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UNITI CONTRO L'AGGRESSIONE 

Da tutta Italia oggi a Piazza del Popolo 

Dopo il Comitcito 
centrale del PSI 
I LAVORI del Comitate centrale del PSI hanno dato 
la misura delle difficolta che incontra il tentativo della 
destra socialista di dare all'unificazione socialdemo-
cratica un minimo di respiro ideale e politico e una 
base di massa. La maggioranza del PSI si e infatti 
trovata concorde nell'obiettivo, piu o meno ravvicinato. 
dell'unificazione col PSDI, ma si sono manifestate in 
essa divergenze, incertezze e dubbi sulle prospettive 
del nuovo partito. In quale contesto politico — si sono 
domandati gli stessi dirigenti autonomisti — l'unifica-
zione va ad attuarsi? Quali sono i veri ostacoli che il 
processo incontra? Quali saranno il carattere e gli 
obiettivi del nuovo partito? Quando qualcuno e passato 
ad esaminare la realta politica e sociale del paese, 
si e subito visto che e con questa realta che il processo 
di unificazione si scontra. 

Gia nella sua relazione, De Martino ha dovuto 
constatare che il discorso sull'unificazione non e sepa-
rabile da quello sul centro-sinistra e dalle conclusioni 
deludenti dell'ultima crisi. De Martino (e con lui molti 
altrO non ha potuto fare a meno di presentare il terzo 
governo Moro come uno «stato di necessita ». 
D segretario del PSI ha dovuto fare l'evidente costa-
tazione che < la DC ci si presenta in modo diverso da 
come era al congresso di Napoli >; e ha aggiunto che 
< oggi e impossibile attuare tutte le riforme e gli im> 
pegni previsti negli accordi del 1963 e del 1964 ». 

Siamo cosl di fronte all'aperta confessione dell'in-
voluzione e del fallimento del centro-sinistra, alia 
confessione dell'arretramento politico e programma-
tico della piattaforma governativa. Perche tutto que-
sto? De Martino non da una risposta, aggiunge semmai 
altre negative costatazioni. Egli, infatti, si riferisce 
alia difficile situazione economica cui ha fatto fronte 
il centro-sinistra e alle « resistenze moderate», che 
sono prevalse all'interno della coalizione. Ma, proprio 
nell'affrontare la difficile situazione economica — pro-
vocata dal distorto sviluppo imposto dal grande capitale 
monopolistico — il centro-sinistra ha mostrato la 
corda, e la destra ha fatto valere la sua linea, travol-
gendo anche le pur timide posizioni dell'allora ministro 
del Bilancio, il socialista Giolitti. E non e certo una 
scoperta quella delle cresistenze moderate >, se da 
parte socialista, quando ebbe inizio l'esperimento di 
centro-sinistra, si sostenne che esso serviva a isolare 
e a battere proprio queste resistenze. Oggi, invece, 
si costata che si sono accresciute. De Martino, perd. 
non ha detto che fra i « resistenti > — insieme con i 
Colombo, gli Andreotti, i Gui — sono in prima fila 
ministri e dirigenti socialdemocratici, con i quali 
bisognerebbe unificarsi. 

A contrastare ogni timido rinnovamento nella poli
tica estera — con i dirigenti democristiani e con 
Moro — sono i Tanassi, 1 Cariglia e i minfotri socialde
mocratici. A pontificare contro le Regioni e a contra
stare il pieno dispiegamento delle auttnomie dei 
Comuni e delle Province sono Preti e Paolo Rossi. A 
far muro contro ogni legittima rivendicazione dei lavo-
ratori, nei settori pubblici e privati. dando anche una 
mano ai padroni per le rappresaglie. sono i ministri 
socialdemocratici, che sono anche fra i sostenitori di 
Colombo nel frapporre ostacoli alia programmazione de-
mocratica. Sono stati i deputati del PSDI — (a proposi-
to di moralizzazione!) — a salvare, nel Parlamento. 
Trabucchi. e sono i socialdemocratici fra i sostenitori di 
Bonomi e degli imbroglioni dell'INPS. Ne pud disco-
noscersi che, in questi anni, prima del centro-sinistra 
e col centro-sinistra, un contribute determinate nel 
creare un clima di conformismo e di illegality nei 
confront! di gravi problemi di costume e di liberta 
che portano poi alia incriminazione dei giovani stu-
denti del liceo «Parini >, e stato dato dalla social-
democrazia. 

J 5 OXO questi. del resto. alcuni dei nodi del paese che 
l'unificazione con i «moderati * del PSDI non scio-
glierebbe, ma anzi stringerebbe ancora di piu, per la 
carica di < moderatismo > e di scissionismo che e 
presente in tutta l'operazione. Ecco cosa fa dire di no 
all'unificazione a gran parte della sinistra operaia, 
dentro e fuori del PSI, e che crea incertezza, males-
sere e preoccupazioni in molti compagni della stessa 
maggioranza socialista. Si vedano a questo proposito 
gli interventi dei dirigenti sindacali, a cominciare 
dall'on. Mosca. 

A questi problemi non rispondono Pietro Nenni, ne 
l'estrema destra socialista, che propongono nuove rot-
ture a sinistra e una unificazione che serva non a 
preparare una altemativa alia DC, ma a stabilizzare 
l'attuale equilibrio politico. Ma non da una giusta 
risposta nemmeno De Martino. quando afferma che 
bisogna erigere verso il comunismo «una rigorosa 
frontiera ideale e politica». D che significa nuove 
rotture nello schieramento operaio, nella sinistra de-
mocratica. A questi problemi e possibile invece dare 
una soluzione positiva. come & detto nella lettera che 
il Comitate centrale del nostro Partito ha indirizzato 
al Comitate centrale del PSI, battendo la DC con «la 
lotta comune e la comune opposizione delle forze ope
rate e socialiste > che preparino una nuova maggio
ranza. Una risposta positiva viene data, se si superano 

Emanuele Macafuso 
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per la pace nel Vietnam 
IL BARBARO ASSASSINIO DEL COMPAGNO BATTAGLIA 

Fermato il mafioso 
mandante del delitto? 

Forti sospetti sul luo-
gotenente del capo 
elettore dc - Anche il 
padre dell' assessore 
socialista fu assassina
te dalla mafia - Oggi i 
funerali - Messaggio 
dei deputati comunisti 

Dal noitro inviato 
TUSA (Messina). 28. 

I carabinleri tengono da 32 
ore in stato di fermo un uorao 
sospettato di essere. il mandante 
dell'assassinio del compagno 
Carmine Battaglia — l'asses-
sore comunale socialista barba-
ramente ucciso. con due fuci-
late, all'alba di giovedi. Si 
tratta di Biagio Araata, pro-
prietario di armenti, piu giu-
stamente noto nella zona come 
Li luogotenente del commenda-
tor Giuseppe Russo, vale a dire 
di uno dei piu potenti e scaltri 
agrari (e capo elettore dc) 
deli'intera provincia di Mes 
sina. I carabinieri e i magi 
strati hanno concentrato le in-
dagini in questa direzione, dato 
l'interesse dell'Amata alia eli-
minaziooe del coraggioso diri-
gente della cooperativa di pa-
stori, contadini poveri e brac-
cianti che, dopo essere suben-
trata agli agrari nel possesso 
del feudo Foieri, si batteva 
strenuarnente, e sfidando a fac-
cia a faccia i mafiosi. per 
estromettere dai suoi pascoLi il 
tandem Russo-Amata. 

Circa le altre responsabilita 
del nuovo crimine anticonta 
dino, gli orientamenti so
no meno prectsi: sia per quau-
to riguarda l'esecutore materia 
le del delitto (di cui e sospettato 
il pastore Giovanni Franco), sia 
per due contadini (Domenico La 
Stagna e Biagio Ardizzone) che 
appaiono testimoni reticenti di 
qualche evento immediatamente 
precedente alia consumazione 
dell'omiddio. 

I quattro — che alternano 0 
soggiorno nella caserma di Tu 
sa alia detenzione nel carceie 
mandamentale di Santo Stefa 
no Camastra — vengono sot-
toposti a stringent! e ininter-
rotti interrogatori da parte del 
Procuratore della Repubblica di 
Mistretta dott. Fischietti. del 
colonnello De Franco, coman-
dante del gruppo dei carabi
nieri di Messina, e degli altn 
numerosissimi protagonisti del
le indagini. Mentre i tre con
tadini sospettati erano gia stati 
fermati due notti fa. e da al 
lora sono sotlo torchio. Biagio 
Amata era stato convocato qui 
in caserma. con cortese fer-
mezza. nel primo pomeriggio di 
ieri insieme al Russo. Poi. men
tre fl c coramendatore >. dopo 
otto ore di interrogatori. ve-
niva rilasciato (con Kinvito. 
perd. a tenersi a disposizione 
della giustizia). I'armentista e 
restate in camera di sicurezza. 

Se tuttavia i fernri non sono 
stati ancora tramutati in ar
rest! se cioe il magistrate 
esita a firmare i mandati di 
cattura. questo e evidentemente 
perche il mosaico non e ancora 
complete. Le indagini sono in
fatti faticcse; il clima molto 
teso. Ma tutto do ha una spie-
gazione. una terribile spiega 
none. Per anni, da secoti 
anzi. questa gente e stata abi 
tuata a vivere praticamente ab 
bandonata a se stessa, in preda 
al terrore delle scorrerie delle 
bande di abigeatari. dei soprust 
della mafia che controlla (e non 
intende mollare ) le preziose 
zone per il pascolo, di una ter 
ribile e sempre piu lunga ca 
tena di orrendi crimini (sei sol 
tanto nell'ultimo lustro, senza 

Giorgio Frasca Polara 
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nitci domenica 
RACCONTI - RITRAni - INCHIESTE 

UNA DONNA 
SUL GANGE 
Da! romanzo inedito 
in Italia di 
Marguerite Duras 

SPETTACOLI 

Anteprima a Parigi del 
nuovo f i lm di De Sica 

CULTURA 

I mille giorni di Kennedy 

DONNA - FAMIGLIA - SOCIETA' 

L'armata dello chignon 
nel Vietnam del sud 

Fumetti, vignette, rubriche 
passafempi, giochi e un 
grande concorso a premi 

I risultati di un'inchiesta della Sanita 

Perfino a Milano 

sono sottoalimentati 

il 7 0 % dei bambini 
Sconcertanti dati sulla provincia del «mira-
colo» — In Calabria allarmante denutrizione 

infantile, come cinquanta anni fa 

Ci un'lndia anche in Italia. 
AXlarmantx fenomeni (S denu-
triztone. in specie tra i bambi
ni. esistono in vaste zone del 
vaese. fl Mezzoaiorno ha natu 
ralmente fl vrtmato. ma nan 
4 esente neppure la Lombardia. 
3 cuore del < miracoto econo-
mico * italiano. 

Cid risulta da un'inchiesta 
del ministero della Sanita che 
fornisce una sorta di oeoaraha 
della nutrizione in Italia, 

In generate le nostre popo 
lazioni consumano pochi alimen-
H oroteici, vitamine e soli mi-
neraU indHspensabUi soprattut-
to ai bambini nel veriodo della 
crescita. Detto in altre parole 
Vinchiesta. a conferma delta 
nostra esperiema auotidiana. ci 
informa che la dieta Ualiana 
i caratterizzata da laroo consu 
mo di minestre e paste asciut-
te. mentre scarseaaiano la car-
ne. i formaqoi. le nova, la frut 
ta e te verdure. 

DaU'inchiesla risulta che esi-
stono tre Italic: la prima a 
c buon livello nutrizionale * che 
include le reaioni industriali 
del Nord, con Milano. Pavia. 
Torino. Genova. Botoana e Sa 
vona una parte delt'Emilia e 
dett'umbria e il centra di Ro
ma. Jn Queste zone e'e anzi chi 
manaia troppo, sono stati in-

T fatti rUevati fenomeni di obe-
sita infantile, provocati da un 
eccesso di calorie neUa nutri-
zione. La seconda Italia i quel
la a un « modesto liveUo nutri
zionale*: le calorie e te vita-
mine sono vrexenii in misura 
teoricamente sufficiente ai biso-
ani individuali. Di Questa zona 
fanno parte zone deUa Vol Pa-
dana. della Toscana. alcuni cen-
tri delle Marche. 

La terza Italia 4 auelta «a 
basso livello nutrizionale* ed 
i la piu estesa. comprende le 
restanti reaioni centrali. U Mez
zoaiorno. le isole, nonchi vaste 
zone del settentrione. i sobbor 
dhi perilerici delle arandi cit 
ta, numerate valli alpine, la 
Vol cTAosta e parte del Veneto. 
del Frhdi Venezia Ghdia e del 
VAppennino emilkmo. 1 limiti 
di nutrizione arrivano poi al 
livello piu basso in Basilicata. 
Pualie. Calabria in parte della 
Campania, in SicUia e in Sarde-
ana, dove Vinchiesta ha rUeva-
to una netta prevalenza dealt 
alimenti di oriaine vegetate su 
aueUi di oriaine animate, scar 
sissimo consumo di latte e 
carni. 

Entrando nei particolari del-
Vinchiesta ministeriate, condot-
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Disposizioni per 
I'afflusso a Roma 
II Comttato organizzatore con-

slglia i seguenti cinque itinerari 
princlpall: per I'AUTOSTRADA 
NORD: Raccordo anulare, Sala-
ria, Ollmplca, Lungotevere, Piaz-
zale Flamlnlo. 

Ptr chl provltn* dalla AU-
RELIA: Via Gr*gorlo VI I , Lun-
gotavara; par I'AUTOSTRADA 
SUD: anulare, Salarla, Ollmplca, 
Lungotevere, Plazzale Flamlnlo; 
per chl provlene dalla PONTINA, 
APPIA, CAS I UNA • TUSCOLA-
NA: Piazza Numa Pomplllo, pas-
segglata archeologlca, Lungoteve
re, Plazzale Flamlnlo; per le de-
legazloni provenlentl dalla FER-
ROVIA: Via Cavour, Piazza Ve
nezia, Via del Corso, Piazza del 
Popolo. I pullman dovranno par-
cheggiare lungo la Via Flaminia, 
sul Vlale Tiziano, e nei par-
cheggi dlnanzl al Palazzelto del
lo sport. 

La grande manifestazione avra inizio 
alle 9 - Parleranno Antonicelli, Scan-
done, Luzzatto, Biocca, Basso, Gio-
vannoni, Alicata, Santi e Tamericano 

Oglesby, giunto ieri a Roma 

La grande giornata per la pace e la liberta del 
Vietnam h virtualmente iniziata, prima del sorgere 
del sole, sulle strade che conducono alia Capitale sol-
cate da decine di colonne di auto e di pullman gre-
miti di uomini, di donne, di giovani, di cartelli e ri-
suonanti dei canti della li
berta : un prologo alia ma
nifestazione, alia esplosio-
ne di entusiasmo, di volon-
ta, di unita consapevole, 
nuova, di Piazza del Popolo, 
Roma intera £ pronta al gran
de incontro. Quindici giorni 
appena sono passati da quan
do un appello e stato rivolto 
agli uomini di pace del nostro 
paese: sono stati giorni di im-
pegno, di dialogo, di iniziati* 
va. A Piazza del Popolo non 
arriva la parte piu impegnata 
del nostro mondo democrati-
co. della cultura, dell'arte, del 
lavoro; arrivano molti giova
ni. motte donne. Sanno che a 
Roma non assisteranno ad un 
fatto solito. sia pure imponen-
te. Sanno che a Roma alze-
ranno oggi la loro voce uomi
ni abilitati a rappresentare 
quanto di vitale. nelle idee e 
nelle opere. fl Paese k in gra-
do di esprimere. 

Nell' amnio anflteatro della 
Piazza h tutto pronto: e'e il 
nalco che ospitera la vasta 
presidenza unitaria — cattoli-
ci. laid, mandsti. intellettua-
li. artisti. politici — e dalla 
quale parlera, assieme agli 
oratori designati dal Comitato 
nazionale (Franco Antonicelli. 
che assumera la presidenza. Al
berto Scandone, Lucio Luzzat
to. il prof. Biocca. Lelio Bas
so. Gianni Giovannoni. Mario 
Alicata e Fernando Santi) an
che l'esponente dell 'caltra 
America :̂ il prof. Carl Ogle
sby. presidente della c Stu
dents for a Democratic So
ciety - SDS». Sotto 1'obelisco 
centrale. un altro palco: ospi-
ta i complessi artistici. i cori. 
le bande venute dalle provin
ce. Una testimonianza della 
ampiezza degli apporti. delle 
motivazioni ideali e morali che 
danno vita alia grande inizia-
tiva. che lega Htalia al moto 
di protesta e di solidarieta che 
si e levato e si leva in questi 
giorni nel mondo intero. 

Ieri sono giunti a Roma un 
uomo ed un messagffio: I'uomo 
£ il sedicente ministro della 
giustizia del governo fantoccio 
di Saigon. Ha tentato di farsi 
ricevere da qualcuno che aves-
se una qnalsiasi veste rappre-
sentativa del nostro paese: si 
dice che non vi sia riuscito. 
Potra consolarsi di tanto isola-
mento assistendo alio squallido 
tentativo provocatorio orche-
strato dai neofascisti del MST. 
ma non trovera altrove nk so
lidarieta. ne comprensione. H 
messaggio e giunto dalla rap-
presentania del FNL nella ca 
pitale cecoslovacca. Dice: « Ap-
prezziamo la vostra attivita 
contro 1'intensiflcazione e l'e-
stensione della guerra ». E ag-
gftmge con 1'ottimismo che pro-
mana dai fatti: «Siamo certi 
che la lotta unita dei popoli ri-
stabflira la pace » Questo mes
saggio £ indirizzato ai centomi-
la di Piazza del Popolo. ai mi-
lioni di italiani che a Piazza 
del Popolo si sentono spiritual 
mente presenti. Altri messae^i 
sono annundati da personality 
di difTerenti parti politiche. 

Ieri sera si e avnta l'ultima 
riunione del Comitato che ha 
prornosso la manifestazione. 
Prima di deflnire i dettagli 
pratid per oggi. ha ascoltato 
un'infomiazione del prof. Ogle
sby siri caratteri del movhnen 
to padflsta attualmente in svi
luppo negli Stati Uniti. Da essa 
e emersa 1'ampiezza senza 
precedent! della protesta con 
tro una guerra che gran parte 
degli americani ha compreso 
essere. oltre che inumana. ille 
gittima dal punto di vista del 
la preservazione della pace 
mondiale e degli stessi interes-
si del nnpnlo americano, 

A questa America si rivol-
ge la solidarieta dei democra-
Ud italiani. 

Dopo le conclusioni del 

CC socialista sulla fusione 

II PSDI torna 
a premere per 

affrettare i tempi 
Critiche a De Martino di Orlandi e Paolo Rossi 
Un colloquio NennNTanassi — Domani si riu-

nisce il Consiglio dei ministri 

Dopo la dichiarazione di 
Tanassi, un articolo dell'on. 
Orlandi ha espresso nuova-
mente la perplessita, e anche 
un marcato disappunto dei 
socialdemocratid per le con
clusioni del Comitato centrale 
del PSI. La logica di De Mar
tino, scrive fra I'altro l'espo
nente del PSDI, e ineccepi-
bile nel suo richiamo ai deli-
berati congressuali; il suo di-
fetto sta perd nel non tener 
conto che e'e anche « una lo
gica degli eventi », da cui or-
mai non si pud prescindere. 
Tali eventi sarebbero • rin> 
pegno e Io slancio unitario* 
emersi dal congresso sodal-
democratico, 1'autonoma ma-
turazione di una comune azio-
ne di base, la possibility im-
plidta nelle proposte del 
PSDI, di passare agevolmen-
te dai • tempi lungbi • ai 
« tempi brevi ». Orlandi di-
chiara quindi di ritenere con-
traddittorio affermare che vi 
sono le condiaoni per la pre-
sentazione di liste comuni e 
il riconoscere che non vi so
no invece le condizioni « per 
la definizione dell'unita socia
lista e la nasdta di un par
tito unificato». La conclusio-
ne e che si deve «guardare 
aU'awenire >, senza nessun 
riguardo all'unita interna del 
PSI di cui ha parlato De 
Martino. 

Sulla relazione del segreta
rio del PSI ha espresso un 
giudizio piuttosto risentito Io 
on, Paolo Rossi, della destra 
del PSDI, per U quale «ne 
l'unificazione socialista e fat-
ta, ne il Comitato centrale 
del PSI, con la relazione cau-
telosa e polivalente dell'on. 
De Martino, con il contrasto 

a pert o tra maggioranza e mi-
noranza, con le diverse sfu-
mature all'interno della mag
gioranza stessa, ha dato ri
sposta alle question! di fon-
do». Paolo Rossi si dichiara 
quindi nettamente contrario 
alia fonnazione di liste comu
ni fra i due partiti. Ieri, a 
questo riguardo, Nenni ha 
avuto un lungo colloquio con 
Tanassi, al quale ha dato as-
sicurazioni sulla volonta del 
PSI di realizzare l'unificazio
ne entro il 1966. La destra 
sodalista prosegue intanto 
nel grossolano tentativo di 
fornire una piattaforma 
«ideale» alle sue initiative 
scissioniste. Ieri e'e stato un 
discorso dell'on. Cattani, nel 
quale I'ex-sottosegretario ha 
fra I'altro teorizzato l'«ana-
cronismo > delle distinzioni 
tra gli « agricoltori» in base 
alle differenze di • dimensio-
ne aziendale •; siamo dunque 
tornati a quella brillante ver-
sione del • socialismo moder-
no • che in altri tempi si 
chiamava, con espressione 
forse meno rafEnata, corpo
ra tivismo. 

