperatura e scesa a 7 gradi sotto zero! 

BUFERE Dl NEVE IN TUTTO IL MOUSE 
' Dal nostro corrispondente 

CAMPOBASSO, 19 
Primi fiocchi di neve a Cam-

pobasso e bufere su tutto il 
territorio regionale, mentre la 
colonmna del mercurio que-
sta notte e scesa a 7 gradi sot-
to zero, raggiungendo la me
dia piu bassa della stagione. 

Questa la situazione all'atto 
in cm telefoniamo. II vento ge-
lido soma a 70-80 km. orari. 
ostacolando notevolmente le 
operazioni dei soccorai. I due 
elicotten del centro soccorso 
aereo della Prefettura contmua-
no a fare la spola fra il capo
luogo e i comuni isolati. A Ma-
trice — piccolo centro distante 
7 km. da Campobavo — sono 
stati portatt 8 quintali di pane. 
mentre I comuni dt Colletorto 
e di Bonefro sono stati anche 
oggi riforniti di medicinali. An
che lo stato di salute dell'auto-
mobilista awocato Giovannan-
gelo Nucci. di 41 anni. da La-
rino, prelevato ieri da un eli-
cottcro presso il casello ferro-
viario 69 nei pressi di Cam-
polieto e trasportato allospe-
dale civile di Campobasso per
che colto da colite epatica. va 
migliorando. A Prowidenti e 
stata prelevata una partonente 
e il bimbo sta bene. 

Se continua a nevicare cosl, 
domani quasi certamente nel 
Molise i comuni isolati aumen-
teranno e Topera intrapresa per 

v riattivare i collcgamenti risul-
tera del tutto vana. Attualmen-
U risultano isolati i comuni dl 

Matrice, Mafalda. Monte Gif-
fone, Ripabottoni, Morrone del 
Sannio, Bonefro. Montelongo, 
Colletorto. San Giuliano di Pu-
glia. Limosano. S. Angelo Li-
mosano. Sambiase. Castelbottac-
cio, Lupara. 

Al casello 69, nei pressi della 
stazione di Campolieto, la spes-
sa muraglia di neve e alta oltre 

tre metri. Centinaia di operai 
sono disseminati lungo la trat
ta Campolieto-Ripabottoni-Bo-
nefro e si pensa che entro un 
paio di giorni — se non viene a 
nevicare — tutta la linea do-
vrebbe essere riattivata. Le 500 
persone — studenti e viaggia-
tori di Petrella. Castellina e Lu
para — per alcuni giorni ri-

Anrhe la 
Nella foto: 

costa jonica si e ammantata 
Grotteria sot to la neva, neve. 

mas'.e bloccate a Campobasso, 
sono state riportate in serata. 
con i mezzi dei vigili del fuo-
co, della polizia stradale e cara-
binieri. nei propri paesL 

Antonio Calzone 

Dal nostro corrispondente 
MATERA. 19. 

Da ieri e ripreso a nevicare 
su tutta la - Basilicata; questa 
volta anche sul Metapontino. 
nsparmiato dalle nevicate dei 
giorni seorsi. sono caduti circa 
venti cent:metri di neve. 

Gran parte dei comuni rag-
giunti dalle squadre di soccor-
so e dagli spalaneve sono ri-
masti nuovamente bloccati e 

i.solati. Anche il traffico ha su-
bito un sensibile deterioramen. 
to, tutte le strade dei valichi 
c degli altipiani sono nuova
mente chiuse al traffico; sulle 
poohe strade in cui e possibile 
r:att.vare la circolazione si fa 
cbbligo dell'uso della catene: 

Particolarmente precana si e 
rifatta la situazione in tutto l'al-
to Materano, nella zona di Sti-
gliano dove la caduta di oltre 
40 centimetri di neve ha deter
minate l'isolamento di una doz. 
zina di centri abitat: nei quail 
gia cominciavano a scarseggiare 
c.bi e medicinali Isolati sono 
rimasti i comuni intorno" ad 
Avigliano. la fascia dei pae«l 
rille falde del Pollino e 1 cen
tri abit.iti del Lagonegrese. 