In campo democristiano, si 
segnala un discorso dell'on. 
Donat-Cattin, il quale ha so-
stenuto, per quanto riguarda 
il prossimo Consiglio nazio
nale della DC, che alia sini
stra spetta di «evitare un 
partito trasformista e mode-
rato non cedendo alia sug-
gestione di appelli unanimi-
stici o al timore di rappresa
glie >. Egli ha anche afferma-
to che bisogna rispondere su 
question! precise di indirizzo 

m. gh. 
(Segue a pagina 2) 

Martedi 
il XXIII 

Congresso 
del PCUS 

Giunte le delegazioni del 
Partito del lavoro viet-

namita e del FNL 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 26-

Alle 19 di questa sera, con un 
aereo speciale proveniente da Ha
noi, che ien aveva fatto scalo a 
PechiDo. e giunta a Mosca la 
delegazione del ParUto dei la-
voratori del Vietnam al XXIII 
congresso del PCUS. La delega-
zione, guidata dal primo segre
tario del partito, Le Duan. e sta
ta ricevuta aU'aeroporto di Vnu-
kovo dai massimi dirigenti del 
PCUS. Leonid Breznev. Aleksei 
Kossighin. Sceliepin, Andropov. 

Poco prima, con un altro aereo 
speciale. era arrivata la delega-
ziooe del Partito del lavoro del
ta Corea del nord. guidata da 
Tzoi Eo Ghen. 

Dopo il rifiuto dei dirigenti del 
PC cinese di inviare a Mosca una 
delegazione al XXIII congresso 
del PCUS, 1'arrive di queste due 
delegazipni ad altissimo livello 
di due partiti cTAsia. assume una 
particolare importanza politica. 
che e stata sottolineata dal li
vello delle personalita sovietiche 
recatesi a incootrarle. 

Tra ien e oggi sono giunte inol-
tre le delegazioni dei partiti co
munisti di Colombia, Messico. 
Uruguay, Cile. Belgio. Svizzera. 
Giordania. Nicarapua. tutte dinet
te dai primi segretari o dai pre-
sidenti di questi partiti. e le de
legazioni dei partiti comunisti 
deirirak, delTEquador. del Para
guay e di Cuba, guidate da mem-
bri dei Politbureau. 

La rpsa del delegati stramen 
al XXIII congresso. comprende 
anche delegazioni di partiti de-
mocratid e rivoluzionari mvitati 
nello spirito di una pid larga uni
ta di idee e anone tra il movrmen-
to comunista intemazionale e i 
movimenti democratic!, nvoluzio-
narj e di bberazione nazionale 

In questo quadra, sono state ca-
lorosamente accoHe a Mosca la 
delegazione del Fronte di b'bera-
zione nazionale del Vietnam del 
Sud. guidata dal membro de! Co
mitato centrale Nguien Thi Binh. 
la delegazione del Partito della 
Unione Sudanese (Mali) diretta 
dal segretario del partito Mantra 
Keita. e la delegazione del Par
tito degli operai e dei contadini 
di Nigeria, diretta dal segretario 
generate Otegbeem. 

»• P-
(A pagina 11 un ampio sar-

vlzlo da Mosca sul torn! 4*1 
Congrtsso). 
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DALLA PRIMA 
Mafioso 

w 
contare I'assassinio di Carmine 
Battaglia). L'iniziativa delle 
forze popolari — che gia con-
troUano unite 1'amministrazione 
comunale — di rompere questa 
barriera agrari-mafla attraver-
so la costituzione e l'attivita di 
una coopcrativa coltivatrice e 
dl pascolo, ha urtato conlro 
interessi antichi e prepotenze 
consolidate e sistematicamente 
protette dalla classe dirigente. 

Quello che dovevano dire 
— sui soprusi, sulle violenze., 
sul ricalti, sulle soperchierie 
e sulle minacce anche annate 
degli agrari, dei gabelloti e del 
loro soprastanti — i dirigenti 
popolari lo hanno gia detto ai 
carabinieri e alia magistratura. 
e glielo hanno ripetuto stamane, 
nel corso di una riunione in 
municipio, presieduta dal sot-
tosegretario agli intcrni Ama-
dei giunto a Tusa per sottoli-
neare il deciso intendimento 
del governo di andare a fondo 
nell'inchiesta. 

Gli Inquirenti, come si e vi-
sto, sono stati costretti a tenere 
nel dcbito conto le indicazioni 
del movimento contadino. Ma 
non bastano i petulanti inviti 
del questore di Messina perche 
si rompa il « tradizionale fronte 
dell'omerta >: il punto 6 invece 
che. bisogna ancora dimostrare 
ai contadini — come hanno det
to energicamente alia riunione 
in comune sia il compagno An-
toci, dirigente dell'AUeanza nel-
la zona, che il sindaco di Tusa, 
il dc dissidente Attinelli — 
come una vera operazione anti-
mafia non si ferma alia identi-
ficazione di singole responsabi-
lita di un pur terribile ed ese-
crabile dclitto. ma va alle ra-
dici, opera una vera boniflca 
socialc, fa le strade (nella 
zona, i collegamenti oggi sono 
ben piu rapidi a dorso di mulo 
che non in automobile, e questo 
f acilita enormemente, per esem-
pio, il furto del bestiame), da 
al pastore e al contadino po-
vero la coscienza che lo Stato 
non 6 coritro df loro ma per loro. 
E di questa esigenza ha mo-
strato di farsi in qualche modo 
interprete il sottosegretario so-
cialista nei ripetuti incontri 
avuti stamane con i lavoratori, 
con I congiunti del compagno 
Battaglia (nessuno potra dimen-
ticare il disperato lamento di-
sarticolato, e per questo ancor 
piu terribile, della giovane mo-
glie del dirigente popolare uc-
ciso, Giuseppina, che e parali
tica da molti anni), con gli 
amministratori comunali e i 
dirigenti delle organizzazioni di 
massa. 

L'unica a tacere, Tunica ad 
essere completamente assente 
— quasi addirittura dal paese 
come dalla provincia — e la 
DC, la DC del comm. Russo, il 
quale stanotte non ha certo 
dormito sonni tranquilli, addor-
mentandosi dopo otto ore di 
contestazioni dei carabinieri sui 
suoi scontri con la Cooperative 
popolare e con Carmine Bat
taglia. 

Domattina avranno luogo le 
solenni escquie di Carmine Bat
taglia. La bara contenente i 
suoi resti martoriati. ridotti 
alio stesso stato in cui lo fu-
rono quelli di suo padre. Gia-
como, anche lui assassinato, 42 
anni fa. per avere denunciato 
le violenze di una banda di abi-
geatari, e esposta nella sala 
grande del municipio, e davanti 
ad essa sfilano i lavoratori del 
paese. le delegazioni che comin-
ciano ad affluire dai comuni vi-
cini, i rappresentanti delle or 
ganizzazioni di massa e dei 
partiti di sinistra. 

Oggi, intanto. il sen. Pafundi 
ha cosi risposto al telegramma 
inviatogli dai partiti e dalle 
organizzazioni dei lavoratori 
della provincia di Messina: «In 
riferimento vostro telegramma 
odierno commissione anti-mafia 
esprime cordoglio per omici-
dio assessore Battaglia e assi-
cura massimo interessamento 
per ogni energica azione al 
fine identificazione autori ef-
ferato delitto >. 

Dal canto suo. il compagno 
Pietro Ingrao. ha inviato a no-
me dei deputati comunisti — 
che : i funerali di Battaglia sa-
ranno rappresentati dall'onore-
vole Giuseppe Speciale — 11 
aeguente messaggio alia Fede-
razione messinese del PSI: 
« Deputati comunisti esprimono 
fraterno dolore profonda indi 
gnazione per vile assassinio 
compagno Carmine Battaglia 
eroico combattente redenzione 
contadini siciliani e richiedono 
pronta identificazione esempla-
re punizione esecutori e man 
danti. Odierno - odioso delitto 
confennando tradizionali orga
nic! legami tra feudo destra 
politica e mafia ci impegna nel 
Parlamento e nel Paese a de* 
cdsa lotta unitaria per rinnova-
mento strutture economic-he per 
eliminazione oscure forze sot-
togovemo per esercizio effettivo 
liberta poteri classe la\ora-
trice >. 

PSDI 
politico e governativo: lotta 
contro la disoccupazione, per 
«inquadrare nell* interesse 
pubblico* le concentrazioni 
monopolistiche; quale tipo di 
regione si vuole attuare; qua
il risposte si vogliono dare 
« al nuovi problemi post! dal-
1'evoluzione della situazione 
internazionale »; sulla demo-
crazia parlamentare; sull'af-
fermazione di tutti i diritti di 
liberta. 

Domani si riunisce il Con 
tiglio dei ministri per appro-
vare la relazione di Pieracci-
• i sullo stato dell'economla 

del Paese, che per legge de-
ve essere prescntata entro la 
fine di marzo. 

NAIU La risposta italiana 
al memorandum di Parigi sul
la NATO 6 stata consegnata 
ieri al Quai d'Orsay dall'am-
basciatore Fornari. ConVe no-
to, l'atteggiamento del nostro 
governo e di perfetto allinea-
mento con quello degli Stati 
Uniti e si attesta su una ste
rile posizione di difesa del-
l'organizzazione atlantica, in 
polemica con la Francia e 
ignorando volutamente i gra-
vi problemi politici posti dal
la mutata situazione interna
zionale. 

Alia riunione che il consl-
glio permanente della NATO 
terra martedl prossimo a Pa 
rigi, assente la Francia, l'lta-
lia sara rappresentata dal sot
tosegretario on. Lupis, essen-
do Fanfani trattenuto a Ro
ma per la visita dei reali 
belgi. 

Sottoalimentati 
ta dai professori Ferro-Lu-
zi, L. Termine e altri esper-
ti. si scopre d'altra varte che 
anche nel cenlro del * miracolo 
economico > italiano le tre Ita
lic ricompaiono: e'e4 infatti chi 
mannia a sufficienza. chi man-
gia voco. chi pud mangiare 

Rochissimo. Nella provincia di 
lilano & rlsultato che solo il W 

ver cento dei bambini control-
lati d risultato armonicamente 
sviluppato. mentre per il 62 ver 
cento si sono notali sauilt'bri nel 
veso e nell'altezza e ver 11 9 
per cento addirittura difetti 
strutturali nello scheletro. 

In vrovincia di Cosenza si re-
distrano condizioni di sviluwo 
eccezionalmenle ritardate. tan-
to da voter far concludere anli 
autori dell'lnchiesta che il bam
bino calabrese nel 1965 non ha 
fatto nessun progresso risvetto 
a Quello di 30 o 50 anni ta. 

Nella provincia di Bari Vin-
chiesta & stata condotta su 
10.482 bambini su 34 Comuni. 
La situazione i preoccupante, t 
seani di denutrizione piu evi-
dente sono causati da deficienza 
di vitamine A e B e di calorie. 
Nella vrovincia di Potenza I'in-
chiesta. in 13 Comuni campio-
ne. ha rivelato disuonfbilifd ali-
mentari « varziali o marainali >. 
ritardi nella crescenza morfo-
loaica dei bambini, piu mar-
cati nelle zone rurali. Questo 
fenomeno i particolarmente 
preoccupante nella provincia di 
Messina: addirittura nelle zo
ne viu devresse della stessa 
provincia, a causa delle eaten-
ze nutritive, i bambini sono piii 
viccoli di auelli delle zone piu 
vroaredite. In provincia di 
Aariaento, i dati rilevati su 
4902 scolari di 19 Comuni de-
nunciano « bassissime disponl-
bilifd nutritive in situazioni 
igieniche anormali*. Problemi 
di c deficienza alimentare pri-
maria > sono stati rilevati anche 
nella provincia di Caltanisset-
ta. Piu confortanti i dati che 
riguardano I'Umbria. Lo stato 
di nutrizione dei 6220 bambini 
di 32 Comuni onaetti dell'inchie-
sta e~ stato consideralo soddi-
sfacente. 

Ma i piii fortwnafi di tutti 
sembrano i bambini romani. 
naturalmente secondo le medie 
che tolaono un po' di arasso 
ad uno e lo aaaiunaono all'al-
tro per Yastrazione statistica. 
L'indaaine condotta su 6000 sco
lari tra i 6 e i 12 anni. ha rive
lato che i bambini della capi
tate sono suveriori sia come 
altezza che come peso alle me
die italiane dealt anni 1930-40 
e a Quelle romane del 1945. 
Anche le bambine romane sono 
piu alte e pesanti delle loro 
coetanec degli anni 1930'40 
e del 1915. 

OMAGGIO A TOGLIATTI 
NEL 7 3 ' DELLA NASCITA 

lerl nella ricorrenza del 73' annlversarlo della nasclta del compagno Palmlro Togllattl 
numerose delegazioni si sono recate al clmitero del Verano di Roma a rendere omaggio alia sua 
tomba. In mattinata la compagna Nllde Jotti e Marisa Malagoli accompagnate da una dele-
gazlone del Comitato Centrale e della CCC del Partito hanno sostato per alcuni mlnuti dinanzl 
alia tomba del grande dirigente scomparso. Erano presentl I compagnl Lulgi Longo, Scocci-

marro prestdente della CCC, Cossutta dell'ufflcio dl segreteria, Lampredi, Vlsintin, SchlapparelM 
della CCC. D'Onofrlo del CC, Ossola e Aglletto dell'ufflcio di segreteria, Fortl dell'ANPPIA. 

Sono poi giunte delegazioni de i I'Unita > e della FGCI. 

Promosso dal 

ministero della P.I. 

Domani all'EUR 
il Convegno 
sulla nuova 

scuola media 
Domani (ore 9) si aprira a 

Roma (Palazzo della Civilita 
del Lavoro - EUR), il Conve
gno nazionale di studio pro
mosso dal ministero della PI 
su: La scuola per tutti in Ita
lia: primo consuntivo e pro-
speffiue. 

II Convegno durera fino a 
giovedi mattina e sara aperto 
e chiuso dal ministro Gui. Re-
latori saranno il presidente del
la Camera on. Brunetto Buccia-
relli Ducci (Costituzione e scuo
la media), il prof. Franco Fer-
rarotti (La scuola media come 
Jattore di cultura, democrazia 
e socialitd). il prof. Lamberto 
Borghi (Pedagogia moderna e 
scuola media), il prof. Aldo 
Agazzi (Indirizzi metodologici e 
funzione orientativa della scuo
la media), il dott. Mario Forte 
(Aspetti quantitativi ed orga-
nizzativi della scuola media nel 
triennio 1963'64 - 1965-'66). il 
prof. Rocco Calogero (Fenome-
nologia della scolarizzazione in 
Italia nella fascia di eta 11-14 
anni; modi e strumenti di in-
tervento per la piena atluazio-
ne dell'obbligo scolastico). 

Lavoreranno gruppi di stu
dio su: societa democratica e 
scuola media: aspetti metodo
logici e funzioni orientative; 
materie facoltative. 

Dall'assemblea degli azionisti 

I'editoriale 
le scissioni con una nuova e piu ampia unita delle 
forze social iste , del le organizzazioni di massa , delle 
organizzazioni giovanili . 

E ' proprio dai giovani che v iene oggi un significa
t ive ammonimento. Le nuove generazioni respingono 
le scissioni e le «front iere > anticomuniste che si 
riallacciano alia « ideologia » della guerra fredda: e s se 
hanno proposto in questi giorni una piattaforma uni
taria, che superi cri t icamente, m a posit ivamente, 
l 'esperienza di questi anni tanto travagliati per il mo
vimento operaio. Ecco il grande significato dell'ini-
ziativa unitaria, che v e d e oggi impegnati 1 giovani 
del PCI, del PSI e del P S I U P , per dare vita a una 
grande organizzazione unitaria del la gioventu ita
liana che guarda al social ismo. 

L A SPINTA che v iene dai giovani e'e anche nella 
c lasse operaia, nei lavoratori. Come non cogliere, dun-
que, la contraddizione profonda che c'6 tra un'opera-
zione come quella delineata dalla destra socialista, che 
si v a sempre piu precisando c o m e una operazione 
scissionista, e il movimento unitario per la pace , per il 
lavoro e nuovi contratti, per il r innovamento civi le 
della societa , per una vera moralizzazione della vita 
pubblica, e un rinnovamento democratico dello Stato? 

Nenni e l 'estrema destra del PSI hanno ignorato 
questo e l'appello del nostro Comitato centrale, che a 
questa realta si r ichiamava. Ma il nostro appello sara 
portato ad ogni militante social ista, ad ogni lavora-
tore. Non ci sono «front iere > che potranno dividere 
lavoratori socialisti , comunisti e cattolici, nel dibattito 
e nel le iniziative per portare avanti le lotte di oggi e 
le prospettive di domani . Vogliamo discutere non solo 
per_chiarire la nostra posizione, deformata nei discorsi 
degli uomini della destra socialista, m a per ascoltare, 
per capire e quindi per adeguare anche la nostra linea, 
per correggerla s e necessario , per andare avanti nella 
costruzione di una societa democratica e social ista. 
Non sara certo I'aborto dell'unificazione socialdemo-
cratica (perche d'aborto ormai si trattera s e nascera) 
a decidere questo avvenire . Saranno le lotte comuni, 
le comuni esperienze, il dibattito fraterno e aperto a 
decidere dell 'avvenire del le forze social iste. Per que
sto, il contributo del nostro Partito e oggi piu necessario 
e detcrminante che mai . 

Edison: approvata 
la fusione 

Manifestazione degli operai delFacciaieria di Ome-
gna licenziati davanti alia sede del mono-polio 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 26. 

Si e riunita stamane, presso la 
sede dl Foro Bonaparte, l'assem-
blea straordinaria della Edison 
convocata per ratiflcare la fu
sione per incorporazione della 
Montecatinl. Davanti al palazzo 
si e schierato un folto picchetto 
dei siderurgici della Cobianchi 
che la Edison ha deciso di get-
tare sul lastrico. Agli azionisti 
che entravano e stata distribuita 
una lettera aperta dei lavoratori. 
Su un grande striscione si legge-
va < Monte-Edison licenziamenti >. 

E' stata una manifestazione 
composta, silenztosa. ma tmpres-
sionante. Un massiccio scltiera-
mento di polizia controllava 1'in-
gresso della Edison e le vie adia-
centi. Nella lettera dei lavoratori 
si legge fra 1'altro: «la Edison 
tende ad un disimpegno dai set-
tore per investire a sua unica 
discrezione i capitali. dopo avere 
per decenni ricavato alti profitti 
dallo sfruttamento delle risorse 
idriche, unica ricchezza della 
zona, creando cosl la forzata 
inattivita di una mano d'opera 
altamcnte qualincata e la raorte 
economica di una citta che ave 
va gia conosciuto una grave crisi 
nel passato >. 

La Edison, prosegue U volan-
tino. padrona della Cobianchi di 
Omegna, espropriatrice delle ri-

Concluso 
il viaggio 
di Saragat 
nel Veneto 

VERONA. 26 
II cippo di Belflore. che ricorda 

Tito Speri e gli altri patrioti ca-
duti sotto il capestro austriaco, 
il tempiaossano di Custoza sono 
state le ultime tappe della visita 
nel Veneto del presidente della 
Repubblica. Saragat aveva in pre-
cedenza visitato Verona, dove 
era stato accolto da una folia 
acclamante. Nel suo discorso ha 
rievocato il senso della lotta ri-
sorgimentale che ha trovato la 
sua conunuita nella formazione 
della Repubblica. Quest'ultimo 
itinerario pat riottico ha concluso 
una visita nel corso della quale 
il Capo dello Stato ha potuto sul 
posto rendersi conto dell'attua-
lita di molti problemi: visitando 
il tragico dmitero del Vajont. 
passando attraverso campagne 
po\-ere e spopolate, toccando Ro-
vigo col suo dramma del Pole-
sine. awertendo nell'applauso 
dei lavoratori I'adesione al va-
lore democratico che essi rico-
nobbero nella sua eleziooe a pre
sidente della Repubblica. 

In serata Saragat e rientrato 
in aereo a Roma. 

Estrazioni del loft 

del 26-3 19M g | 

Bari 
Cagliari 
Fircnza 
Geneva 
Milano 
Napoli 
Palermo 
Roma 
Torino 
Vcnezia 

62 S3 13 6 M 
19 67 50 IS 39 
14 26 2 40 41 
19 14 t 41 52 
10 75 22 13 62 
22 a5 46 53 41 
21 49 59 16 63 
71 11 15 64 1 
64 60 44 17 1 
26 90 21 79 45 

Napoli ( I I estr.) 
Roma (D estr.) 

L* quote: montepreml LI 

0 
a-
IO 

2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 

re 
7S.312.975. Ai due < 12 > tpelte-
ranno L. 15.642.000; ai 107 « 11 » 
L. 219.500; ai 1.229 c 10 > L. 
19.110. 

sorse idriche della zona per de
cenni < non ha sentito il dovere 
economico, nonche morale di in
vestire nella stessa zona ed in 
particolare nella Cobianchi ade-
guata parte dei suoi profitti >. I 
lavoratori hanno picchettato la 
sede del monopolio sino alia fine 
dell'assemblea. Poi hanno chie-
sto di inviare una loro delega-
zione a discutere la situazione 
con il consiglio che si e rifiutato 
di riceverla. 

La manifestazione degli operai 
ha avuto una eco nel dibattito 
dell'assemblea. Alcuni azionisti 
hanno infatti chiesto alia presi-
denza se il « matrimonio > con la 
Montecatini si dovesse proprio 
celebrare con il licenziamento 
di un migliaio di operai. II que-
sito non ha scomposto il presi
dente della societa ing. Giorgio 
Valerio che ha in seguito trat-
tato con assoluto distacco tec-
nico della chiusura della Cobian
chi. La decisione — ha detto Va
lerio — e stata motivata in rap-
porto alle grand! dimension! che 
richiede l'attuale mdustna si-
derurgica nspetto a quelle mo-
deste e, a suo avviso superate, 
dell'impianto di Omegna. 

Di particolare interesse, nella 
relazione letta dall'ing. Valerio 
l'elencazione dei risullati eco-
nomici conseguiti dalle aziende 
del gruppo. In sintesi si pud dire 
che le cose siano andate bene 
con i riscatti dell'ENEL conse-

guenti alia nazionalizzazione. cne-
no bene nel settore siderurgico 
e meccanico. Discretamente nel 
settore chimico e minerario so-
prattutto in relazione all'assor-
bimento della gran parte del cre-
dito pnvilegiato messo a dispo-
sizione dallo stato per il Mezzo-
giorno. Buoni aUari sono stati 
fatti dalla Edison nel settore del
le fibre sintetiche dalla ChattUon 
e dalla F1SAC. oltre che nel set-
tore delle confeziom in sene con 
I'Abital e la Castellana. 

Sulla proposta di fusione con 
la societa Montecatini l'ing. Va
lerio va auspicando per i due 
gruppi < un awenire degno del 
passato*. Egli ha poi messo in 
evidenza i vantaggi che dovreb-
bero scaturire dalla fusione e 
fomito le quote di partecipazio-
ne nel 1964 delle produzioni Edi
son e Montecatini rispetto al 
MEC Da tali dati si deduce che 
la Monte-Edison produce il 14% 
deU'ammoniaca, 0 18% dell'acido 
solforico. il 13% del cloro ed il 
22% dell'etilene neli'area del 
Mercato Comune. Per i fertiliz-
zanti U 9%. Nelle materie plasti-
che la proporzione e del 18% per 
0 po'.iftilene. del 21% per il poli-
stirok) e del 25% sul cloruro di 
polivinile. Sempre secondo il re-
latore fl fatturato complessivo 
nel 1965 pari a circa 1.000 mi-
liardi. 

In soguito e ininata la discus-
sione. Dnersi azionisti hanno rim-
proveraio un cambio di azioni 
con la Montecatini svantaggioso 
per i possexson dei titoli Edison. 
Nuove azioni Monte-Edison da u-
re mille nominali ciascuna. con
tro 10 azioni Montecatini attual-
mente in circolazione. L'azionista 
Pinetti ha affermato che nella 
operazione Monte Edison «qual-
cuoo ha fatto un cattivo affare >. 

Dopo una replica dell'ing. Va
lerio e stato eletto il consiglio 
d'ammimslrazione nel quale so
no entrati oltre ai vecchi din-
conti della Edison anche quelli 
della Montecatini. nonche rap
presentanti dell'IRI quali il pro-
fes«or Pasquale Saraceno e il 
prof. Bruno ViscnlinL 

Marco Marchetti 

Conferenza stampa del dimissionario presidente dell'ANM 

Le leggi del regime fascista 
alia base del caso Zanzara 

L'Associazione nazionale magistrati sostanzialmente solidale con il dott. Berutti — Oggi 
il Comitato direttivo del sodalizio prendera in esame le dimissioni del magistrato 

«E* evidente l'urgenza di uscire 
dalla situazione anucronisUca, 
direi quasi grottesca, di una Re
pubblica democratica che si reg-
ge ancora con l coditi e le leggi 
di un regime autontai 10 che essa 
ha abbattuto». In questa frase 
che il presidente amussionario 
dell'Associazione nazionale nidgi-
strati, dott. Mano Berutti. ha 
piouunciato ieri sera nel COIMJ 
di una conferenza stampa. a Ho-
ina, si riaMSUinu il caso della 
«Zanzara », come in dellnitiva 
ogni aitro caso giudiziario (dalla 
condanna degli edili loinani, a 
quella della scnttricc accusata 
ai pubblicazione conttana al buon 
costume, dalTincnmuuuione di 
vane categone di lavoiatori in 
s.ciopeio. al rmvio a guuluio dei 
bOtioacrittoii i>er il Viel i\uiii). 

Una CoblituzionL' ail u\angiiiir-
dia della civntu e una luggu ar-
tetrata, linutatrice di ogni dnit-
to del cittadino. paga .solo di 
garantire sotto ogni nguardo l 
poteri dell'autorita cosliiuila, an
che se questi puten contrastano 
uettamente con la Costituzione: 
questi sono l motivi di fondo del 
caso « Zanzara > e di tante altre 
vicende giudiziane. Ed e staio 
un bene che, al di sopra Ueile 
poieuuciie contiiigenti, questo ele-
mento sia stato measo in nlie\o 
ieri con grande foi za. 

Una giornata. quella di ieri. 
di notc\uie lnteiesae nel quadro 
delle puiemiclie the hanno ac-
compaguato il caso della «Zan
zara p. Kiassuniiamo l termini di 
tutta la vicendu: il magisirato 
nulanese che costringe l gio
vani redattori della « Zanzara > 
a spogliarsi; la nchiesia di ci-
tazione a giudizio per gli stessi 
giovani; lintervento del presi
dente dell'Associazione magistra
ti. dottor Mario Berutti. presso 
il ministro perche promuova una 
inchiesta sull'operato (anche pre-
cedente) del dott. Carcasio; le 
critiche mosse al dott. Berutti 
|K>r l'iniziativa presa: le dimis
sioni dello stesso Berutti: il co-
municato dell'Unione magistrati 
italiani. Poi. siamo a ieri: la ri
sposta dell'Associazione magistra
ti e quella del dott. Berutti. 

L'Associazione nazionale magi
strati e l'Unione magistrati ita
liani sono i due sodalizi dai quali 
i magistrati sono rappresentati. 
L'Associazione, che fa appunto 
capo al dott. Berutti, riunisce il 
novanta per cento circa dei ghi-
dici e rappresenta l'ala piu avan-
zata della magistratura. quella 
decisa a far rispettare e a rispet-
tare la Costituzione repubblicana. 
NeH'Unione confluiscono invece i 
magistrati della Cassazione (ol
tre a pochissimi altri) quelli stes
si, cioe che per dieci anni hanno 
impedito il rispetto dei diritti 
della difesa nei confronti degli 
imputati. L'Associazione. alme-
no nella massa dei propri com; 
ponenti. vuole nuovi codici. leggi 
rispettose della Costituzione: la 
Unione e niolto piu cauta nelle 
riforme e si deve proprio alia 
influenza che questo sodalizio ha 
sempre esercitato sul governo se 
i codici sono rimasti quelli del-
l'era fascista: in fondo i mem-
bri dell'Unione sono cresciuti 
con questi codici. con essi sono 
andati avanti. hanno fatto car-
riera. Come si puo pretendere 
che siano disposti ad abbandonar-
li senza neppure tentare di con-
ser\'arli? 

La frattura fra i due gruppi 
di magistrati ha assunto anche 
nel recente passato toni molto 
polemici. con accuse e controac-
cuse spesso violente. II caso del 
liceo Parini non sembro i primi 
giorni inquadrabile in questa po
lemica. se non per un fattore di 
fondo: quello dell'esistenza nel 
nostro codice di una legge che 
ha permesso i'incriminazione de
gli studenti. Ma il fatto iniziale 
(la pubblicazione della € Zan
zara >) ha finito con 1'essere su-
perato dalla decisione del dottor 
Carcasio di far spogliare i gio
vani imputati per una visita a 
carattcre psichiatrico. 

Suesto episodio e rimbalzato 
e prime pagine dei giornali 

e ha suscitato riprovazione in 
tutti gli ambienti. con l'esclu-
sione solo di quelli di destra. II 
dott. Berutti. come presidente 
deirAssociazione ritenne oppor
tune intervenire: a Torino, dove 
il magistrato e avvocato genera-
le dello stato presso la Corte di 
appello. circolavano voci incon-
trollabili sul dott Carcasio: si 
(h'ceva che egli fosse stato pro-
tagonista di altri episodi analo-
ghi e del tutto ingiustincati: il 
dott. Berutti ritenne quindi suo 
dovere intervenire presso il mi
nistro della Giustizia. Reale. sol-
lecitando un'inchiesta. 

Dopo l'intervento del dottor 
Berutti si 6 scatenato il pande-
monio: autorevoli esponenti del
l'Unione magistrati italiani si so
no scagliati contro i csowersi-
vi » dell'Associazione, attaccando 
il presidente Berutti con espres-
sioni senza precedenti (il comu-
nicato stampa emesso dall'Unione 
e nulla in confronto a ciA che 
abbiamo sentito personalmente 

. dire da rappresentanti del soda
lizio) e l'intera Associazione dei 
magistrati. Per la verita l'inter
vento di Berutti ha suscitato po-
lemiche nella stessa Associazione: 
si e detto. infatti. che il maKi-
strato non avrebbe do\iito u\o\-
gersi al ministro dopo tutte le 
campagne fatte per ottenere che 
i giudici fo«ero completamente 
svmcolati dal Governo. Inoltre 
e stato notato che l'intervento 
del dott Berutti poteva sembrare 
un'indebita interferenza nell'at-
tivita dei giudici che dovranno 
emettere la sentenza nei confron
ti dei ragazzi del Panni. 

Di questo stato d'animo e frut-
to il comunicato emesso dalla 
Giunta esecutiva dell'Associazio
ne magistrati al termine di una 
lunga riunione tenuta ieri mat
tina al Palazzo di giustizia di 
Roma. II comunicato. infatti. 
«esprime il proprio rincresci-
mento per la situazione determi-
nata da una iniziativa personale 
che non puo incontrare il con-
senso della Giunta. in quanto ha 
offerto la possibility, per la sua 
forma, di essere anche interpre-
tata in contralto con la regola 
costantemente ovservata dagli or-
gani dell'Associazione di non in-
terferire nei procedimenti in cor

so e nello svolgimento delle fun
zioni giudiziarie ». 

La Giunta dell'Associazione ha 
poi nconosciuto che il gesto del 
dott. Berutti era «neliI'intenzio-
ne, dettato da sensibilita demo
cratica >. il che sta a indicare 
che la Giunta stessa ha appro-
vato l'intervento del presidente 
almeno relativamente ai motivi 
che l'hanno dettato. A proposito 
del comunicato dell'Unione. la 
Giunta ha invece osservato: « An
cora una volta si e voluto pren-
dere occasione da un caso che, 
per la sua entita. trascendeva i 
termini della polemica interna 
fra magistrati. per una propa
ganda di stampa attuata per di 
piu mediante il travisamento» 
del gesto del dott. Berutti. II 
comunicato si chiude ribadendo 
la valuiita dell'azionc dell'Asso 
ciazione. la quale, « contro ogni 
spirito di casta, si d sempre in-
dinzzata verso la piena attua-
zione della Costituzione e I'ade-
guamento della legislazione e 
delle strutture giudiziarie alle 
muttate csigenze della societa 
moderna >. 

Forse non a por fine alle po-
lenuche. ma comunque a ristabi-
lire la verita, 6 intervenuto nel 
(ximeriggio di ieri, con una con
ferenza stampa tenuta presso 
l'albergo < Santa Chiara >, al 
Pantheon, il presidente dimissio
nario dell'Associazione. 

«Voglio rinnovare — egli ha 
detto — l'espressione di protesta 
l>er il travisamento del nno pen-
siero operato dall'Unione magi
strati italiani. Anzitutto si affer-
ma che io avrei denunciato un 
magistrato del pubblico ministe
ro. chiedendo che contro di lui 
si procedesse disciplinarmente. 
Preciso ancora una volta che io 
ho chiesto al ministro soltanto 
di « accertare se veramente sus-
sistessero > i soprusi, a mio av

viso particolarmente gravi, de-
nunciati dalla stampa quotidia-
na. Tale istanza non aveva altra 
linalita che di rassicurare l'opt 
nione pubblica gravemente tur-
hata dalle notizie dei giornali. 
o escludendo la sussistenza dei 
fatti (ispezioni corporali non ne-
cessarie ai (ini di stabilire la 
capacita di intendere o di volere) 
o adottando. se del caso, j ne-
cessari provvedimenti ». 

Sempre rispondendo alle accu
se dell'Unione. il dott. Berutti 
ha proseguito: c Non espressi al-
cun giudizio sul procedimento 
penale per pubblicazioni oscene 
nei confronti degli studenti del 
Parini. Aggiungo che l'accerta-
inento di eventuali scorrettezze 
imputahili al magistrato proce-
dente, il dott. Carcasio, non pu6 
a\ere aleuna uiHiien/a al line 
di stabilire la res|>osabilita dei 
giovani imputati. Mi astcntii an
che dall'esprimere qualsiasi giu
dizio in ordine alia sussistenza 
o meno dei fatti attribuiti dai 
giornali al pubblico ministero, 
dott. Carcasio >. 

«Itilevo con dispiacere — ha 
detto ancora il dott. Berutti — 
che da parte degli avversari del
l'Associazione magistrati si co-
glie ogni pretesto per gettare il 
discredito sul nostro sodalizio e 
non si disdegna di ricorrere al 
ben noto artilicio polemico di 
attribuire ai propri av\ersan in-
tenzioni e dichiarazioni difformi 
da quelle reali al fine di poterle 
facilmente confutare e biasima-
re. Anche questo episodio rivela 
il profondo dissenso che separa 
e divide le due associazioni e 
l'assurdita dell'accusa di sovyer-
sivismo mossa all'Associazione 
nazionale magistrati, la quale 
non ha altro intento che quello 
di vedere integralmente attuato 
I'ordinamento costituzionale delta 
Repubblica democratica ». 

II dott. Berutti, dopo aver af
fermato che e urgente abban-
donare le leggi fasciste, specie 
iliielle che hmitano la liberta di 
pensiero e di espressione. ha ri
sposto ad alcune domande dei 
giornalisti. Ha precisato di es-
sersi dimesso per le critiche 
mossegli da alcuni magistrati 
della stessa Associazione, ma ha 
agginnto che le dimissioni non 
sono irrevocabili (« Anche se — 
ha detto — ormai andro in pen-
sione fra una ventina di giorni 
e dovrd quindi lasciare l'Asso-
ciazione »). Ha poi ricordato che 
al ministro di Giustizia spetta 
promuovere le azioni disciplinari 
c che per conseguenza egli non 
a\eva altra strada che rivolgersi 
appunto al ministro. 

11 magistrato ha inflne riba-
clito l'mten/ione di non essere 
presentl' alia riunione di oggi dal 
Comitato dnettivo. dove saran
no prese in esame le dimissioni 
presentate, come non e stato pre-
scnte a quella della Giunta,, per 
•lasciare i colleghi maggiormente 
liberi di prendere qualsiasi de
cisione ». II dott. Berutti. comun
que. non 6 sotto accusa per 1'As
sociazione: necessita contingent! 
hanno spinto la Giuntn di que
sto sodalizio a emettere il co
municato in parte critico (ma 
nelln sostanza, lo ripetiamo. di 
pienu accettazione della/ione del 
presidente) ma cio non ha impe
dito ai dirigenti dell'Associazione 
di espnmere la inassima solida-
rieta nei confronti dell'uomo che 
per anni ha combattuto le mag-
giori battaglie in noine del so
dalizio. 

Oggi. come si c detto. avra 
luogo la riunione del Comitato 
direttivo. I membri del Comitato 
si riuniranno a mezzogiorno a 
Palazzo di Giustizia. 

Andrea B^rberi 

II processo dei volantini volge al grottesco 

Non si trovano i soldati 
istigati a disobbedire > 

Deporranno molti colonnelli, ma nessuno sa niente — Di fatto la Que-
stura di Milano esercita una censura preventiva sul lavoro delle tipo-
grafie — Una guardia di P.S. decide sulla liceita degli stampati 

« 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 26 

Al processo per i manifestini 
anti-NATO, militari < istigati a 
disobbedire alle leggi > cercan 
si affannosamente. Ala non si 
trovano, nonostante gli sfor-
zi combinati della Procura e 
dei carabinieri della polizia mi 
litare; e se entro lunedl, non 
verranno fuori, bisognera far-
ne sen2a. 

L'apertura dell'udienza vede 
gli imputati non piu nella gab-
bia. ma sul banco antistante; e 
gia qualcosa. Loro comunque 
han gia detto tutto; ora tocca 
ai testimoni. Impettito nell'uni-
forme nera, il tenente colonnel-
lo Pietro Pupa, capo del ser-
vizio di polizia militare presso 
il terzo corpo d'armata. riferi-
sce gli avvenimentj 

< D 6 novembre scorso. stavo 
andando a far la spesa al Car-
robbio con mia moglie. quando 
sento una voce che dice: " Stai 
attenta. fuggi. perchd passa un 
carabiniere-" mi giro e vedo 
i due imputati Donatella Bor-
ghesi e Giovanni Zambarbieri. 
Quest'ultimo mi si para davan
ti coo aria spavalda... Io af-
fronto: " A prescindere dal fat
to che sono un colonnello e non 
un carabiniere. che avete da 
nascondere? Perchk volete fug-
gire?". Lui mi risponde: 
" Niente. niente "... La ragazza 
fa per alJontanarsi. la trattengo 
e mi accorgo che dietro la 
schiena ha circa 200 manifesti
ni della lega marxista lenini-

Concluso 
in notfata 

il congresso 

dellUNURI 
VIAREGGIO. 26. 

Il congresso dell UXURI sta 
vivendo le ultime. laboriose bat-
tute. 

Concluso ieri jl dibattito con 
il discorso di Nuccio Fava. la 
giornata di oggi e stata tutta 
dedicata alle votazioni sulle mo-
zioni presentate dalla giunta e 
che concemooo principalmente 
due problemi: 1) il dintto alio 
studio, 2) la riforma degli or
ganism! rappresentativL Le vo
tazioni sono lunghe e le tratutt-
ve complicate dal fatto che 11 
programma ha bisogno dei due 
terzi di adesiom per poter essere 
accettato e portato avanti nella 
pohtica dellUNURI. 

Terminate le votazioni sulle 
mozioni. fino a tarda notte si 
continua a votare sulle Candida 
ture alle canche direttive del-
I'UNURI. Non si prevede dl ca 
noscerne i nsultati flno a do
mani. 

sta... vedo che fra essi ve ne 
sono due del ccntro antimperia-
lista di cui la Procura ha ordi
nate il sequestro. Lo Zambar
bieri interviene di nuovo: " Non 
e'e nulla, U abbiamo sottoposti 
a tre funzionari dell'ufficio po
litico. Comunque. se vuole spie-
gazioni, si accomodi qui vicino 
'alia sede della lega marxista 
leninista ". Rispondo: " No, an-
diamo in caserma... " >. 

Lo Zambarbieri precisa: i due 
manifestini del centra antimpe-
rialista. li aveva portati al co
lonnello un ragazzino...». 

E il teste: t No. il ragazzino 
me ne portd un altro. ma i due 
erano fra quelli della Bor-
ghesi... II ragazzino mi disse 
anche che costei e lo Zambar
bieri ne avevano distribuiti mol
ti altn. Perche non ho identi-
ficato il ragazzino? Perche 
scappo via subito... >. 

Stavolta e la Borghesl a pre-
cisare: c I due manifestini del 
centra antimpcrialista, erano 
nel pacco. ma io non lo sape-
vo. Quanto al ragazzino egli 
disse d'aver visto in preceden-
za altre persone distribuire 
manifestini. ma non noi due... » 

D difensore Spazzali. taglia 
corlo: c C'erano dei militari in-
torno? >. 

E 11 colonnello: « No. ma era 
1'ora di libera uscita e 11 vi
cino c'6 la caserma 

II colonnello se ne va e gli 
succede un brigadiere di P.S.: 
fermd 1'imputato Mai al teatro 
Odeon e gli trovd i manifestini 
in ta3ca; non li vide distri
buire. 

Un altro colonnello, ma In 
pensione. viene a deporre a fa-
vore del tipografo Cordani. c I 
manifestini sono in rietto con-
trasto con le idee politiche e mi-
Utari del Cordani; lo oonosco, 
e un uomo d'ordine... », E il pre
sidente: «Lasci perdere. uomini 
d'ordine ci sono in tutti i par
titi! ». 

Sale sulla pedana il dirigente 
dellufficio politico della que-
stura. dott. Fargnoli. Dal suo 
interrogator™ e dalle dichiara
zioni di un difensore di uno del 
tipografi risulta un fatto molto 
grave: esiste una prassi in base 
alia quale la questura di Mila
no, al di fuori di ogni legge, 
esercita una censura preventiva 
di fatto sull'attivita delle tipo-
grafie. 