D. Notarangelo 

Nella Sila i lupi 
assediano le case 

Dal nostro corrispondente 
COSENZA, 19. 

L'eccezionale ondata di freddo e di neve che da diversi 
giorni imperversa nel Mezzogiorno, nelle ultime 48 ore ha 
investito con particolare violenza il cosentino. Nel capoluogo 
nevica con intermittenza da oltre 36 ore. La spessa coltre 
ha gia superato I 30 centimetri di altezza paralizzando inte-
ramente la citta. Sulle strade il traffico a w ' e n e con notevoli 
difflcolta. I ser\-izi piu importanti sono fermi. Tutte le scuole 
hanno sospeso le lezioni per un tempo indeterminato. 

E' la prima volta da diversi anru che a Cosenza si regi-
stra una nevicata cosi abbondante. La situazione e ancora 
piu precana in provincia. 

Particolarmente grave e la situazione nei numerosi co
muni dell'altopiano silano dove la neve ha superato i 4 e 5 
metri di altezza, costringendo le persone a nmanere bloc
cate in casa anche per paura dei lupi che affamati e nu
merosi hanno fatto la loro apparizione in parecchie localita. 
A Lorica una garritta della polizia 6 stata assalita da un 
branco delle fameliche bestie; uguale sorte e capitata a una 
casa colonica nei pressi del grosso centro di Acri. 

L'intenso freddo ha gia provocato una vittima nel co
mune di Luzzi. Si tratta di un'anziana donna, la settanta-
duenne Filippina Lombardi, rimasta completamente carbo-
nizzata dentro la sua casetta dove viveva sola. La povera 
donna a causa del freddo aveva acceso il fuoco in un grosso 
braciere per scaldarsi; evidentemente si era da poco asso-
pita quando i suoi vestiti a contatto con il carbone acceso 
hanno preso fuoco awolgendola nelle flamme. 

Olofeme Carpino 

sagio e di confusione politica si 
avverte, ovunque, in provincia 
di Reggio Calabria: ancora oggi 
si impedisce di fatto ai maggio-
ri consessi elettivi di procedere 
alia elezione del sindaci e del
le giunte; la Prefettura. con pre-
testuosi cavUli procedurali, in-
valida le nuove maggioranze 
democratiche costituite in op-
posizlone al prepotere dc; la 
lunga paralisi ammlnistrativa si 
riflette, gia pesantemente, sul-
la popolazione e rischia di ave
re gravi ripercussioni sulla 
stessa attivita dei Comuni. 

A determinare il profondo 
stato di crisi sono da una par
te gli interessl elientelari di una 
DC sorda a qualsiasi apertura 
verso i nuovi fermenti di demo 
crazia e l'incapacita del PSI e 
del PSDI. ingabbiati nella linea 
«globale» dl centro sinistra — 
peraltro largamente ripudiata 
dalle organizzazioni di base — 
a respingere 11 ricatto dc e la 
compiacente illecita pressione 
dell'autorita prefettizia. 

Si consente cosl alia DC. cla-
morosamente battuta a Reggio 
Calabria ed in provincia dal vo-
to popolare del novembre scor-
so, di prolungare oltre misura 
un atteggiamento di assoluto di-
sprezzo verso ogni forma di vi
ta democratica. in netto contra-
sto con le maturate esigenze di 
rinnovaniento politico e sociale, 
del resto largamente awertite 
dalle popolazioni di una provin
cia dove i tradizionali fattori di 
squilibrio economico si sono ul-
teriormente aggravati. 

Di fronte al precipitare di si-
tuazioni economiche e sociali la 
DC reggina sa otfrire solamente 
il triste spettacolo di profonde 
ed insanabili lacerazioni inter
ne. determinate dalla sua natura 
clientelare che ha impresso alia 
politica amministrativa dc il ca-
rattere di una vera e propria 
vocazione al malcostume ed al 
personalismo. 