II P.M. lo interroga: t E ' 
vero che il Cordani segnald i 
manifestini al suo ufficio?». 

FargnoU: c Ne trovai una 
copia sul mio tavolo la mattina 
del 4 novembre e lo trasmisi 
alia Procura...». 

nP.M. (deluso):tMalacon 
segna non e obbligatoria per 
una legge del '39? ». 

I difensori (in coro): « No! ». 
n P.M., sempre piu de- 1 

luso: < Ma almeno la consue-
tudine... >. 

Fargnoli- « Da parte del Cor
dani. si... ». 

Interviene 1'avvocato Mazzo-
la. difensore delTaltro tipogra
fo Riorin: « Lei ha un funzio-
nario che si chiama Spalletta? » 

Fargnoli. esitando: « Mi pare. 
una semplice guardia... >. 

Mazzola: < II fatto e che 11 
mio cliente aveva ordinato ai 
suoi dipendenti di rivolgersi 
sempre alio Spalletta... >. 

Adesso sappiamo: la liceita 
o meno dei manifestini a Milano 
6 stabilita dalla guardia Spal
letta. 

Sulla pedana compare un al
tro colonnello, Ivan Fantasia, 
del comando del 3. corpo d'ar
mata. che il P.M. aveva richie-
sto addirittura al ministero del
la Giustizia. per deporre « sulle 
conseguenze del reato». D 
guaio e che non sa nulla per 
scienza diretta. 

Dopo il professor Gianluigi 
Piazza, del liceo Borchet. che 
definisce < esemplare» nello 
studio e nella condotta I'impu-
tato Lorenzo Strick Lie vers, il 
presidente Del Rio decide una 
breve interruzione. 

D P.M. ne approfitta per oon-
fabulare col colonnello Pupa, 
ed ecco. alia ripresa. lufficiale 
tomare sulla pedana: « Posso 
precisa re che i carabinieri fu-
rono avvertiti dei manifestini da 
un capitano di artiglieria cui 
erano stati segnalati da un sol-
dato... ». 

Difensori: « Dove sono il ca
pitano e il soldato? > 

II colonnello (imbarazzato): 
«Non lo so... certo, ritrovarli 
adesso sa rebbe difficile perche 
per la mostra delle armi ai giar-
dini pubblici. erano affluite 
truppe da varie localita... forse 
il soldato e in congedo... 

Presidente: c Lasci stare i 
commenti ». 

Pupa riprende: « ...Avevano 
provocate disagio fra 1 solda
ti. parlavano fra loro... un gio
vane Io aveva addirittura eh-
stribuito aH'interno di un pa-
diglione della mostra e fu fer-
mato dai carabinieri del capi
tano Caputo...». 

Arriva di galoppo il capitano 
Caputo. ma anche lui non ne 
sa nulla. Allora fl presidente si 
rivolge al P.M.: c Insiste nella 
richiesta di rintracciare il capi
tano e U soldato? ». Mentre i 
difensori commentano: « E dire 
che la Procura ha avuto quattro 
mesi di tempo per le indagl 
ni! ». n dottor Alma si impap-
pina: t Signor capitano. scusi. 
signor presidente. se entro lune
dl non saranno stati ritrovati. 
io rinuncio...». 

E cosl il processo e rinviito. 

Pier Luigl Gandini 
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Da tutto il mondo una sola richiesta: basta con Faggressione! 
ppp 

II prof, Carl Oglesby. 

A COLLOQUIO CON CARL OGLESBY, A ROMA PER 
IL GRANDE RADUNO PI PIAZZA DEL POPOLO 

Sugli Stati Uniti e la pace la 
voce dell«altra America» 

JI R i ~ U n a s D e " ° dell'imponente manifestazione In piazza della Concordia dinanzi all'ambasciata americana di circa 
dlecimila persone che hanno dlmoslralo conlro l'aggressione USA a| Vietnam. Manifestazioni analoghe si sono svolte in allre citta fran-
cesl, « particolarmente forte e stata quella svoltasi ieri sera a Lione dove migliaia di giovani (sotfo una pioggia gelida) hanno dimoslrato 
davanti al Consolato americano. I dimostranll hanno discusso e approvaio una mozione contro l'aggressione (Telefotu A.P.-< l'Unita *) 

Isolato airUniversita il propagandista di guerra 

Berkeley: clamoroso 
«fiasco» di Goldberg 

II90 per cento degli studenti respinge i suoi argomenti — Mani
festazioni a New York, Washington, Chicago e in altre 100 citta 

WASHINGTON. 26 
Una grande marcia della pace 

tiel cuore di Manhattan, analo
ghe manifestazioni a Washington 
(davanti alia Casa Bianca) e 
a Chicago e un'ondata di radu-
ni, teach-ins, veglie e picchetti 
in altre cento citta degli Stati 
Vniti hanno portato oggi al punto 
piu alto le giornate di protesta 
del € partito della pace > statu-
nitense contro l'aggressione al po
polo vietnamita. Le manifesta
zioni hanno visto mohilitato un 
Male di decine di migliaia di 
cittadini. all'avanguardia dei quo-
It e stato, una volta di piu. il 
movimento progressiva univer-
Mitario. I consensi ottenuti dai 
manifestanti appaiono tuttavia, 
ovunque. piu vasti che per il 
passato. 

A New York e a Washington. 
epicentro delle manifestazioni so
no state, rispettivamente. la cen-
tralissima Fifth Avenue e la zo
na attorno all'ambasciata del go-
verno fantoccio sudvietnamita. 
Sella grande metropoh delicti. 
diciassette ex combattenti della 
guerra mondiale e di quella di 
Corea hanno bruciato in piazza 
i loro fogli di congedo. in segno 
di protesta contro la politico del 
governo. A Chicago, gli studenti 
della Roosevelt University han
no dato il via alia prima « mai-
ria della pace > che si sia tenuta 
in cittcL Un grande comizio si 
i svdto a Los Angeles, una fiac-
eolata a loira City, dove i dimo-
ttranti hanno picchettato gli uf-
fici di recluiamento. A Cam
bridge, nel Massachusetts, i gio
vani hanno bloccato per diverse 
ore H municipio. 

A Berkeley, una conferenza del 
dele goto americano alle Nazioni 
Unite, a favore della guerra nel 
Vietnam e della politico di ag-
gressione alia Cina, si e risolta 
in un clamoroso rovescio per il 
governo. Goldberg (il quale ha 
in particolare affermato che gli 
Stati Uniti non restituiranr.o 
€ mat» Formosa alia Repubblica 
popolare) e stato fatto segno a 
manifestazioni ostili da parte dci 

combattivi studenti dell'Univer-
sitd di California, che avevano 
organizzato picchetti di protesta. 
Al termine del suo discorso. gli 
studenti hanno messo ai voti un 
testo di condanna della politico 
dell'amministrazione Johnson, che 
e stato approvato dal novanta 
per cento dei seimila presenti 

II Comitato per una sana poli
tico nucleare (SANE) ha deciso 
di organizzare per il 15 maggio 
una marcia su Washington che 
dovrebbe avere I'adesione di tut-
te le organizzazioni impegnate 
nella lotta per la pace nel Viet
nam, con I'obbiettivo di portare 
la lotta stessa sul piano poiitico-
elettorale. 11 Worker, orgono del 
PCUSA ha appoggiato la inizia-
tiva con un editoriale. L'azione 
unitaria dovrebbe svolgersi in 
due fasi: fino al 15 maggio. rac-
colta di milioni di firme per fa-
vorire la presentazione di c can
didal della pace >. impegnati 
sulle rirendicazioni della fine 
dci bombardamenti sulla RDV 
e dell'intervento nel sud e di 
una trattativa col FNL: succes-
siramente. mobilitazione di forze 
attorno apli stessi candidati e 
ai candidati indipendenti che si 
presenteranno Id dove e possi
ble rompere il monopolio dei 
partiti tradizionali. 

A New York. Vorganizzazione 
t Studenti per una societd demo-
cratica » ha adito il tribunale fe
derate per ottenere che le aulo-
ritd municipali revochino il loro 
rifiuto di consentire laffissione 
di manifesti a pagamento contro 
Vimpegno nel Vietnam negli spa-
zi riservati alia pubblicitd sulle 
vetture della sotterranea. 

L'American Friends Service 
Committee, che raggruppa i quac-
chen degli Stati Uniti e di altrx 
paesi del mondo, ha inviato a 
U Thant un suo documento nel 
quale si chiede una riconvoca-
zione della conferenza di Gine-
vra del 1954 con la partecipazio-
ne di «un governo sud-vietna-
mita diverso da quello attuale*. 
II documento e stato distribuito 
anche al Congresso e nel paese, 

| NORVEGIA 

Cortei di giovani 
per le vie di Oslo 

OSLO. 26 
C«ntlnala di giovani norve-

aesl hanno manifestato sla
ters contro l'aggressione USA 
al Vietnam. I dimostranll so
no tfilati per le vie del cen

tra dl Oslo e hanno conse-
gnato una lettera ai rappre-
senfanti dei govern! del Viet
nam. Successivamente si sono 
recall a manifestare davanti 
all'ambasciata USA. 

MELBOURNE 

Contro I'invio di 
soldati australiani 

MELBOURNE, 26. 
Circa mllle persone si sono 

rlunlte nel centro della citta 
per protestara contro la par-
teclaazlone dell'Australla alia 

guerra americana nel Viet
nam. II governo ha Inviato 
la polizia a cavallo a disper. 
dcre il comizio. Na sono nati 
vlolentl scontrl. 

Un messaggio al Convegno di New York 

La Pira agli USA: 
rinunciate 

alia guerra! 
II prof. La Pira ha inviato 

al dottor Muste, presidente 
del Comitato americano per 
la pace nel Vietnam, una let
tera di appassionata adesione 
al grande convegno svoltosi 
ieri a New York per la pace 
nel Vietnam. 

« Esso ha istintivamente ri-
chiamato nella mia anima 
— dice il prof. La Pira — 
il ricordo dei convegni che 
Dio suscitava nel popolo di 
Israele nei momenti di crisi 
della sua storia: quando lo 
faceva solennemente radu-
nare nella piazza di Gerusa-
lemme. davanti al Tempio. 
per fargli prendere nuova e 
piu profonda coscienza della 
missione universale di adora-
zione. di speranza. di pace 
e di unita cui Egli lo desti-
nava a servizio dei popoli e 
delle nazioni di tutta la terra. 
" Andiamo. saliamo al monte 
del Signore. verso la Casa di 
Dio di Giacobbe. e ci inse-
gnera le Sue v i e . . . II Si-
gnore giudichera i popoli e 
fara da moderatore fra genti 
numerose: esse faranno delle 
loro spade vomeri e delle 
loro lance falci: un popolo 
non brandira piu la spada 
contro un altro popolo e non 
impareremo piu I'arte della 
guerra" (" Isaia " II. 34) . 

«Ecco come ci appare a 
Firenze — situata in prospet-
tiva. nel contesto drammatico 
della attuale situazione del 
popolo americano e del mar-
toriato popolo vietnamita e di 
tutti i popoli della terra — 
Questo convegno di Xevr York: 
ci appare come se tutto il po
polo americano si sia dato 
convegno a N. Y.. capitale 
tecnica dell*America e del 
mondo. per prendere defini-
tiva coscienza di due cose 
essenziali per interpretare ed 
edificare la presente epoca 
storica: doe 1) del limite apo-
calittico al quale e pervenuta 
la storia del mondo e. per-
rio. della scelta che il popolo 
americano e tutti i popoli so
no inevitabilmente chiamati a 
fare fra la edincazione di una 
pace millenaria e la distru-
zione del genere umano e 
forse dello stesso pianeta; 
2) della missione alia quale 
Dio e la storia destinano oggi 
il popolo americano se, com-
piendo un grande atto di fede 
storica e di saggezza politica. 
esso rinunzia per sempre alia 
guerra, grande e piccola 

— divenuta ormai strumento 
atroce. inintelligente ed inu
tile per la soluzione delle ver-
tenze internazionali — e pone 
la sua immensa e sempre piu 
crescente ed irraggiungibile 
notenza scientilica e tecnica 
ad esclusivo servizio della 
pace, della unita e della pro-
mozione civile dei popoli di 
tutto il pianeta! >. 

Dopo aver ricordato il mes
saggio della < nuova fron-
tiera > di Kennedy e in par
ticolare il discorso aH'ONU 
del 25 settembre 1961 («Noi 
saremo ricordati come la ge-
nerazione che ha trasfomiato 
questo pianeta in un rogo 
fiammeggiante o come la ge-
nerazione che ha realizzato il 
suo voto di salvare le gene-
razioni future dal flagello 
della guerra i ) . La Pira cosi 
prcsegue: 

« Non si tratta ora che di 
prendere piu profonda e de-
finitiva coscienza di tale mes
saggio — dopo le traciche ed 
ammonitrici esperienze viet-
namite di quest'anno — di 
poire decisamente mano alia 
sollecita attuazione di esso! 
Ecco il significato storico. re-
ligioso e politico che noi a 
Firenze — citta sorella di 
Filadelfia — attributamo al 
convegno di N. Y. Esso ci 
appare, appunto, quale an-
nunzio ed inizio della pace 
effettiva e della effettiva unita 
e promozione dei popoli di 
tutta la terra. Ci sembra che 
sul cielo di N. Y. stia per 
spuntare per sempre — visi-
bile da ogni punto della 
terra — 1'arcobaleno della 
pace e la stella della pace. 

« Questa non e Utopia: essa 
e. invece. realta storica scien-
tifkramente e tecnicamente mi-
surabile: essa e come il Con-
ciho Vaticano II e Paolo XI 
hanno ridetto. lo svolgimento 
inevitabile. nella storia del 
popolo americano e di tutti i 
popoli. del di segno di amore 
che il Padre Celeste ha sta-
bilito. per i secoli che ver-
ranno. per la grazia, la pace, 
la civilta e la gioia della in-
tiera famiglia umana. Iddio 
benedica dunque questo con
vegno e faccia del 26 marzo 
una data essenziale per la 
storia del mondo: ne faccia 
il punto di partenza. per il 
nuovo ed irreversibile cam-
mino della speranza e della 
pace nella storia degli uo-
mini». 

Il presidente degli studenti democratic! 
sottolinea i nuovi sviluppi del movi
mento americano per la pace e i diritti 
civili — »II Vietnam ai vietnamiti» 

Per partecipare al grande 
raduno di Piazza del Popolo 
e per rappresentare l'« altra 
America > che ha promosso le 
« giornate di pace » internazio 
nali, e giunto ieri a Roma, 
in volo da New York, il presi
dente della Students for a de 
mocratic society (S.D.S.) Carl 
Oglesby. 

All'aeroporto di Fiumicino 
erano ad accoglierlo. in rappre-
sentanza del Comitato na/.ionale 
per la pace e la liberta nel 
Vietnam, Ton. Luzzatto. il pro 
fessor Marcello Cini e il dot-
tor Curzi; il prof. Gaggero. pre
sidente del Comitato romano. 
rappresentanti dei movimenti 
giovanili del PSI. del PSIUP e 
del PCI: il segretario della Casa 
della Cultura, dott. Coppola. 

Appena arrivato. Ogie-iby ha 
fatto ai giornalisti presenti 
una breve dichiarazione: « La 
internazionalizzazione del mo\i-
mento per la pace e un fatto 
molto importante. Particolar
mente in considerazione della 
situazione che si sta sviluppan-
do nella NATO. La presa di 
posizione dei popoli europei, 
accanto ai cittadini americani 
che lottano per la pace, e molto 
significativa. La protesta che si 
leva durante queste due gior
nate di manifestazioni negli 
Stati Uniti dovrebbe superare 
notevolmente quella gia vigoro-
sa dell'ottobre-Dovembre. Pen-
so che l'Occidente non abbia 
mai visto una protesta di tali 
dimensioni >. 

Carl Oglesby e uno dei rap
presentanti piu coraggiosi e im
pegnati della « nuova sinistra > 
americana ed e a capo della 
maggiore organizzazione stu-
dentesca degli USA. Nato tren-
tuno anni fa nell'Ohio da fami
glia operaia, ha avuto una esi-
stenza movimentata. non dissi-
mile del resto da quella di al-

tri giovani intellettuali del suo 
Paese. 

Dopo aver frequentato la Kent 
State University, Iavorando 
contemporaneamente per poter 
proseguire gli studi. si impiegd 
presso grandi Industrie e giun-
se ad avere un ruolo di dirigen-
te. Tuttavia dovette rendersi 
conto presto che i suoi superiori 
non consideravano compatibile 
con Tattivita industriale il fat
to che continuasse ad occuparsi 
di letteratura e di teatro e a 
frequentare corsi universitari. 

< Mi rendevo conto — ha os-
servato egli stesso riflettendo 
sulla propria condizione in quel 
periodo e sul mondo che aveva 
intorno — che la societa ameri
cana era cosi cattiva da non 
poter esistere alcun rapporto 
fra me ed essa. e cominciai a 
vergognarmi di chiudere gli oc-
chi sul fatto che per otto ore 
al giorno ero uno strumento 
della guerra fredda ». 

Comunque, anche Iavorando 
aH'interno dello ingranaggio. 
scrisse alcuni Iavori teatrali. di 
accentuato sapore critico, rap-
presentati dagli studenti del 
Michigan. Comincid anche la 
stesura di un romanzo. ma poi 
abbandond l'impresa giudican-
do anacronistico fl tema scelto. 
Infine lascid il lavoro industria
le per dedicarsi soprattutto. co
me tuttofa fa, alia Studenis fur 
a democratic society. 

Ieri sera, prima di partecipa
re a una riunione del Comitato 
nazionale italiano per la pace e 
la liberta del Vietnam, Ogle
sby ha accettato di farci qual-
che rapida dichiarazione sullo 
sviluppo del movimento demo-
cratico negli Stati Uniti. 

c Nel 1960 ebbe inizio un am-
pio movimento < pacif ista > in 
America, contro la proliferazio-
ne delle armi atomiche. Ad es
so partedpa^'aro soprattutto 
adulti. Quando fu firmato il 
trattato di Mosca molti consi-
derarono soddisfatte le proprie 
richieste e si ebbe un rilassa-
mento ». 

Oggi la situazione presenta 
aspetti diversi? 

cS i . II movimento attuale e 
animato prevalentemente dai 
giovani studenti, pur con la col-
laborazione di numerosi adulti. 
Inoltre non e piu basato su un 
generico pacifismo, anche se 
il pacifismo resta una molla 
molto importante. La caralteri-
stica e data oggi da una co
scienza politica piu sviluppata 
e dalla considerazione dei pro-
blemi su scala mondiale. 

Oglesby considera questo un 
punto essenziale e delicato, e 
percid vi si indugia. 

< II pacifismo generico di 
prima pud essere cosi esempli-
ficato: tutte le guerre sono ne
gative in quanto tali. Quella nel 
Vietnam c cattiva perch£ ingiu-

sta. Alia base del nuovo atteg-
giamento e'e una opinione qua
si universale accettata dal mo
vimento studentesco: gli Stati 
Uniti nel Vietnam impediscono 
a quel popolo di fare le proprie 
scelte liberamente. Si ricono-
sce, insomma, una inammissibi-
le interferenza nelle questioni 
nazionali di un paese *. 

La < nuova sinistra » ameri
cana guarda con simpatia alle 
lotte di liberazione nel terzo 
mondo: ecco la nuova coscien
za che va sorgendo. I cartelli 
che vengono recati nelle gran
di manifestazioni popolari non 
dicono piu < basta con la guer
ra, basta con ogni guerra >, 
ma dicono: «II Vietnam ai 
vietnamiti >. 
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I Presso i'obeiisco 

II grafico che pubbllchiamo (-(produce schema-
ticamente i punti di accesso al centro di Roma 
e gli Itinerari Intern!, con II relativo senso di 
marcia, per glungere a Piazza del Popolo. II 
Comitato organizzatore consiglia I seguentl cin
que itinerari principal): per I'AUTOSTRADA 
NORD: raccordo anulare, Salarta, Olimplca, 
Lungotevere, Piazzale Flaminio; per chl • pro-
viene dall'AURELIA: via Gregorlo V I I , Lungo
tevere; per I'AUTOSTRADA SUD: anulare, Sa 

laria, Olimplca, Lungotevere, Piazzale Flaminio; 
per chi proviene dalla PONTINA, APPIA, CA-
SILINA e TUSCOLANA: Piazza Numa Pomplllo, 
passeggiata archeologica, Lungotevere, Piazzale 
Flaminio; per le delegazioni provenienli dalla 
FERROVIA: Via Cavour, Piazza Venezla, Via 

del Corso, Piazza del Popoio. I pullman dovranno 
parcheggiare lungo la Via Flamlnta, sul Viale 
Tiziano, e nei parcheggi dinanzi al Palazzetto 
dello sport. 

y 

Gian Maria Volonte 
presenta i complessi 
corali e bandistici 

Fra gli altri, il coro delle mondine e quello 
della 144a Brigata Garibaldi - Un disco con 
la canzone « Noi lo chiamiamo Vietnam » 

La protesta per l'aggres
sione, la richiesta della pace, 
1'offerta della solidarieta al 
popolo vietnamita risuonano 
stamani a Piazza del Popolo 
non solo attraverso la voce 
degli oratori e le parole dei 
messaggi. ma anche attraver
so quella suggestiva forma 
espressiva che e il canto ci
vile. Intorno all'obelisco, nel 
centro della grande piazza. 
su una pedana appositamente 
costruita si raccogheranno al-
ternandosi fin dalle ore 8 com
plessi vocali e bande per ese-
guire vecchi e nuovi motivi 
della pace e della liberta. 