II discorso sul centro sinistra. 
Intavolato dalla DC con i partiti 
laici della cosidetta area de
mocratica, non poteva, dunque, 
andare lontano perchGe viziato 
da profondi limiti e da flni stru-
mentali che avrebbero dovuto 
consentire alia DC di mantene-
re il prepotere politico — la do
ve 1'avesse perso — e di mettere 
le mani sui Comuni tradizional-
mente amministrati dalle forze 
popolari. Se cid non e avvenuto, 
se la -g lobal i ta- dell'accordo e 
saltata, si deve in primo luogo 
ai forti vincoli di unita popola
re. alle awertite esigenze di 
rinnovaniento radicale del co
stume e dei metodi amministra-
tivl, alia ribellione, non sola
mente individuale. dl alcuni dc 
contro le prepotenze elientelari. 

La recente. violenta esplosio-
ne degli interessi economici del
le varie clientele, facendo rom-
pere il precario equilibrio in-
terno della DC, ha avuto il pre-
gio — ove ve ne fosse stato bi
sogno — di di most rare come con 
la DC reggina. abbarbicata ad 
una politica di conservazione 
dei vecchi privilegi economic! 
e sociali, non e possibile un di
scorso costruttivo e. nello stes 
so tempo, dl porre gli interlocu-
tori laici dinanzi a nuove e piu 
pesanti responsabilita. Non e 
piii possibile consentire alia DC 
di mantenere - u n lungo inver
n o - sui Comuni piu importanti, 
sul capoluogo, sulla stessa am-
ministrazione provinciale di 
centro sinistra — dove si impo-
ne un chiarimento politico dopo 
il * benevolo » atteggiamento dei 
gruppi liberale e missino — 
senza rischia re di essere coin-
volti nelle pesanti responsabili
ta della DC verso le nostre po
polazioni. 

Alio stesso modo non e possi
bile tollerare oltre l'atteggia-
mento assunto dal vice prafet-
to, dottor Odierna. — cui. in as-
senza del prefetto. e stata affi-
data la reggenza della Prefet
tura — contro la formazione 
delle nuove maggioranze de
mocratiche. 

II solerte funzionario. quasi 
fosse un gregario della DC. si 
sta adoperando, arrampicando-
si sugli specchi. per far aumen-
tare il caos e la confusione. Al
cuni esempi delle sue contrad-
dittorie decisioni servono a di-
mostrare la « disinvoltura - del
l'autorita tutoria: a Cittanova. 
il dottor Odierna. ha convocato 
con decreto. pochi giorni dopo 

He elezioni, il Consiglio comuna
le consentendo alia DC locale di 
ottenere l'appoggio missino pri
ma che fosse - ufficialmente » 
varato 1'accordo globale sul cen
tro sinistra: a Melito Porto Sal
vo ha bocciato l'clezione della 
giunta unitaria cavillando sul 
modo con cui si era proceduto 
alia nomina dei suoi componen-
ti: a Caulonia, dopo le dimis-
sioni di ben 15 eonsiglieri su 30. 
ha - scoperto » che l'intero Con
siglio pub essere surrogato. for-
se perche la DC spera di poter 
pe«care qualche - surrogato -: a 
Plati. la legittima elezione del 
sindaco comunista. a\-\ enuta 
con la presenza di tutti i eonsi
glieri. e stata annullata ptrche 
gli awis i di convocazione non 
sarebbero stati fatti per tempo 

Inflne, raccorciando I'elenL-o 
delle sopraffazioni prefettizie. 
citiamo il recentissimo annul-
lamento della elezione del sin
daco e della giunta a Tauriano 
va. Il dottor Odiema afferma 
che la maggioranza assoluta dei 
eonsiglieri (16 su 30) non po
teva procedere alia votazione 
dopo che il presidente. un dc. 
per evitare al suo gruppo la 
umiliazione di essere posto in 
minoranza. aveva tolto la sedu-
ta. niente meno. - p e r motivi di 
ordine pubbheo -. 