II piu imponente (ed il piu 
carico di storia) dei complessi 
annunciati e quello — compo-
sto da cinquanta membri — 
dell'ANPI di Reggio Emilia. 
D coro sorse negli anni della 
Resistenza in seno alia fa-
mosa 1441 Brigata Garibaldi 
che oper6 nelle montagne emt-
liane e la cui bandiera e sta
ta nei mesi scorsi inviata ai 
partigiani vietnamiti a testi-
monianza della comunita di 
ideali fra l'antifascismo ita-
liano e la lotta liberatrice di 
quel lontano paese. 

Sempre daU'Emiha e giunto 
un grande complesso bandi-
stico, quello di Carpi. Di di-
versa. ma non meno impe-
gnata, tradizione e il coro di 
trenta voci giunto da Castel 
di Sangro diretto dal maestro 

Dario Fulvio Porru che estrae 
i suoi motivi dal ricchissimo 
folclore abruzzese. 

Presente e anche il coro 
delle mondine del Vercellese 
per cantare le celebri can-
zoni ispirate alle lotte del la
voro ed in particolare a quelle 
delle donne salariate delle 
campagne protagoniste di tan-
ta parte della storia sociale 
e politica del Piemonte. Del 
gruppo milanese del « Nuovo 
Canzoniere» sono presenti i 
cantanti piu noti (Rudi Assun-
tino. Bruno Pianta e Michele 
Straniero) per eseguire le can-
zoni del loro repertorio tradi-
zionale e nuove composizioni. 

II c Canzoniere internazio-
nale 1'Armadio > di Roma e 
presente al completo per del
le esecuzioni e con un disco 
appositamente apprestato e 
contenente due canzoni dal 
titolo: «Li abbiamo chiamati 
alleati ^ e « A chi chiama ». 

Durante l'intera manifesta-
zione risuonera piu volte la 
canzone «Noi lo chiamiamo 
Vietnam » dedicata dal musi-
cista Fiorenzo Carpi e dal 
poeta Mario Socrate alia gran
de manifestazione. II disco. 
che contiene nel risvolto 1 in-
no del FNL vietnamita. e in 
vendita nella piazza. 

I vari complessi saranno 
presentati dall'attore Gian 
Maria Volonte. cosi come egli 
aveva fatto durante la «Ve-
glia > dell'autunno scorso. 

Alia vigilia della manifestazione 

Ancora adesioni dal 
mondo del lavoro 

e della cultura 

lt*a&ABza&JXJ^wj^^\u*Lnjmr*LMJiuim m 

BUENOS AIRES 

Scontri per le strode 
fra studenti e polizia 

BUENOS AIRES, 2*. 
Violent! scontri sono awe-

nuti la notte scorsa nella ca
pitate argentina, fra studenti 
• polizia. Questa ha lanclato 
contro gli studenti — che ma-
nifestavano per chledere la 
fine della guerra nel Vietnam 
— numerose bombe lagrimo-
gene, e ha effettuato molti 
arresti. Gli studenti hanno rl-
sposto lanciando pietre. Gli 
scontri sono cominciati al ter-

TUNISI 

mine di una riunione pro-
mossa per testimoniare soli
darieta al Fronte di libera
zione del Vietnam del sud, 
presso la facolta di sclenze 
economiche. Quando gli stu
denti hanno formato un cor-
feo e si sono direrti verso II 
centro della citta, la polizia 
li ha caricati. Un poliziotto 
e un agente sono rimasti fe-
riti. Un'auto delta polizia e 
stata incendiata. 

Firme di studenti contro 
l'aggressione ai Vietnam 

TUNISI, 26. 
Studenti tunisini hanno vi-

gorosamente protestato contro 
i barbarl bombardamenti del-
I'aviazione statunitense sulla 
Repubblica democratic* del 
Vietnam, cniedendone limine-
diata cessazlone. 

Un appello, firmato da 500 
studenti tunlslnl, tsprlme are-

fondo allarme per I'espansio-
ne dell'intervento americano 
nel Vietnam. 

Gli studenti chtedono II rt-
conoscimento del Fronte di 
liberazione nazionale del Viet' 
nam del sud * la soluzione 
del problems vietnamita sulla 
base degli accord! di Ginevra 
del 1*54. 

Anche nell'immediata vigilia 
della grande manifestazione di 
Piazza dtl Popolo, centinaia 
di adesioni sono continuate a 
pervenire al Comitato Nazio
nale. Ne diamo un clenco par-
ziale: 

ENTI LOCALI 
Comuni di: Riolo Terme. 

Borgo San Lorenzo, Dicoma-
no, Parma, Lastra a Signa, 
Pergine Valdarno. San Gimi-
gnano, Mira. Reggio Emilia, 
Cutrone, San Prospero. Giu-
liano in Campania. Maranel-
lo. Vignanello, Medicina. Ca-
stiglione in Teverina, Rubie-
ra; Giunta Provinciale di Reg
gio Emilia. Giunta Provincia
le di Bologna. 

ORGANIZZAZIONI 
SINOACALI 

Camere del Lavoro: Santa 
Maria Capua Vetere, San Gi-
mignano, Piombino, Reggio E-
milia, Siena; Segrcteria Nazio
nale Sindacato Croce Rossa 
CGIL, Segreteria Nazionale Fe-
derazione Parastatali. Sindaca
to INPS, Sindacato Provincia
le Ospedalieri Roma, Commis-
sione Interna Centrale del Lat-
te Roma, C. I. Ospedale San 
Camillo Roma, im gruppo di 
operai della Pirelli, gli operai 
del Consorzio ravennate, i di-
pendenti della ditta Tractortec-
nic, C. I. impiegati ATAC Tu-
scolana. C. I. Acciaierie ferro-
viarie Modena. operai e im
piegati Cooperativa Edile Mo
dena. Federazione Nazionale 
Federmezzadri e coloni, Al-
leanza Coltivatori siciliani, Co-
lonia Libera Italiana di Gine
vra. C. I. ATAC Portonaccio. 

ORGANISMI 

CULTURALI E POLITIC! 
Un gruppo di comunisti, so

cialist! e indipendenti di Co-
miso. un gruppo di studenti uni
versitari modenesi. Presidenza 
UDI provinciale Siena, Segre
teria Nazionale UISP. ANPI 
di Ancona, ANPPIA di Imola. 
Comitato della Pace di Brescia. 
Comitato della Pace della Val-
le d'Aosta. Comitato Pace di 
Piangipane. Circolo FGC di Ri-
poli (Pisa). Comitato Pace di 
Massa Lombarda. Circolo c D 
contemporaneo > di Firenze. 
Circolo culturale di Ortona, 
Circolo ricreativo Garzella di 
Pisa. Cooperativa agricola Ba-
ricella. Circolo Resistenza di 
Ancona. Circolo ricreativo di 
Musignano. Societa Siciliana 
« Amicizia fra i popoli >; i com-
ponenti del Direttivo della Fe 
derazione Socialista romana 
Benzoni. Bosca. Galli. Ghiotti. 
Guarnieri. Libuma. Nitti e Pa
drone. 

ADESIONI PERSONAL! 
Prof. Giacomo De BenedettJ. 

a w . Giuseppe Berlingieri, av-
vocato Alfredo Scarnati. dottor 
Giovanni Locatelli. dott. Ezio 
Caccuri, dott. Bruno Peloso. 
dott. Domenico Servello. dot-
tor Raffaele Scarnati. dottor 
Carla Scarnati. prof. Sitirollo 
per gli assistenti universitari 
di Urbino. prof. Ugo Natoli, il 
NAS dei nucleari della Casac-
cia. professori Currado. Leo-
nori. Cataldi, Pittaluga, Lom
bard! e Zappa della Consulta 
operator! e ricercatori socia-
li, prof. Ugo Croatto. 

Parlera Amendola 

Manifestazione 
antifascista e 

per la pace nel 
Vietnam oggi a 
Colle Val d'Elsa 

SIENA. 26 
Domani si svolgera a Colle 

Val dElsa. nel XXII anniver-
sario dell'eccidio dei partigiani 
di Montemaggio. una manifesta
zione antifascista per la pace e 
la liberta del Vietnam, organiz-
zata dall'AN'PI. nel corso della 
quale prendera la parola il corn-
pa gno Giorgio Amendola mem-
oro dell'ufficio politico del PCI. 

Una rappresentanza di parti
giani deporra corone alia Cappel-
la dei Caduti della guerra di Li
berazione; si formera poi \m 
corteo che sfilera per le vie cit-
tadine e si concludera con il di
scorso celebrativo del compagno 
Amendola. 

Messaggio 
a Fulbright 

di un gruppo 
di parlamentari 

del PSI 
Fra i firmatari Pani, 
Lombardi, Santi, Vitto-

relli e Pertini 
Un gruppo di dicioUo parla-

mentari del PSI. a cui si e ac-
giunto il sen. Ferruccio P a m . 
fra i quali esponenti qualificati 
della maggioranza (il capogruppo 
senatoriale Viuorelb* e il membro 
della Direzione Bertoldi) ha i»-
viato un messaggio al senator* 
William Fulbright della Commis-
sione per gli affari esteri dei 
Senato americano e propugnatore 
di una radicale rettifica della po
litica asiatica di Johnson. Ecco 
U testo del messagg.-o: 

«Noi membn del parlamento 
italiano I-e manifestiamo il nostro 
vivo apprezzamento per la co-
raggiosa azione da Lei svolta in 
seno alia Commissione esteri del 
Senato degli Stati Uniti ©"Ame
rica. che ha illuminato I'opinione 
pubblica sulla drammatica situa
zione creatasi nel Sud-est asia-
tico e ha dato un aiuto impor
tante a quanti in America e nel 
mondo operano per por fine al 
conflitto. garantire I'indipenden-
za e la liberta del popolo viet
namita e arrestare la corsa preoc-
cupante verso I'allargamento del 
conflitto ». 

li testo reca la Tirma. oltre 
che dei parlamentari citati, di 
Anderlini. Ballardini. Banfi. Be> 
nacina. Bonafini. Tullia Caret-
toni. Codignola. Finocchiaro, Si-
mone Gatto. Giolitti. Greppi. Rlc-
cardo Lombardi, Marangoot, Par-
tini, Santi c Zappa, 

/»« 
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BANCA NAZIONALE DEL LAVORO 
ed annesse Sezioni di Credito speciale 

Fondi patrimoniali della Banca e delle Sezioni annesse L. 92.390.372.161 

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 1965 

II 23 marzo 1966 si c riunito, nclla Sede Centrale di Roma, il Consiglio d'Amministrazione della Banco Nazionale del Lavoro per deliberare in merito al Bilancio relative* al 1965, che — illustrate 

da una diffusa relazione del Direttore Generale, Rag. Guadagnini — e stato approvato all'unanimita nelle seguenti risultanze : 

A T T I V 0 

Cassa -. . . * 

Fondi disponibill . 

Banche e Corrispondenti 

Titoli 

Riporti attivi , 

Anticipazioni attivc 

Portafoglio cambiario 

Effetti riscontati 

Conti corrcnti c prestiti 

Mutui ipotecari . . • 

Semestralita e annualHA scadute e arretrate 

Conti correnti fra Banca e annesse Sezioni di credito speciale 

Effetti ricevuti per l'incasso . . . ' . . . ' 

Debitor! per cauzioni, fldejussioni e accettazioni 

Debitori per aperture di credito confermate 

Partite varie e ratei interessi attivi maturati 

Partecipanti al capitale per quote da versare . . . ' . >. . . 

Quote del fondo di garanzia speciale da riscuotere 

\ alio annesse Sezioni di credito speciale . . . 
Partecipazioni . 

/ vane . 
Immobili 

TOTALE L. 

Valor! in deposito < • » 

Conti dl terzi a garanzif '* feteizioni varie 

Fondo quiescenza del personate - per titoli della Banca a garanzia . . 

•.:•'• . • . . - . - - \ '. • TOTALE GENERALE L. 

Banca 

71.917.399.952 

382.144.942.839 

412.187.956.845 

535.329.808.267 

12.183.663.420 

37.291.160.640 

359.742.627.274 

42.677.811.278 

1.067.593.286.531 
~~ 

71.199.729.731 

87.050.710.641 

377.877.559.719 

39.702.215.767 

13.597.557.743 
_ » 

"1 

1 
1 
1 

3.510.496.430.650 
1.428.989.003.536 

- • - — 

• 44.018.152.500 

"•:-•"- 4.983.503.586.686 

Sezioni 
di credito speciale 

^_ 

— 

— 

11.678.310.533 

— 

— 

51.707.957.144 

1.030.562.800 

43.932.939.W5 

481.049.236.653 

33.W0.078.682 

11.110.985 809 

710.961.402 

6.267.500.769 

3.567.570.682 

865.113.271 

200.000.001 

1 

2 

645.161.217.394 

8.828.653.283 

4.521.471.562 
— 

. 658.511.342.239 

TOTALE 

71.917.399.952 

382.144.942.839 

412.187.956.845 

5-17.008.118.800 

i 

2.130.219.324.067 

82.310.715.540 

87.050.710.641 

I 418.290.736.888 

19.865.058.512 

3.567.570.682 

865.113.271 

200.000.002 

2 

3 

4.155.657.648.044 

1.437.817.656.819 

4.521.471.562 
44.018.152.500 

5.642.014.928.925 

P A S S I V O 

Capitale e fondi di dotazione 

Riserve e fondi speciali . . 

TOTALE FONDI PATRIMONIALI 

Fondo quiescenza del personale della Banca e delle annesse Sezioni 

di credito speciale 

Depositi a risparmio 

Depositi in c/c. conti correnti con Clienti e Corrispondenti 

Fondi e conti speciali 

Conti a garanzia 

Obbligazioni in circolazione 

Obbligazioni estratte e cedole maturate 

Assegni circolari 

Conti correnti fra Banca e annesse Sezioni di credito speciale . . . 

Anticipazioni passive 

Cessionari di effetti riscontati 

Cedenti di effetti per l'incasso 

Cauzioni. fldejussioni e accettazioni 

Aperture di credito conrermate 

Partite varie e ratei interessi passivi maturati . . . . . . . . . 

Risconto dell'attivo 

Utile netto 

TOTALE L. 

Dcpositanti di valori 

Conti di terzi a garanzia e posizioni varie 

Titoli della Banca - a garanzia del Fondo quiescenza del personale . 
•. - i 

.' ' ' '»'.- '* •"-';.' TOTALE GENERALE L. 

Fondi patrimoniali risultanti dopo l'approvazione dei bilanci e le con-
seguenti assegnazioni alle riserve 

Banca 

20.000.000.000 

20.000.000.000 

40.000.000.000 

44.000.000.000 

508.870.886.129 

2.054.262.768.176 

15.127.394.587 

Sezioni 
di credito speciale 

56.737.918.268 

9.927.578.091 

51.402.109 

42.677.811.278 

123.932.541.975 

377.877.559.719 

39.702.215 767 

182.461.426.264 

10.657.977.575 

4.208.950.712 

3.510.496.430.650 

1.428.989.003.536 

44.018.152.500 

4.983.503.586.686 

42.000.000.000 

22.475.000.000 

26.083.215.475 

48.558.215.475 

TOTALE 

8.991.076.492 \ 

417.523.743.000 

395.730.506 

72.383.137.449 

1.030.562.800 

710.961.402 / 

- \ 

24.015.302 453 \ 

5.998.638 497 

2.747.750.548 

645.161.217.394 

8.828.653.283 

4.521.471.562 

658.511.342.239 

50.390.372.161 

42.475.000.000 

46.083.215.475 

88.558.215.475 

44.000.000.000 

3.124.715.615.930 

82.310.715.540 

. 51.402.109 

43.708.374.078 

123.932.541.975 

418 290 736.888 

20ti.476.728.717 

16 65(5.616 072 

6.956.701.260 

4.155.057.648.044 

1.437.817.656.819 

4.521.471.562 

44.018.152.500 

5.642.014.928.925 

92.390.372.161 

Le speranze di rapido ritorno 
ad un alto tasso di sviluppo del-
l'attivita industnale han tar-
dato. nel 1965, ad avverarsi: 
il volume dei credit! utilizzati 
presso la Banca Nazionale del 
Lavoro si e quindi allomanato 
di poco. per ia maggior parte 
dell'anno, dai livelli del 1964: 
solo in autunno si e avuto un 
certo aumento delle erogazioni. 
aumento rafforzato in dicembre 
dalle note esigenze stagionaii. 
Tra il 31 dicembre 1964 e il 
31 dicembre 1965 il progresso 
e di 50.6 miliardi. da 1.468.9 a 
1.519.5 miliardi. pari a circa 
il 3.4%. L aumento delle Unee 
di credito accordate dalla Ban
ca e sensibilmente maggiore: si 
e cost ultenonnente allargato 
il divario fra la cifra glooale 
delle concessioni di credito e 
1'importo complessivo delle 
somnie utilizzate dalla clientela. 
A sua volta. lo svduppo dei cre-
diti di firma (cauzioni. fldejus
sioni, accettazioni. e c c ) , for
tissimo nel 1964, si e venuto in 
seguito rallentando; esso e sta-
to. tra il 31 dicembre 1964 e 
il 31 dicembre 1965. di 18.6 mi
liardi, da 399 a 417,6 miliardi 
(4.7%). 

Per il totale dei crediti per 
cassa e di firma 1'incremento 
nell'anno e poco p;u del 3.7%: 
da 1.B67.9 a 1.9J7.1 miliardi. 

Questi modesti movimenti glo-
bali sono ovviameme ia nsul-
tante di divergenze spesso note
voli nei movimenti dei crediti 
per categoric economiche; an
che qui la situazione dei conti 
della Banca Nazionale del La
voro, al pari della situazione 
dell'intero sistema bancano. n-
flette le diversita di andamento 
e di programmi dei van settori 
economici, diversita che si sono 
andate accentuando con lo af-
fermarsi di impulsi di npresa 
differenziaii e parziak. 

Al lirrutato aumento dei cre
diti si e contrappoito. anche 
nella Banca del Lavoro e per 
ie note rag.om concretatesi JI 
un surplus della bilanda dei 
pagamenti di dimension! ecce-
uonali. un alto tasso di crescita 
della raccolta. di oltre U 13.5%. 
da 2.258 a 2.563.1 miliardi. Lo 
aumento di 305.1 miliardi. rea-
lizzato nell'anno. supera. in am-
montare e in percemuale. quelio 
registrato nel 1964. I nuovi fondi 
sono affluiti per oltre la meta 
nei conti correnti dei clienu; 
ma reiativamente fortissimo. 
all"incirca di J» miliardi. e su-
to anche iaccresciaiento dei 
depositi a r.sparm.o; p;u mo-
derato. ma pur sempre notevo.e, 
lo sviluppo dei fondi provenienii 
da altre banche e corrispon
denti. Aggiungendo ai deposiu 
• conti correnti ie altre risorse 
(sia « propne >: fondi patrimo
niali, fondo di quiescenza. ac-
cantonamenti van; sia c ester-
ne >: conti vari, accreditati, 
assegni circolan. ricavi da ri-
soonti), il totale delle disponi-
bihta amministrate dalla Banca 
si e awicinato nel 1965 a 2.965 
miliardi; laumento nell'anno e 
di circa 330 muiardi. 

II rcinvestimento di tale in-
gente comp.esso di nuovi mez-
zi. per ia pane (oitre il 70%) 
non assorbita dai crediti addi-
zionali. dan adeguamento delia 
riserva obbligatona in conUnti 
(piu di 24 miliardi) e da ac-
cresciuie esigenze di cassa, ha 

posto alia Banca delicati pro-
blemi di sceita. In sintesi. la 
Banca del Lavoro ha destinato 
circa 30 miliardi ad aumentare 
le sovvenzioni in conto corrente 
alle propne Sezioni di credito 
speciale sostanzialmente alia 
Sezione per il credito alle me-
die e piccole Industrie, rimasta 
priva nel 1965 di importanti ap-
porti di altn Istituti; di' poco 
piu di 4 miliardi ha accresciuto 
la consistenza di Buoni ordi-
nan del Tesoro (saliti a 292.4 
miliardi a fine 1965 e per la 
massima parte vincolati a ri
serva onbligatona presso la 
Banca d'Italia): e solo di 3.8 
miliardi ha incrementato U por
tafoglio degli altn titoli a red-
dito fisso a media e lunga sca-
denza (giunto a circa 243 mi
liardi), poiche, pur avendo atti-
vamente partecipato al successo 
di tutte le importanti emissiom 
succedutesi nel 1965. ha nte-
nuto • opportuno, approfittando 
delle migliorate condiziom del 
mercalo, collocare tra il pub-
blico e altn investitori, che ne 
facevano richiesta, le quote via 
via assunte. 

II grosso delle nuove dispo-
nibdita e stato quindi avviato 
ad impieghi hquidi e sicuri 
presso banche e corrispondenti 
sui mercati monetan esteri. E* 
questo uno degli a^petti piii ca-
rauensiici delia gestione del 
1965. aspetto che si inquadra 
nei generale processo di estin-
zione del debito netto del siste
ma bancano verso l'estero. Per 
la Banca Nazionale del Lavoro 
— che negb ultirm anni ha w 
gorosamenie svduppato la sua 
partecipazione all'attivita di m-
termediazione sui mercau inter
na zionali — questo processo e 
andaio ben oltre e ha portato 
la Banca a cospicue posizioni 
creditone: nei rapporti con 
l'estero leccedenza dei suoi cre-
dai sui debiu in valute conver-
tibili si era avvicinata a loO 
miliardi nel settembre 1965; a 
fine anno, nonostante la solita 
ampia fuittuazione stagionaue, 
superava ancora l 100 miliardi; 
in paxueotare, i conti dj perU-
nenza estera gestiti dalla Banca 
del Lavoro ammontavano a un 
controvalore di bre 307 mUiar-
cU. mentre i suoi unpiegiu al-
l'estero superavano un totaie 
di lire 408 miliardi. Nelia sceita 
di questo mdinzzo di mtensifi-
cata attivita d'imp.ego aU'esiero 
hanno avuto peso, ovviamente. 
il nalzo dei tassi per ie op^-, 
raziom m euro-div.se e la conse-
gjente nduzione dei divan n-
speuo ai tassi degli imp:egai 
mierni sia in crediti SIA in o > 
biigaz.om. 11 mercato lntema-
zioaaie ha cosi oflerto a co
spicue quote delle disponibQita 
della Banca uno sbocco che e 
sembrato idoneo a conciliate 

' in modo soddisfacente Je esi
genze di reddjtivita ccn gli ob-
biettivi di bquidita che la natura • 
della raccolta della Banca c le 
caratterisuche di questa fase 
di transizione suggenvano di 
perseguire. 

L'ultenore rafforzamento del
la l:qu:dita della Banca, risul-
tantc dai movimenti suddelli, i 
po<to in rmevo dalle vanaz.oni • 
Mibue dai consueti india tra U 
31 dicembre 1964 e il 31 dieem-

> bre 1965: a) il rapporto fra i 
crediti in bre e valuta — com-
prese le sovvenzioni in conto 

corrente alle Sezioni — e la rac
colta della Banca (depositi e 
conti correnti) e sceso da 66.9% 
circa a 62,1%; b) il rapporto 
tra il portafoglio dei titoli statab 
e obbligazionari a medio e lun-
go termine e la raccolta e an-
ch'esso regredito, da 10.6% a 
9.5%; c) 1'insieme delle voci 
Ol < alta liquidita > — € cassa », 
«fondi disponibili >, incluse Ie 
riserve obbligatorie presso la 
Banca centrale. « Buoni ordinari 

del Tesoro». «Banche e corri
spondenti > — e invece aumen-
tato da 922 a oltre 1.158 miliar
di; il suo rapporto rispetto alia 
raccolta della Banca e conse-
guentemente sabto da 40.8% 
a 45.2%. 

Secondo Ie diverse forme tec-
niche di impiego, i 1.519.5 mi
liardi di fidi utilizzati si pos-
sono cosi classificare: 

L. 359.7 miliardi — portafoglio cambiario 
— effetti riscontati (prevalentcmente «am-

massi ») > 42.7 > 
— anticipazioni attive > 37.3 > 
— riporti attivi > |2.2 » 
—- pre.stiti in conto corrente > 1.067,6 > 

La variazione dei crediti e 
la risultante di movimenti di-
versi nelle singole categone di 
conti. Da un lato sono cresciuti. 
tra il 31 dicembre 1964 e il 31 
dicembre 1965. l prestiti in con
to corrente. di quasi 54 miliardi, 
e il portafoglio cambiario. di 
oltre 2 miliardi (compresi gli 
effetti riscontati). Dall'altro so
no regrediti i riporti attivi. di 
quasi 2 miliardi. e Ie anticipa
zioni attive. di 4 miliardi. Ri
spetto al totale. e quindi cre-
sciuta ultenormente lincidenza 
dei conti correnti da 69% a 
70.3%; si sono avute invece 
diminuzioni per H portafoglio 
cambiano. da 27.2% a 26.5%. 
e per i riporti e le anticipazio
ni attive. da 3.8% a 3,2%. 

Per gli impegni di firma k> 

aumento del 1965 e dovuto solo 
per 5.7 miliardi di lire al com-
plesso degli avalli. fldejussioni, 
accettazioni e cauzioni. crciciuLi 
da 372.2 a 377.9 miliardi di lire; 
per 12,9 miliardi speUa alle 
aperture di credito risalite da 
26.8 a 39.7 miliardi di lire. 

Gli investimenti in titoli d'ogni 
tipo sono indicati nel bilancio 
della Banca al 31 dicembre 1965 
in lire 535.3 miliardi. Laumento 
di 7.3 miliardi rispetto al 31 di
cembre 1964 e dovuto ai Buoni 
ordinari del Tesoro. saliti da 
288.3. a 292.4 mdiardi circa, ed 
ai titoli di Stato poliennali, au-
mentau di 13.5 miliardi; segna-
no invece una nduzione di 9.7 
miliardi gli altri titoli obbbga-
zionan. 

Ecco. in sintesi, la nuova com-
posizlone del portafoglio titob: 

— Buoni ordinari del Tesoro 
— altn tttol: emessi dallo Stato (per oltre il 

99% Buoni del Tesoro poLennaii) 
— titoli garantiti dallo Stato ed obbligazio

nari (di cui 87 miliardi obbligazioni delle 
Sez:oni della Banca) 

— titob azionari 

L. 292.4 miliardi 

> 82.5 ^ 

> 
160.0 

0.4 
» 
> 

Per effetto delle variazioni 
intervenute la quota dei titoli 
di Stato sui totale del portafo-
gbo titoli e salita. tra a 31 di
cembre 1964 e il 31 dicembre 
1965. dai 68% circa td 70%. I 
Buoni del Tesoro pobennab, ac-
quisuti in sene complete, sono 
esposti in bilancio ai valori no-
m:nab; tutti gb altri titoli sono 
valutaU ai prezzi di compenso 
di dicembre. 

Le dfre sopra indicate riguar-
dano lattivita della sola Banca. 
Considerando il gruppo della 
Banca e delle annesse sei Se
zioni di credito speciale, I'au-
mento dei crediti p«r casta e. 
nel complesso, di circa il 4%: 
si e infatti saliti, tra il 31 di
cembre 1964 e 0 31 dicembre 
1965. da 2.049.6 a 2.130.2 miliardi 
di lire, ripartiti nel seguente 
modo: 

Crediti ero- Variaz. ri-
gati al 31 spetto al 31 

die- 1965 die 1964 
(miliardi di lire) 

Banca (al netto dei.e sowenziorj 
alle Sezioni) 

Sezioni: 
Credito fondiario 
Credito alberghiero 
Credito cmematogranco 
Credito a medie e piccole industrie 
Credito alia cooperazione 
Credito per opere di pubblica i itilita 

Total* 

1.519.5 

3T8.9 
65.7 
19.2 

105.8 
25.0 
16.1 

2.130.2 

+ 50.6 

+ 28.5 
+ 6.0 
— 5.1 
— 1.3 
+ 1.9 

+ 80.6 

II grosso dell'aumento dei fl-
nanziamenti delle Sezioni spe
ciali e do\*uto. come per Taddie-
tro. alia Sezione di credito fon-
diano, i cui prestiti sono cre
sciuti nell'anno di oltre 28 mi
liardi, a sostegno di un'attivita 
edilizia colpita dalle note diffl-
colta. Anche le erogaziom delle 
Sezioni di credito alberghiero e 
per la cooperazione scgnano in
crement!. Di poco mutati gli im-

porti dei prestiti delle Sezioni 
di credito industnale e per Ie 
opere di pubblica utilita; e in 
regresso le esposizioni della Se
zione di credito cinematograftco, 
per efTetto di tin'attenta azionc 
di smobtlizzo di posizioni infla-
zionate che ha comciso peraltro 
con il tinanziamento di un nu-
mero di nuovi film nazinnali 
analogo • qucllo registrato nel 
1964. 

Nell'insieme, al 31 dicembre 
1965 i crediti erogati dalle sei 
Sezioni ammontano a 610.7 mi
liardi, con un aumento.di 30 mi
liardi rispetto a 'tin anno prima; 
la loro partecipazione al totale 
dei crediti per cassa del gruppo 
Banca e Sezioni & cosi ulterior-
mente salita da 28.3% a 28.7%. 

Come si e accennato, anche 
nel 1965 I'attivita delle Sezioni 
6 stata sorretta da cospicue sov
venzioni della Banca; gli inter-
vent i della Banca si sono anzi 
dovuti intensificare per reinte-
grare mezzi ritirati da altri enti: 
in tal modo essi ammontavano 
a fine 1965. fra titoli obbliitnzio-
nari e anticipazioni in conto cor
rente. a 148.3 miliardi (al netto 
di posizioni rcciprochel, con un 
aumento di oltre 20 miliardi ri
spetto alia cifra notta del 31 
dicembre 1964. 

A sua volta. il totale dei fondi 
atiminis'ra?' 'I^' Kr"PPn della 
Banca e delle Sezioni c cresciuto 
tra il 31 dicembre 1964 e il 31 
dicembre 1965 di 335 miliardi di 
lire (11% circa), da un no' piu 
di 3 090 ad oltre 3.425 miliardi 
di lire: ai 2.955 miliardi circa di 
pertinen7a della Banca (al netto 
delle posizioni con Ie Sezioni) 
sono infatti da aceinngere oltre 
470 miliardi per fondi patrimo
niali delle Sezioni e mezzi da 
esse attinti (mediante obbliga
zioni e conti vari) al mercato e 
a fonti esterne al gnippo Banca-
Sezioni. 

• • • 
Per quanto riguarda il conto 

economieo della Banca. si e con-
statato che eerti dubbi espressi 
nella Relazione di un anno fa 
hanno avuto. in larga misura. 
conferma. Tra l'altro. hanno su-
bito variazioni non favorevoli al
ia redditivita della gestione due 
elementi importanti: da un lato. 
il costo medio della raccolta in 
lire e. sia pure lievemente. au-
mentato: dall'altro lato e dimi-
nuito anche se di poco il rendi-
mento medio dei cTCditi. A loro 
volta sono notrvolmenfe cresciu
ti. in conseguen7a di revistoni 
contrattuali e di scala mobile, gli 
oneri per il personale. rima«to 
quasi immutato in numero: e, 
per percentuale ancor piu alta, 
gli oneri fiscali. Anche i'ammor-
ti7zo di tutte Ie prevedibili per-
dite. compiuto con il consueto 
rigore. ha comportato un onere 
un no" pi° alto che nel 1964. 

II peso di questi movimenti e 
stato in parte bilanciato da mag-
gion ncavi derivanti: a) dalla 
mutata composizione degli impie
ghi « liquidi », costituiti in per
centuale pin alta da opcrazioni 
in eurodivise fruenti di tassi 
supenori ai tassi oflerti da in
vestimenti in Buoni ordinari del 
Tesoro o in depositi presso la 
Banca d'ltalia: b) dall'ulteriore 
sviluppo di tutte Ie altre ope-
razioni e degli interventi di vario 
tipo connessi con gli scambi e 
i rapporti con l'estero; c) dai 
servizi per il mercato finanziano 
nazionale. favorito nel secondo 
semestre del 1965 dalla nota ri-
ammazione dei corsi e dell'atti-
vita dappnma nel comparto delle 
obbligazioni e da ultimo anche 
nel comparto delle azioni; inte-
rcssanti sono stati anche gli svi-
Inppi della partecipazione all'at
tivita del mercato finanziano in-
ternazionale, ove la Banca del 
Lavoro ha collaborato nel 1965 
al collocamento di 44 emis^ioni 
obbligazionane; d) dai progress! 
dei servLd complementarl 

In definitiva, se 1'utile netto di-
chiarato registra un leggero au
mento. sono per contro iliininiiiti 
gli investimenti — tutti ammor-
tizzati — in immobili. attrezza-
ture e partecipazioni e gli accan-
tonamenti catitelativi. 

Di fatto. nel conto economieo 
della Banca il complesso degli 
oneri e delle spese passa da 86,7 
(1964) a 94.2 miliardi di lire 
(1965); in tale cifra sono com
presi. oltre alle nttribu/.ioni ai 
fondi di quiescen/a e di mte-
gra/ione delle pensioni. aH'.im-
mortizzo di ouni prevedibile |>er-
dita, agli stanziamenti per oneri 
tributari. anche i consueti note-
\oh amiiuirtamenti di iinmobili, 
mobili. impiiinti. partcripaziom e 
posi/ioni varie: sono cioe com
presi elementi che hanno con-
tribtiito aH'iiltenore ralTorzainen-
to delle cospicue riserve interne. 
non ulliciali. della Banca. Di con
tro il totale delle rendile e dei 
profitti st'gna un incremento di 
7,9 miliardi. da 90.5 a 98.4 mi
liardi. 

L'avanzo netto della gestione 
risulta in lire 4.208 950 712. che il 
Consiglio di Amministrazione ha 
ripartito. conformemente alle nor-
me stattitarie. fra riserva ordina-
ria. partecipanti al capitale — 
in raginne del 10'f- delle nspet-
tive quote — ed erogazioni varie 
e as<=isten7iali. Con tale nparti-
zione la riserva ordinaria hn 
raggmnto I'importo di 22 miliardi 
di lire. In tal modo 1'insieme dei 
fondi patrimoniali ufficiali della 
Banca (capitale e riserva ordi
naria) 6 salito a lire 42 miliardi. 

• • • 

Anche I'attivita delle Sezioni dl 
credito speciale ha dato nel 1965 
risultati economicamente positivi 
che — coperti tutti gli oneri. 
spese e tributi afferenti all'eser-
ci7io e adeguatamente aumentati 
gli accantonamenti catitelativi e 
i fondi speciali — hanno lasciato 
un utile netto di 2.748 milioni 
circa comp!es«ivamcnte. Tale 
avanzo ha con^ntito I'as«eena-
zione di congnii dividendi al ca
pitale ed ulteriori rafforzamenti 
delle riserve ufficiali che, ln^ie-
me ai fondi speciali. sono salite 
a 27.9 miliardi di lire. 

II complesso dei fondi patri
moniali ufTiciali delle Sezioni ha 
cosi racciunto lire 50.4 miliardi. 

Quan'o ai prob!emi e aspetti 
particol-in delle sineole Sezioni: 

— L'attivita della Sezione di 
credito fondiario nel 19fi5 e stata 
caratteri77ata da un rallentamen-
to. ri«netto al 1964. delle nuove 
eroffa7:om ^arrimontate peraltro 
a 46 miliardi di lire al lordo dei 
rimborsi) e da un forte aumento 
— favorito dai miglioramento 
del mercato obbligazionario — 
delle debbera7ioni di nuovi pre
stiti di tipo tradizionale. E' quin
di prevedibile per il corrente 
1966 un notevole sviluppo dei mu
tui ordinari, cui si aggiungera 
un considerevole complesso di 
onerazioni speciali a valere sulla 
legge ln novembre 1965, n. 1179. 
per la incentiva7ione edilizia. al-
l'attuazione della quale la Se
zione si sta attivamente adope-
rando. L'importo totale dei cre
diti utilizzati alia fine del 1965 
— circa 379 miliardi di lire — 
si npartisee tra 67 916 mutui. 
Lo semestralita e annualita ar
retrate — da considerarsi intera-
mente recuporabili — rapprr«on-
tano In 0.94r& del valnre com
plessivo dei mutui in essere. 

— Le domande di mutuo rice-

vute e Ie corrispondenti conces
sioni della Sezione per il credito 
alberghiero e turislico sono tor-
nate a crescere nel 1965. p.irti-
colarmente nella secondu parte 
dell'anno. in correlazione con la 
sensibile npresa del movimento 
turislico e con il ravvivarsi delle 
prospettive economiche generali. 
Lo sviluppo dell attivita della 
Sezione e stato agevolato dai 
miglioramento del mercato obbli
gazionario e ha rontinuato a re;i-
iizzarsi in misura notevole nel 
campo delle miziativc patroci-
nate dalla Cassa per il Mezz<v 
giorno. della quale la Se/ione 
intende essere un'assidiiii colla-
boiiitrice. La gestione 1966 potra 

essere inriuen7atn. si spcra fa-
vorevolmente. dalla nuova disci-
I)lin;i delle provvulenze per il 
ciedito .ilberghiero. ciie duvreb-
be sostituirsi all'attuale legisla-
zione scadente it 30 fimgno 1966. 
K" nei voti della Sezione che la 
nuova discipima si inlormi a 
cntori piu articolati. abbinando 
al npristino di stan7iamenti di 
fondi destinati al credito alber
ghiero la concessione di contn-
buti agh iiitcie»i pvr ca.M p,ir-
ticolan e assicuraiido adegunti 
incentivi agli « ammodernaruen-
ti » che sono un aspelto inolto 
importante degli sfor/i competi-
tivi dell'indti'-tria na/ionale Com 
ples<i\amente. durante il 1965. la 
Sezione ha rielihera!o IB6 mutui 
per un ammontare di quasi 9.4 
miliardi di lire L'importo com 
plessivo dei prestiti utilizzati a 
fine 1965 — oltre lire 65.7 miliar
di — si ripartisee tra 2 271 ope-
razioni. 

— Her la Sezione per il cre
dito cinemafografico i> prosegui-
ta. nel 1965. I'azione combinaia 
di srnobilizzo delle posizioni col-
pite dalla ensi finanziana del 
1963 e di sostegno selettivo delle 
nuo\e ini7iati\e di produzione. 
I risultati ragciunti nei due cam-
pi sono stati soddisfacenti: a no-
tevoli nmbor'i di finanziamenti 
a suo tempo prorogati si sono 
areompagnati finanziarmnti di 
nuovi film per imporlo e numero 
totali analnghi a quelli del 1964. 
Po'.che il rc< ui/ero deJle posizioni 
non ancora lifjuidate o amrr.ortiz-
zate non de-ta ormai prt-occupa-
zione, la Se/ione p.io consirie 
rare superata la recc-nte fa^e di 
tensione Qi;e«ta evoluzioc.e fa-
vorevoie ha co;ncico con la pro-
muIgaz:one della legge <ul c nuo-
\ 0 orriin.inxnto dei pro\-\f'^1.men-
ti a fa»ore del.a cir'ema:ncra-
f;a » <U cce 4 novembre 19*v». nu
mero I2i-'<i. che contiene. fra l'al
tro. importanti di^po^i/ioni per 
Ia Se/ione. mte^e. corr era nei 
voli. ad accre«cerne le risorse 
patrimoniali (aumento del fondo 
di dotazione da L. 372 429 318 a 
L. 3.412429 318. art. 29). a facili-
tarne I'attivita (costituzione dl 
un «fondo speciale per la cor-
responsione di contnbuti sugli 
interessi » dei finanziamenti alia 
produzione nazionale. art. 27; 
agevolazioni fiscali per le ope-
razioni di credito cinematografi-
co. art. 30). ad affidarle compiti 
specifici per il miglioramento 
qualitativo della produzione (isti-
tuzione di un « fondo particolare 
per la concessione di finanzia
menti a film ispirati a finalita 
artistiche e culturali ». art. 28). 

Dei prestiti deliberati nel 1965 
per o'.tre 9.6 miliardi di lire 9.3 
miliardi sono stati destinati alia 
produzione nazionale. e in parti
colare al finan7iamento di 59 
nuovi film spettacolari. Per ef-

fetlo delle nuove cioua/ioni e 
dei rienlri e smobili/./.i uiterve-
uuti neiranuo i piesiiti utiliz/ati 
ammontiino nl 31 duembie 1965 
ad un total*- cli 19.2 miliardi. 

— L'attivita della Sezione per 
II credito alle medie e piccole 
Industrie ha ripiCMO ad espan-
dersi nel 1965. nonostante il nti-
ro di notevoli fondi da parte di 
enti finan/.iaton. Questo delKisso 
di me//.i e statu compensato dal-
raumento. per imporii notevoli, 
delle sov ven/ioni della Banca del 
Lavoio, fino a una cifra torn-
piessiva che ragmungeva a fine 
1965, tra ohhliga/ioiu e anticipa
zioni in conto corrente. 91 mi
liardi di lut- Sorretta dalla Ban 
ca. I;i Se/ione ha cosi potuto de
liberate iieHiiiino nuovi finan
ziamenti per un ammontare to
tale pui clie doppio di quello de-
hberato nel I9M Degli effetti di 
tali maggiori concessioni e degli 
ulteriori sviluppi in corso nsen-
tu.'i appieno il bilancio 1966; 
1'escrci/io 1965 si e chiuso invece 
con un totale di prestiti utiliz
zati lengermente infenore alia 
ciTra di fine 1904. poiche le ero-
gazion: compiule ned'anno sono 
s'ate vupcrate d.u umnor^i (cir
ca 20 miliardi) ricevuti dai de-
bitori K' <|uesto un indice della 
recolanta della gestione e della 
caparun di re-isten/a alle diffi-
colta (om.Muntiir.-ili dimos'rata dai 
vasto (omplc'-'-o delle impre^e 
fin.'nziate 

NcH'iri'iene. l fidi deliberati 
nel 196-i sonc stati 2IK per un va-
lorc cli lire 25.2 miliardi. II tota
le dei p-c=titi utiliz/ati al 31 di
cembre !905 — circa 106 miliar-
di_— era dssfnbuito tra piu di 
1 ttO onerazioni. 