I partiti laici del centro si
nistra devono ormai assumersl 
chiaramente Ja loro responsa
bilita: mantenere l'equivoco ruo 
giovare solo alia DC che ha cla-
morosamente tradito i suoi 
- impegni» a Reggio Calabria, 

che gia parla di «ripensamen-
ti». che vuole forzare la mano 
con ogni mezzo per sfuggire alio 
isolamento 

Per uscire dagli equivocl e 
dalla confusione eslstono larghe 
possibilita di incontri unltarl (lo 
dimostrano le numerose giunte 
popolari e democratiche gia co
stituite in provincia di Regejo 
Calabria) su programml di rin
novaniento della vita ammini
strativa e politica. Del resto. in 
tal modo. si corrisponde piena-
mente alle indlcazioni del voto 
del novembre scorso ed alle at-
tese di rinascita economica, ci
vile e sociale delle nostre popo
lazioni. 

Enzo Lacaria 

Si sfascia il 
centrosinistra 

a Rosarno 
REGGIO CALABRIA, 19 

L'intero Consiglio comunale 
di Rosarno si e dimesso, • Ieri 
sera, al tennine di una dram-
matica riunione durata ben 12 
ore. Si e, cosl, bruscamente 
concluso 1'esperimcnto dl cen
tro-sinistra cui avevano dato 
vita, nppena un anno addietro, 
DC. PSI e PSDI. • 

La Spezia 

Centro sinistra 
anche alia Provincia 

Ristretto margine - ii consigliere del PSDI elogia 
il centrismo - La posizione del PCI 

Dalla nostra redazione 
LA SPEZIA. 19 ' 

Dopo il sindaco anche il Pre
sidente dell* Amministrazione 
provinciale e stato eletto con 
la ristretta maggioranza di cen
tro-sinistra in base al noto ac-
cordo che prevede la costi-
tuzione di giunte provvisorie fl
no all'approvazione dei bilan-
ci. Presidente della Provincia 
e stato riconfermato il pro
fessor Formentini (PSI) che e 
stato eletto con 13 su 24. I 
nuovi assessori sono: awocato 
Paolo Borachia (DC) vice pre
sidente affnri generali; profes
sor Pietro Cavallini (PSI) La
vori Pubblici;. Lorenzo Mala-
gamba (DC), personale: dottor 
Giannoni (DC) agricoltura; Ita-
liani (PSDI) assistenza; prof. 
Ricciardi (DC) finanze. 

Prima di giungere alia vota
zione i varii gruppi 
espresso il punto di vista dei 
rispettivi partiti sulPaccordo 
mantenendosi sulla linea degli 
interventi svolti la sera prece-
dente al Consiglio comunale. 
Da segnalare l'intervento del 
consigliere socialdemocratico 
Italiani che dopo un elogio al 
centrismo ha affermato espli-
citamente che il centro-sinistra 
e stato fatto in Italia solo per
che ai partiti della vecchia coa-
lizione centrista e venuto a 
mancare la necessaria maggio
ranza parlamentare. 

A nome del gruppo comuni
sta ha parlato il dottor Giusep
pe Rossino il quale ha affer
mato che la crisi della politica 
nazionale del centro sinistra si 
e riflessa nello s^hieramento 
politico locale. Questa crisi po

litica trae alimento e sollecita-
zione nella crisi economica che 
percorre la struttura produtti-
va del paese. Ribadita 1'lntima 
connessione che esiste fra ana-
lisi della crisi economica. lot
ta dei lavoratori e la formazio
ne delle giunte. il compagno 
Rossino ha precisato che la li
nea di condotta dei comunlsti 
nei confront! dell'amminlstra-
zione non sara di attesa1 il PCI 
agira subito perche la situazio
ne del cantiere di Muggiano e 
della cantieristica in generale, 
le questioni del programma re
gionale di sviluppo. i problemi 
urbanistici vengano esaminati 
rapidamente per fame derivare 
misure e indirizzi immediati in 
legame con le concrete istanze 
delle popolazioni lavoratrici. 