— La Sezione per il credito alia 
cooperazione ha svolto nel 1965 
un'attivita pni tnten^a che nel 
lf'64: i fidi deliberati e. correla-
tivamemc. i pres'iti utilizzati se-
gnano aumenti conei«tcnti. pari 
a qua<i il J7 " \ primi e all'8 % 
i secondi. tra il 31 dremhre 1964 
e il 31 dcemhro 196.S Anche nel 
196S I'opcra doila Sr/ior.e ha con-
t.nuato. «:o<!,!n7:aIrn(n,e. secondo 
Ie hnee prr-ccdenti: il «uo fulcro 
hanno continua'o ad essere le 
snv\en7ioni della Banca del La
voro. pan ad oltre 1ft miliardi. e 

• pli ^tan/iamenti puhblici a fa-
vore HeU'agnroltura: Ie coope
rative agricole hanno, di nuovo. 
as;.orb:!o quae, \ quattro quinti 
dei crediti cor.ccssi: i tas<i per-
cepiti «ui prestiti sor.o stati ulte-
r-ormen'e hnutati: le ^ne^e com-
pres^e; landarrento dei nschi e 
provgu.to retrolare I fidi deli
berati *ono cresciuti nell'anno a 
oltre 22 miliardi di lire, di cui 
oltre 17 miliardi a favore di coo
perative acneole J prestiti uti
liz/ati al 31 dicembre 1965 am
montano complessivamente a li
re 25 miliardi circa 

— Per la Sezione per II flnan-
zlamento di opere pubbllcha • dl 
impianti di pubblica utilita i pro
blem* e I'andamento delta gestio
ne non hanno subito sostanziali 
modificazioni; la consistenza dei 
mutui in essere al 31 dicembr« 
1965 (16.1 miliardi di lire) I ana
logs alia cifra rilevata al 31 di
cembre 1964. 

• • • 
II Consiglio di Amministrazio-

ne ha espresso il proprio com-
piacimento per il lavoro svolto • 
per i risultati raggnmti nei vari 
campi d'attivita della Banca e 
delle sei Sezioni speciali, e ha 
rivolto ai dirigenti. ai funzionari 
e al personnlertutto parole di vi
vo elogio e di plena fiducJa. 

http://20ti.476.728.717
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Un'altra falla nel 
blocco contrattuale 

r 

Dopo una laboriosa trattativa 
gli elettrici hanno concluso: pro-
prio ieri a tarda notte e stato 
sottoscritto il nuovo contratto 
che interessa 100.000 lavoratori c 
che e stato al centro, per diverse 
settimane, di una vivace azione 
unitaria. La lotta e I'unita delta 
categoria hanno avuto ragione 
della direzione dell'ENEL, schie-
rata con la Confindustria, attorno 
al blocco dei salari e delle condi-
zioni normative. II blocco e ora 
saltato ed e saltato per una ca
tegoria importante, suite retribu-
zioni della quale la stampa padro-
nale aveva imbastito addirittura 
dei romanzi. Non entriamo nel 
merito delPaccordo che ha gia 
ricevuto il giudizio positivo dei 
sindacati. Sottolineiamo solo che 
il blocco di forze che la Confin
dustria aveva tentato di costruire 
attorno alia sua politica di di-
niego alle richieste sindacali ri-
ceve, con 1'accordo degli elettrici, 
un altro duro colpo. 

Nel giro di due settimane, e 
questa, dopo 1'accordo con la 
Confapi per i metallurgici, la 
seconds falla che si apre nel 
fronte padronale. II gnippo di-
rigente dell'ENEL — ente pub-
blico — ha dissociato le sue re
sponsabilita dalla dissennata poli
tica del grande padronato. Bene, 
va rilevato come fatto nuovo e 
positivo. Nello stesso tempo, pe-
r6, 1'accordo degli elettrici ripro-
pone il problema, nel suo com-
plesso, dell'atteggiamento delle a-
ziende pubbliche, e quindi del 
governo, verso altre categorie im-
pegnate nella battaglia per il rin-
novo dei contratti. I metallurgi
ci, per esempio, anche nel corso 
della settimana appena conclusa, 
hanno dato vita in tutta Italia 
a possenti manifestazioni. Milano, 
Napoli, Novara ed altre citta so-
no state teatro di proteste che 
hanno investito l'intera opinione 
pubblica, con scioperi e dimostra-
zioni di strada. 

Ebbene, PIntersind quale at-
teggiamento intende assumere 
nella vertenza di questa grande 
categoria? Si pud continuare ad 
affidare alia rappresaglia di que
sta o quella direzione di azienda 
pubblica la risposta alle richie-
ste che i metallurgici presentano 
in modo unitario e che hanno gia 
trovato in una parte del padrona
to (quello organizzato dalla Con
fapi) comprensione? Si pud, do

po quanto e awenuto con 1'ac
cordo ENEL, continuare a fare 
delle aziende pubbliche il banco 
di prova di una politica — quel
la del blocco contrattuale — che 
e gia stata Iargamente sconfessa-
ta? Una decisione da parte del-
1'Intersind, a questo punto, si 
impone. Nell'i'nteresse prima di-

tutto delle aziende di Stato che 
dalla vertenza hanno ricevuto e 
non possono che ricevere danno, 
ma anche di grande masse di la
voratori — non solo metallurgici 
— impegnati in dure lotte e della 
democrazia italiana che da una 
piu forte presenza — quale for-
za autonoma — del sindacato 
nella societa ha tutto da guada-
gnare. 

Quale sara la risposta del go
verno, che ha la responsabilita 
della politica economica e sin
dacale delle aziende pubbliche? 
Ipotesi facili non ne vogliamo 
fare per come sono andate le 
cose in questi ultimi mesi, ma 
e certo — e le lotte di questa 
settimana lo hanno ampiamente 
dimostrato — che i lavoratori 
sono piu che mai decisi a por-
tare avanti e ad intensificare — 
come hanno ribadito i dirigenti 
della CCDL, della CISL e della 
UIL di Milano — la loro azione 
rivendicativa. Li guida, in que
sta battaglia che solo la Con
findustria vuole lunga ed aspra, 
un obiettivo molto preciso e 
chiaro: il rinnovo dei contratti 
sulla base concordata dai sinda
cati. Tregue, il grande padro
nato non se ne deve attendere. 
Per la prossima settimana sono 
annunciate nuove azioni dei me
tallurgici, degli alimentaristi e 
di altre categorie. GH ediH scen-
deranno in sciopero nazionale 
martedl per 24 ore. 

Nel quadro di questo vasto 
movimento, in rapporto dialettico 
con esso si moltiplicano anche 
le iniziative unitarie, i dibattiti, 
le tavole rotonde, fra i prota-
gonisti di questo interessante 
momento: le tre organizzazioni 
sindacali CGIL, CISL e UIL. 
Ed e giusto: I'unita e stata 
grande parte nella vicenda degli 
elettrici. Uniti — come ricor-
dano spesso i manifesti e gli 
striscioni che i lavoratori por-
tano nelle piazze — si vince. 
Uniti si puo andare avanti. 

O. p. 

Per i contratti 

Nuovi scioperi 

nell'arte bianco 

e dei conservieri 
I sindacati delle autolinee respingono le 
provocazioni dell'A.N.A.C. — Prossima 

vertenza dei ferrotranvieri 

L 

Una lotta vittoriosa 
- - . r 

Elettrici: commenti 
positivi al contratto 

La positlva concluslone della lunga vertenza degli ettttrlcl 
ha profondamente deluso ed anche Irritato quantl rltenevano 
che la linea del blocco contrattuale — cost a lungo e pervl-
cacemente dlfesa dal governo, dall'ENEL e dal grande pa
dronato — sarebbe pastata specie net confrontl dl questa com-
battlva categoria. L'accordo flrmato la notte scorsa, infatti, 
prevede, oltre all'* una tantum » di 40 mlla lire e all'aumento 
del minimi salariall, a partlre dal prtmo gennalo 1967, del 
4 per cento, una serle di Important! mlglloramenti normativl 
slntetlzzati In 9 puntl. 

Commentando l'accordo la segreleria della FIDAE-CGIL ha 
soltolineato «I I consolldamento e II mlglloramento degli Istl-
tuti normativl relativi al potere sindacale, gia contenuti nel' 
I'ottlmo contratto del 1963 ma rimasti, In alcunl casi, Inap-
pllcatl, contestatl, distort! >. II sindacato unitario ha Inoltre 
rilevato che la parte economica del nuovo contratto < pud de-
flnlrsl positlva specialmente confrontata con I llvelll delle 
altre categorie industrial! » e rappresenta un evldente c suc-
cesso dl prlnclplo In relazlone alia chlusura completa Inlzlale i . 

La FIDAE ha Inftne posto In rlsalto la < grande impor-
tanza » degli Impegnl assuntl dal mlnistro circa I'lntroduzlone 
del regolamentl per le assunzlonl, le carriere, gli assegnl dl 
merito e le consultazlonl perlodlche con I sindacati. 

Sulla concluslone della vertenza, dovuta alia lotta unitaria 
dei centomlla elettrici, hanno rllasclato positive dlchlarazloni 
anche I dirigenti della FLAEI-CISL e della UILSP-UIL. 

II segretarlo confederale della UIL, Corti, ha detto inoltre 
che l'accordo ha * sostanzlalmente modificato la linea dl bloc
co contrattuale inizlalmente assunta dall'ENEL >, mentre 1'ono-
revole Armalo, della CISL, ha sottolineato che * l'accordo In-
frange, nel seltore del pubblici servizi, la tesl dl coloro che 
si sono fatti sostenitorl di un blocco salariale I . 

Una lotta che continua 

Edili: sciopero 
unitario martedi 

Ferve In tutto II paese la preparazlone del nuovo grande 
sciopero unitario che I lavoratori delKedlllzIa attueranno mar
tedl W marzo par il contratto • I'occupazlone. 

La nuova giornata di lotta — rlleva un comunlcato — a 
stata proclarnata unitariamenta dal sindacati dl categoria ade-
renti alia CGIL, alia CISL e alia UIL contro II persistent* 
atteggiamento del padronato che respinge le rlchiesta del la
voratori per II rinnovo del contratto scaduto fln dalla fine 
deli'anno scorso. 

Con questo nuovo sciopero, II terzo dalla scadenza del vec-
chlo contratto, gli edili mostrcranno ancora una volta la loro 
volonta di portare avanti I'azlone flno In fondo a di • Inten
sificare ulterlormente la lotta se I'Assoclazione nazionale del 
costruttorl continuera a riflutarsl ad aprire le trattatlve con-
trattuali ». 

All'astenslone parteclperanno, per comune decisione dei tre 
sindacati, anche I socl e I dfpendentl delle cooperative edili, 
In segno dl solldarleta con I lavoratori In lotta. Nel corso 
della giornata avranno luogo numerose manifestazioni durante 
le quail parleranno I dirigenti del sindacati. A Pisa, Rimini 
e Regglo Calabria — dove si svolgeranno le manifestazioni 
piu fort! — parleranno rispetlivamente II segretarlo della 
FILCACISL, Messere, il segretarlo della FeNEAL-UIL, Muc-
clarelll, e il segretarlo della FILLEA-CGIL, Bernardlnl. 

A Flrenze Intanto e In corso II congresso costitutlvo del 
Sindacato itallano lavoratori del manufattl in cemento, ade-
rente alia FILLEA-CGIL. II congresso, apertosl con una rela
zlone del compagno Bernardlnl, rappresenta un momento dl 
approtondimento del probleml rivendicativl dl questa categoria 
anche in visla della scadenza del contralto. 

n 

Metallurgici: nuove azioni 
insieme con altre categorie 

Concrete proposfe della FI0M per lo sviluppo del processo unitario nella cate
goria - Aggredito e percosso da alcuni agenti i l segretarlo della CdL di Monza 

La lotta unitaria dei mezzo 
milione di alimentaristi per i 
contratti di settore segnera. 
nella settimana che inizia do-
mani. una svolta importante. 

Pastai e mugnai. infatti. scio-
pereranno unitanamente per 48 
ore. mentre per 72 ore si aster-
ranno dal lavoro i dipendenti 
deirindustna conserve animali. 
A questi momenti unificatori di 
lotta si giunge sull'ondata di 
azioni articolate che investono 
tutti i settori deU'alimentazio-
ne. Notevole lo sciopero. ad 
esempio. che giovedi. a fianco 
di metallurgici ed edili. hanno 

< fatto gli alimentaristi milanesi. 
particolarmente le maestranze 
della Simmenthal (che sciopera-
vano per la prima volta). Mot-
ta. Alemagna. Citterio. Star e 
altre grandi e medie aziende. 
Mentre ieri hanno scioperato al 
95% gli operai della Bertagni 
di Bologna. 

Un primo significativo risul-
tato che ha rotto. dopo diversi 
mesi di lotta. il blocco contrat
tuale 6 quello ottenuto con la 
firma di un contratto nazionale 
con le cooperative affiliate alia 

Un miliardo di 
utile alia G Erba 
L'annata '65. assai dura per i 

lavoratori. e stata ottima per il 
grosso padronato. Nei hiiinci che 
le varie societa stanno traendo. 
si nota un nlancio dei profitti. 
Ultimo caso. la Carlo Erba che 
— informa I'AGEFI — distnbui 
ra un miliardo di utile nctto (piu 
che nel '64). 

MAL 
Dl SCHIENAI! 
Le Pillole Foster 
alleviano il msl di 
schiena. le infiam-
mazioni delle vie 
urinarie e della 
vescica. 

CHIEOETE LE 

PILLOLE FOSTER 
IN TUTTE LE FARMACIC 

Lega, come ha sottolineato in 
una sua dichiarazione il segre
tarlo generale della Federazione 
alimentaristi della CGIL. Clau-
dio Trufli. 

II contratto prevede aumenti 
salariali del 5% e qualificanti 
innovaziom normative — ha det
to ancora Truffl — fra le quali: 
nuove classificazioni e nuovi co-
eflicienti. nduzione effettiva del-
i'orano di lavoro. miglioramenti 
per gli scatti. i'indennita di li-
quidazione. la contrattazione dei 
cottimi. delle qualifiche. dei pre-
mi. Nel contratto. inoltre. ven-
gono accolte tutte le nvendica-
zioni inerenti 1'esercizio dei di-
ntti sindacali (assemblee in fab-
bnca. trattenuta con delega. ecc.) 
sino al pieno accoghmento del 
pnncipio della < giusta causa ». 

Claudio Truffl ha poi parlato 
dello suluppo dell'unita d'azio-
ne fra gli alimentaristi. « Desi-
dererei ncordare la conferenza 
Mampa promossa dai tre sinda
cati in occasione dell"ultimo scio
pero nazionale. le relative ma 
mfestazioni nazionali. le campa-
Cne di prosehtismo e tessera-
mento fn corso in diverse pro
vince. i comizi. le assemblee e 
c attivi ^ unitari. manifesti. vo
lant mi in comune. ecc. Vorrei. 
perd, — ha concluso Truffl — 
menzionare particolarmente la 
decisione di promuovere un con-
vegno nazionale dei membri di 
Commissioni interne eietti nelle 
liste delle tre organizzaziom. 
convegno che si terra a breve 
scadenza a Milano >. 

Un'altra categona che. per la 
intransigenza padronale e co-
strctta ad intensificare la lotta 

j contrattuale e quella degli auto-
ferrotran\ieri. Per i dipendenti 
delle aulohnee i sindacati han
no rcspinto il provocatono ten-
tativo di attribuire. da parte dei 
padroni, un carattere < illega-
le > alle azioni articolate in cor
so. L'odiosa manovra padronale 
mira. infatti. a precostituire 
motivazioni giustificatorie per 
provvedimenti di rappresaglia e 
disciplinan contro I dipendenti. 
Propno per dare una risposta 
a questo ennesimo tentativo del-
I'ANAC di sfucgire alle tratta-
tive i tre sindacati hanno de-
ciso di intcn^ilicare la lotta sta-
bilendo anche. qualora vi fosse-
ro misure di rappresaglia pa
dronale. la sospensione dei ser
vizi autofilotranvian urbam. 

Per quanto nguarda il nnno-
vo del contratto dei ferrotran
vieri i tre sindacati di catego
ria hanno manifestato a^pirazio-
ni comuni tali da noter far pre-
<entare richicste sostanzialmente 
analoghe. 

Confindustria e aziende a par- j 
tecipazione statale tentano af-
fannosamente e inutilmente di 
frenure in questi giorni la lotta 
dei lavoratori metallurgici contro 
il blocco dei salari e dei contrat
ti che prosegue in tutto il Paese. 
con scioperi e manifestazioni de
cisi localmente da FIOM. FIM e 
UILM. Nuove manifestazioni so
no annunciate nei prossimi gior
ni. anche per affiancare ai me
tallurgici. come e awenuto a Mi
lano. i lavoratori di altre cate
gorie impegnate in una comune 
battaglia. A Reggio Emilia il 
31 metallurgici. edili e alimenta
risti. operai e impiegati delle tre 
categorie. per decisione dei tre 
sindacati, scenderanno in scio
pero per 24 ore dando vita a una 
grande manifestazione nel cen
tro della citta. Nella stessa gior
nata del 31 marzo scenderanno 
in sciopero a Lecco e provincia 
35 mila lavoratori tra edili. me
tallurgici e alimentaristi e di
pendenti delle autolinee private. 
Tre cortei sfileranno per Je v i e 

della citta partecipando poi a un 
comizio unitario. Queste due ini
ziative rappresentano un altro 
significativo momento della uni-
ficazione delle lotte che impegna-
no oggi le masse lavoratrici. 

Prosegue intanto l'azione dei 
metallurgici. L'altro ieri alia 
Candy di Monza (Milano) un sin-
dacalista sociab'sta. segretario 
della locale CdL. e stato aggre
dito e percosso. L'episodio che 
testimonia rulteriore manifestar-
si dell'intervento delle forze di 
poiizia per direttive. evidente-
mente. del governo di centrosi-
nistra (intervento ripetutamente 
rtchiesto dai giornali padronali) 
d stato stigmatizzato dalla Ca
mera del lavoro di Milano. 

«Un inqualificabile atto di vio-
lenza — dice un comunicato ca^ 
merale — e stato compiuto ieri 
davanti ai cancelli della Candy 
di Monza da parte di agenti del
la locale stazione dei carabinie-
ri nei confront! del segretario 
della Camera del lavoro monze-
«e Angelo Cresco. Mentre era 
impegnato nella guida della azio
ne sindacale dei lavoratori in 
lotta per il rinnovo del contratto 
e contro 1'attegoiamento provo
catono della direzione aziendale. 
che aveva invano tentato nei 
giorni scorsi di risnondere con 
la serrata ai massicci scioperi 
unitari articolati. il compagno 
Cresco e stato colpito con uno 
schiafTo e abusivamente caricato 
a viva forza su un furgone della 
forza pubblica. dal quale veniva 
fatto scendere poco dopo per la 
decisa reazione degli operai pre-
senti alia discustosa scena. 

« L'inammissibile intimidazione 
antioperaia ripropone ancora una 
volta il problema del compor-
tamento d e l l a forza pubblica 
nelle manifestazioni sindacali. 
comportamento che appare molto 
spesso in contrasto con la let-
tera e lo spirito democratico del
la Costituzione della Repubblica. 
solennemente e ripetutamente ri
badito dallo stesso President* 
Saraeat nei suoi piu recenti di-
scorsi. 

€ Neir elevare la piu vibrata 
protesta e riservandosi di chie-
dere aH"autorita giudiziaria lo 
accertamento dei fatti. e la pu-
nizione dei responsabili. la Came
ra confederale del lavoro di Mi
lano e provincia rende noto che 
e sua intenzione compiere un 
passo uffiaale presso le locali 
autorita di governo al fine di 
nchiedere dalle forze dell'ordi-
ne il corretto adempimento delle 
propne funzioni e il rispetto del 
diritti sindacali e della garan-
71a democratica sancita dalla 
Costituzione ». 

Nel Bresciano l'altro ieri sonu 
scesi in sciopero i 1.800 metal
lurgici della Falk di Vobarno e 
della utensileria Brixia. In pro
vincia di Corno lo sciopero ha 
investito le fabbriche del gruppo 
Banco di Olgiate e Casletto men
tre l'altro ieri t lavoratori ave-
vano aderito al 90% alio scio
pero nelle fabbriche della zona 
di Lomazzo. 