Non si pu6 negare — ha pro-
seguito l'oratore — come il cen
tro-sinistra risorga alia Spezia 

Jin una atmosfera di accusa re-
hanno ciproca. sul supporto anche di 

motivazioni politiche com" 
quelle giustamente rivolte dal 
partito socialista italiano alia 
Democrazia cristiana in rcla-
zione alle conclusion! del Con
siglio nazionale dc, come non si 
pu6 ignorare che sul dibattito 
tra I partiti del centro-sinistra 
hanno pesato e pesano il con-
trattacco opcraio, le manifesta-
ziolni dl strada. le pressanti e 
coerenti prese di posizione del 
nostro partito. L'esperienza del 
passato ha dimostrato che una 
politica di avanzata democrati
ca e di genuina interpretazione 
delle rivendicazioni di fondo 
delle classi lavoratrici non si 
potra fare ne contro ne senza 
i comunisti. 

I. f. 

Livorno 

Esaminata dalla FI0M 
la situazione delle 

piccole e medie officine 
Dalla nostra redazione 

LIVORNO, 19 
Nel contest© piu generale del

le attivita produttive della no
stra citta, la FIOM ha esami-
nato la situazione nella quale 
e venuto a trovarsi 11 settore 
delle piccole e medie officine. 

II nutnero dei licenziamenti 
effettuati in questo settore (no-
nostante le difficulta per una 
indagine statistica precisa sem-
bra si aggirino attorno alle 500 
unita) in buona pa te dovuti 
addirittura dalla chiusura di 
alcune di queste officine: cosl 
come la pesantezza che viene ri-
scontrata in altre. vedi Cam
pion". Piva. Botteghi,. Silla. 
Brunetti ecc ecc. dimostra ab-
bastanza chiaramente come 
questo settore risenta in modo 
accentuato i riflessi della reces-
sione in corso. con tutte le ine-
vitabili conseguenze che com-
porta sul piano della occupazio
ne e sulla intera struttura del-
leconomia cittadina. 

Come ieri difendendo il Can
tiere non si difendeva soltanto 
un patrimonio di espcrienze e 
di gloria del lavoro livornese 
ma soprattutto perche veniva 
mdividuato nel Cantiere uno 
dei capisaldi su cui poggiava 
l'intera economia cittadina, og
gi non e possibile restare in-
differenti di fronte al pericolo 
che minaccia. e che ha gia co-
mmciato a colpire. un settore 
seppur piccolo nelle attivita 
singole. ma se raggruppato, un 
notevole complesso sul quale 
trovano lavoro 1500 lavoratori. 

E" vero che questa crisi e in 
parte dovuta al rallentamento 
delle attivita dei grossi com-
plessi industriali dai quali in 
buona parte dipendono queste 
officine, cosl com'e vero che 

anch'esse risentono della grave 
stasi produttiva che ha colpito 
il settore edilizio, ma e ancor 
vero, che la situazione e andata 
sempre piu aggravandosi quan
do la restrizione del Crcdito 
Bancario e venuta a rompere 
queU'equilibrio economico sul 
quale vivevano molte di queste 
attivita. Per non restare indif-
ferenti, si tratta di esaminare 
concretamente quali iniziative 
possono essere prese per tute-
lare queste fonti di lavoro e 
alle quali sono. come si e visto, 
interessate centinaia e centi
naia di lavoratori. 

Si tratta ad esempio di indi
v i d u a l le possibilita di inter
vento della recente legge che 
istituisce il Fondo dl Finanzia-
mento per la piccola e media 
industrial di esaminare quale 
potrebbe essere l'intervento 
utile per assicurare a queste 
officine la possibilita di con-
correre nll'nppalto di lavorf 
che commissionano alcune gros-
«;e aziende della citta e della 
provincia, 

La FIOM da parte sua ha 
iniziato con i lavoratori intc-
ressati un dibattito sulla ma
teria, affinche sia possibile ela-
borare una iniziativa slndacala 
tendente a salvaguardare il 
posto di lavoro e per la tal-
vezza di queste industrie: riteni-
mo perd che per la natura del 
problemi che scaturiscono da 
questa situazione, per gli inte* 
ressi che essa coinvolge, 1 qua
li partendo dal salario operaio 
investono tutte le attivita colla-
terali del co«iddetto scttorf 
terzisrio. sia necessario che ana-
loghe iniziative vengano prcs« 
dasli Enti. dalle Autoritd cit« 
tadine e da tutti coloro che han« 
no a cuore 1'awenlre della mu 
stra Livorno. 