A Genova hanno scioperato 
l'altro ien. al Meccanico di Sanv 
pierdarena. all'Ansaldo S. Gior
gio. di Sestn. all'Ansaldo CM1 
di Fegino e alia fonderia Ansal-
do. All'Ansaldo S. Giorgio di Ri-
varolo lo sciopero e iniziato ieri 
e terminera domani. Ieri hanno 
iniziato la lotta, proclarnata fino 
a domani. anche i lavoratori del 
settore industnale del porta 

t-a FIOM CGIL. in un documen-
* 10 del Comilato centrale sui pro

blem! dell'unita sindacale, ha 
avanzato in questi giorni alcune 
proposte in merito alle lince di 
azione che i tre sindacati dei me
tallurgici dovrebbero insieme so-
stenere. nell'ambito della ricer-
ca comune e dello sviluppo auto-
nomo e unitario. In primo luogo 

occorre operare affinch6 sia rag-
giunta un'intesa fra le tre confe-
derazioni, che realizzi un'effettiva 
incompatibilita tra responsabilita 
sindacali e mandati pubblici di-
natura elettiva e cariche esecu-
tive di partito. In secondo luogo. 
va effettuata una ricerca comune 

MILANO — Gli operai della siderurgfea Cobianchi di Omegna, 
che la Edison vuol smantellare, hanno protestato ieri, dopo 

diversi scioperi, davanti alia sede del monopolio 

sulla base di un franco confron-
to delle reciproche esperienze, 
sugli strumenti e sulle scelte di 
politica sindacale e organizzati-
tiva. che possono assicurare un 
nuovo sviluppo della democrazia 
sindacale e una maggior parteci-
pazione dei lavoratori organizzati 
alia direzione del sindacato. In 
terzo luogo. va fatta una ricerca 
comune sulle iniziative rivendi-
cative e organizzative che. nel 
rispetto della reciproca autono-
mia, garantiscano un salto di qua
nta nel proselitismo e una reale 
autonomia flnanziaria. 

Per far fare un nuovo passo 
al processo unitario, su cui la 
FIOM da un positivo giudizio, si 
sottolinea poi l'esigenza di pas-
sare dalla raggiunta unita ri
vendicativa alia ricerca sistema-
tica di sostanziali convergenze 
sugli obiettivi di politica economi
ca. Esemplificando. la FIOM cita 
l'elaborazione di documenti comu
ni sulle principali situazioni set-
toriali e sulle linee di politica 
di riorganizzazione industriale, di 
sviluppo tecnologico e di pieno 
impiego, che contesti e neutralizzi 
gli attuali orientamenti dei grup-
pi monopob'stici. Secondo filone 
potrebbe essere l'ulteriore appro-
fondimento degli obiettivi genera-
li di una politica di sviluppo de
gli investimenti, a partire dalle 
prime significative convergenze 
realizzate al CNEL fra sindacati 
e rappresentanti IRI. Altro filone. 
potrebbe essere la definizione in 
comune degli orientamenti atti a 
imprimere un nuovo corso alia 
politica economica delle aziende 
a partecipazione statale. e ad af-
fermare un ruolo sempre piu auto-
nomo dai grandi gruppi privati. 
nello sviluppo dei settori stra
tegic! per una politica di pro-
grammazione. 

Presentate al ia Confagricoltura 

Richieste del contratto 
unico operai agricoli 

Mercoledi 30 a Salerno il congresso Federbraccianti - Numerose mani
festazioni dell'Alleanza: Ton. Giolitti parla a Cuneo -1 bieticoltori per 

il contratto - Conferenze regionali CGIL a Perugia e Giulianova 

La Federbraccianti ha inviato 
alia Confagricoltura le richieste 
per il contratto unico nazionale 
nel cui ambito e prevista la 
trattativa provinciate e d'azienda. 
Fra le richieste salariali parti-
colare rilievo ha quella di abo-
Iire ogni differenziazione per 
sesso ed eta; per l'istituzione di 
una indenruta precorritrice della 
14» mensilita: I'aumento delle 
ferie retribuite da 15 a 21 gionri 
e dell'indenntta di amdanita da 
10 a 18 giomate. Si chiede la 
nduzione dell'orario di lavoro a 
7 ore e i'abolizione di ogni forma 
di cottimo e del rif*>rimento al 
carico di bestiame. II rapporto 
di salariato fisso dovra essere 
acquisito da tutti quei lavoratori 
che effettuino 180 giomate presso 
una stessa azienda; dovra essere 
stabilito il pnncipio della forma-
zione di organici fissi e mobili 
rinviandone la regolamentazione 
alia contrattazione prminciale. 
Per la previdenza si chiede la 
estensione dei trattamenti extra 
legem a tutte le province, fa-
cendo evolvere questo tstituto 
verso Casse integrazioni guada-
gno per malattia. infortunio e 
disoccupazione. Vengono ftssati, 
infine. i precisi compiti della con
trattazione aziendale (piani pro-
duttivi. organici. retribuzione in 
base al rendimento, organizza-
zione del lavoro) e richiesti I se-
guenti diritti sindacali: ricono-
scimento di comitati sindacali di 
azienda. disponibilita di un lo
cale per riunioni. permessi per 
atti vita sindacale e trattenuta 
delle quote sindacali. 

Intanto ieri, per il contratto 
prminciale, hanno scioperato 24 
ore i braccianti e salariati della 
provincia di Siena. Venerdi ave-
vano sa'operato gli operai agri
coli delle province di Vercelli, 
Novara, Pavia e Alessandria per 

problemi contrattuali e previden-
ziali. Oggi hanno luogo gli ulti
mi congressi provinciali della Fe
derbraccianti: il VII Congresso 
nazionale inizia i lavori merco
ledi 30 marzo a Salerno. 

CONTADINI — Hanno luogo 
oggi important! manifestazioni 
dell'Alleanza contadini a Sanv 
biase in provincia di Catanzaro. 
dove parla Gaetano Di Marino: 
a Bologna dove si tiene la con
ferenza regionale delle coltiva-
trici (relatori I'aw. Alessandro 
De Feo e Zelia Chiossi): a Cu
neo dove Ton. Antonio Giolitti 
parlera nel corso di un conve
gno provindale; a Vicenza dove 
parlera Giovanni Rossi: ad Aria-
no Irpino dove parlera 1'on. Vit-
torino Villani. presidente del Con-
sorzio tabacchicoltori. In Sicilia 
si tengono quattro convegm pro-
vinciali a Partanna (Trapani). 
Sambuca (Agrigento). Montemag-
giore (Palermo) e Caltanissetta 
per chiedere il superamento delle 
enfiteusi; a Sambuca parlera il 
sen. Angeio Compagnoni. In tutte 
le manifestazioni sara discusso: 
1) modiflca del Piano Verde: 
2) Passaggjo all'INAM deU'assi-

Venerdi 

una pagina 

sulla 

GIUSTA CAUSA NEI 

LICENZIAMENTI 

stenza mutualistica e assegni fa-
miliari; 3) contrattazione dell'af-
fitto a contadino e riduzione dei 
canoni. 

BIETICOLTORI — II Consigiio 
del Consorzio bieticoltori. riunito 
a Roma, ha rilevato come trcn-
tamila contadini hanno parteci-
pato alia settimana di lotta 
(7-13 marzo) per il contratto. 
Una interpellanza sara presen-
tata ora per chiedere al governo 
di farsi parte attiva per indurre 
gli industriali a rinnovare le 
clausole di conferimento. II CNB 
portera avanti con continuita 
l'azione per il contratto e dedi-
chera grande attenzione alia 
meccanizzazione associata della 
coltura bieticola: per questo mo-
tivo e stato deciso un convegno 
sulla meccanizzazione coopera-
tiva che sara tenuto nel quadro 
della Fiera di Bologna. E' pre-
\isto inoltre un incontro a Bru-
xelles con orgar.izzazioni di bie
ticoltori franeesi e belgi per di-
scutere la politica del MEC. 

COffVEGNI C.G.I.L - Si tiene 
stamane a Giulianova la confe
renza regionale abruzzese della 
CGIL sull'agricoltura. Ieri ha 
avuto luogo la conferenza regio
nale per I'Umbria. Hanno svolto 
relazioni Mano Bartolini. segre
tario della CCdL di Temi. Naz-
2areno Zuccherini e Bruno Mi-
liosi (Federmezzadri Perugia). 
La Sala dei Notan era affollata 

i da centinaia di mezzadri e brac
cianti: erano inoltre present i de-
legazioni dell'Alleanza dei conta
dini e delle cooperative. II dibat-
tito, proseguito in serata. si e 
impemiato sul superamento della 
mezzadria e sui compiti dell'Ente 
di sviluppo per il quale si chie-
dono ampi poteri e una pronta 
entrata in funzione. Per la CGIL 
presenziavano ai lavori Anedo 
Forni e Doro Francisconi. 

per una vita piu bella in una casa piu comoda 

pubmwr 74 

piu spazio e piu freddo 
nella vostra casa 
SPAZIALE 
Un decisivo aumento della capacita del frigorifero a parita d'in-
gombro esterno. L'isolamento termico in schiume poliuretaniche 
espanse ha permesso di ridurre lo spessore delle pareti, ren-
dendole piu compatte e resistenti. Lo spazio e un bene impor
tante della nostra casa: un frigorifero dove ci sta tutto e tutto al 
posto giusto, e un fatto positivo per il benessere della nostra 
famiglia. La tecnica SPAZIALE e un procedimento che la IGNIS 
per prima ha adottato in esclusiva su scala industriale, riscuo 
tendo su tutti i mercati mondial! i piu favorevoli consensi. 

SPAZIALE 
Un semplice e geniale accorgimento permette lamigliorconser-
vazione del patrimonio alimentare. Lo speciale compartimento 
frigorifero, contrassegnato dal marchio internazionale 2S, rag* 
giunge la temperatura di 12 gradi sottozero, conservando i sur* 
gelati per il periodo di un mese! I surgelati sono quallta, pratf-
cita ed economia: cibi di prima scelta, gia pronti e senza scartf, 
ad un prezzo che non subisce le oscillazlont di mercato. 

La serie piu completa 
ffiri 65 lire 42.000 - fitri 130 (table-top) lire 57.000 
litri 145 (table-top) lire 59.000 - litri 170 lire 77.000 
litri 200 lire 85.000 - litri 275 lire 104.000 • litri 305 Ore 123A0O 

Assistenza e vendita ovunque: una filial© ogni 50 Km. • 8.473 rivendftort 

La conquista dello spazio e del freddo 
b un'idea 

lavatrici fr igori feri lavastoviglie congelator i 
cucine d' l tal ia 
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Settimana nel mondo 

La «conver$ione» 
di Adenauer 

«t L'URSS nun h piu, oggi, una 
minaccia per I'Kuropa. F.s*a e 
fra le nar.ioni rhe vnglinno la 
pace s. Con questa dirhiarazio-
ne-bomba, falla I lined) al con
gresso del democristiani tede-
•chi. l'ex-ranrellierp Adenauer 
— I'uomo, cine, che per un 
ventennio. RH'insejma della « mi
naccia dallVst n. ha gulden la 
Germnnla orridcntnle Bulla via 
deH'flllantlumn e drlla enerra 
fredda — ha pnMn tifTiclnltnpnie 
In linnidnriono la sua eredita 
pnlilira. 

Che cnsa ha provocate nna 
cogl rlamnrosa o rnnversionc «? 
La risposta h semplire: Ade
nauer ha enmpreso rhe la II-
nca Ipgata al sun nnmc, ft\h in 
crlsi Jpri, nnn ha piu alcuna 
prnsppilivn dopn i| u dmmne-
gnn n delta Francia dnlla NA
TO. ed ha ureenle binncnn di 
eMerc riveilnta. in reln7innr 
con i poMihili svilutmi del din-
Into frnnrn-mvielien. I mini 
collnniM di due (u-llimnne fa 
con He Gaulle, nitre che il 
BHO renliemo pnlilicn. In hnn-
no condntto a significative 
cnnclusinni. che egli ha enpo-
sto con franrhez7a ai cnlleghl 
di parlito. 

La prima e chp, dato che cli 
Stall T'.'ili fanno nnn pnlilira 
n americana n, la RFT « deve 
esaminare con curn in nuale 
mimira i Mini inter*»««i rninci-
dann rnn nuelli deirli Stali PnJ. 
ti n. In srrondo lnnzn. In IIFT 
deve prenderp nttn dfl fntln rhe 
Franria e Cermnnin linnn" « un 
destino roituine n: p percin 
gunrdarni dal pnricripare a 
c crociate n antigollisie. Ter-
EO: e necessaria. n*»i confrnnli 
de in inSS, nna pnliiica la qua
le a tenjra cnnlo del malp che 
nni tedeschi abbiamo fatto a 
qnpl piiese n ' e delle sue le-
gittimo esieenze in tema di 
•icnrpiiza. E* npcessario. infinp 
(anrhr BP sit nuestn nunto Ade
nauer ha avntn «nlianln vachi 
accenni) nnn m.liiira che tengn 
conto dplla RDT. 

Fsagitata e polemica e stata 
la rearione di Erhard e della 
ala filo-amerirana del parlito. 
Ma il cancellipre in carica ha 
anrhe awertilo 1'psigenza di 
oppnrre alle critiche qnalcosa 
di pin che nna semplice riaf-
fermazinne dell'antisovietismo 
atlantico. Di qui le proposte 
che, con nna serie di note, egli 
ha lanciato ai paesi alleati, so
cialist! e non allineati, e nelle 
quali fittizi impegn! di « non 
proliferazione» di «disarmo 
nncleare i « di «rlnnncia al-

I'uso della forza > si collegano 
alle vecchie rivendicarionl sui
te <i frontiere del 1937 a e al 
tema della «riunificazione». 
Una « finta pace a, insomnia, di 
sapore tipicamente johnsoniano, 
che off re la riprova della tteri-
lila e nerirolosita,-ad nn tem
po, della niattafnrma atlantica. 

Johnson, per parte sua. ha ri-
tenutn opportnnn mitigare In 
un disrnrsn nrnnunriato al DI-
parlimpntn di Stato e in nn se-
rondo mpssasgio all'Kliseo. 1 
ton! della disniMlnne rnn De 
Gaulle sulla NATO. Fgll am-
mette ora rhe la nunva situa-
rione mondiale Follecita del 
(? miitamentl» nella strnttura 
dell'nllpanTa: ma si gnarda he-
nn daH'affrnntare le nuestlnni 
di snstanrn poste da Paris!: nnn 
una rispostn a tono. dunque. 
ma una i> lungn predica * mil 
vantacci della nlleanza. rhe ha 
Inxrintn nrPtliri anrhp I SPtlnri 
menn oKlili dell'opininne pub-
hlirn franrcse. 

In pffclti. su lulto 1'arcn del 
problem! mondial!, la pnlilira 
americana resin sulla negativa. 
A Ginevra. le bunne intension! 
a sun tempo prorlamnte nnn si 
snnn tradntle in nulla di piu 
cnnrreln che un'nfFerto di mne-
einri i» conirolli ». neirnmbito 
delln NATO. su una Germania 
amme«sa n pnrlerinarc alia sira-
Ireia nnrlrare delPnllenn/a. Per 
il Vietnam. Intli gli sfnrri nun-
Innn nl rpclulnnienlo di snldnti 
a allentl n per la gnerra ameri
cana. F. nuantn alia Cina, le 
slesse fnrmnli apprlure vprso 
una pnlilira piu dtittilc sonn 
statp abbandnnate per tornare 
al piu tmrp nllranzismn: i pe-
sanli, insistent! interventi di 
Rnsk per mandare a vnoto la 
vendita di impianti sidernrBir! 
tedeschi al govemo di Pprhinn. 
la riaffprmazione, da parte di 
trpccnto dpnulati e spnatori. dpi 
n no n al rirnnoscimentn dipln-
m^licn e alia reinteerazinne al-
rONU. rnme imnprinsa neces-
siln della w slrnrezza n degli 
Staff Unit!. 

In Finlandia. le elezion! par-
lamentari hanno visto nna forte 
avanzata del partito gorialde-
mocratico e nna chiara afTerma-
zione dei comnnisti e sorialde-
mocrattci dissident!, cnalizcati 
in liste nnichet i prim! conqni-
stano 56 seggi (diciotto in pift). 
i second! rieonqnistano i loro 
49: lo schieramento borghes* 
che formava la roalizlone di 
govemo e in minoranza. 

, e. p. 

A l congresso d e l PCUS 

Algeri: delegazione 

del FLN a Mosca 
Ef guidata da Cherif Belkacem • II« Mujahid » dice 
che la scelta socialista delFAIgeria § irreversible 

Nostro servizio 
ALGERI. 26 

La delegazione del FLN al 
XXIII congresso del PCUS sard 
presieduta da Cherif Belkacem, 
coordinator e capo della Segre-
teria esecutira del FLN. La de
legazione partird domani sera 
per Mosca. L'indto al FLN era 
stato trasmesso dall'ambasciato-
re sovietico Pegov al Presiden-
te Bovmedienne. L'Algeria sard 
cosl presente al grande dibatti-
to di Mosca, e cid non pud che 
contribuire a rawivare ancora ) 
la vita politico, aid atsai viva
ce. e a rafforzare la coscienza 
socialista del paese. 

E" irreversible la marcia ver-
MO il socialismn? In vn editoriale 
intitolato « Sinistra e destra », il 
Mujahid lo rxafferma. nsponden-
do indtrettamente a un manife-
stino dell'ORP del 6 marzo. il 
Quale, pure compiacendosi per 
alcune affermaztoni di Boume-
dienne. segnalaca. facendo i no-
mi. che nel oorwno aloerino 
esistono forze e uomini assai tie-
piii net confronti del sociali-
smo. e che tenderehbero a * par-
re Veconomia e I'lndustria aloe-
rine sotto il controllo di capitali 
americani e stramen >. 

II Mujahid ribalfe che non sa-
rebbe mai possihile * a un re-
sponsabile algertno. di manife-
stare scntimenti reaztonari e 
esplicare una politico contraria 
aUe scelte del r.astro paese (...). 
La scelta socialista non i n& un 
tema di discorst. ne" una dichia-
razione plotomca. ma una scelta 
irreversibile. nata nel corso del
ta lotla di hberazione. proiunaa-
ta sponlaneamente dopo Tmrfi 
ptndenza per miziatira dei laco-
Tatori delle cittd e delle cam 
pagne che hanno svbilo saputo 
darle il suo contenuto nroluzio-
nano. L'auxogeslione d\ cut le-
steggiamo i primi passi in que-
ste settimane. non e torse la con-
cretizzazione della volontd dei 
fellah e degli operot di non per-
mettere alia borghesia di projtt-
tare delle castagne Urate dal 
fnoco, e di appropriarsi dei /rut-
ti deirindipendenrn? (...) Non e'e 
ritorno indietro pasijbile: e'e an 
cora tempo per t militant! au-
tentieamente rivoluzionari di 
prendere il treno, e. per colore 
che non ne sono convinti. di seen 
derne>. 

Occorrerebbe perd. per la re-
ritd. dare anzitutto concretamen-
te la possibilitd a avei fnilttanti 
autenticamente rivoluzionari. oa-
gi rigettati con metodi repressi
ve nelVopposizione, di essere rem-
Ugrati nella legahtd e nell'azio-
M politico, 

In secondo luogo, delle cor-
renti contrastanti esistono effet-
tivamente, e a nulla serve ti 
celarlo. In una importante in-
tervista alio stesso Mujahid. fl 
minrstro dell'lndustria Abdesslam 
Bel Aid. afferma che *non vi i 
autoaestione possibile senza svi-
luppo economico > e che «Vau-
togestione non ha ancora tro-
vato 0 suo quadro, non ha ancora 
fatto presa sulle istifariont del 
paese ». 

Certo. egli porta di rilancto: 
«5i fraffa di rilanciare tutte le 
imprese mdttstnali facendo ve
nue dall'estero. e particolarmen-
te dall'Unione Sovietica, che ci 
ha promesso il suo aiuto. i qua-
dri necessari. miahorando il ma-
tenale tecnico e cercando atUva-
mente i mercati necessari». Ma 
disttngue tra imprese vitali e 
imprese non vitali. E ad un cer
to punto dichiara: « L'atrfooejtio-
ne ha due generi di avrersari: 
degli awersari at principio. e 
di questi non parliamo: ma ha 
anche contra di si coloro che se 
ne fanno una bandiera senza fa
re nulla per darle vita ». In que-
ste parole si pud riconoscere vn 
attacco alia posizione di princi
pio dei smdacati, favorevoli in-
condizionatamente all'estensione 
dell'autogestione. 

L'importante & appunXo che i 
sindacati confermino la loro vi-
talitd e la loro autonomia, ri-
gettando espliatamente la teoria 
della cinghia di trasmissione. 
Proprio in questi oiornt. t sin
dacati hanno lanciato uno scio-
pero in un'impresa naz:onalizzata 
sin dal 1963. E lo sciopero. a cui 
partccipano da una settimana ol 
tre 400 operai. i una protesta 
contra lo stesso mtmstro deU'ln 
dustna. accusato dt avere poslo 
alia direzione deU'impresa un 
ammmisWatore non accetto ai la-
voratori. che gli nrnproverano 
gran irregolantd. Git scioperan 
U rxchxedono formalmente il pas-
saggio all'autoaestione. E" que-
sla induhbiamente una prova del-
Vautonomia mantenuta dai sm
dacati e un elemento xmporUm 
te di democraxia nel paese. 

Non si ha nessuna reazione in 
Algeria aUa richiesta dt Biirohi-
ba di rivedere xl confine algero-
tunisino a ooest di Ghadames. F 
stato pubblicato H testo integral* 
del discorso del Presidente turn-
smo. e da esso risvlta Vesten-
sione tnrero minima (una stri-
scia di poche decine di chtlome-
tri nel deserto) del territorio con-
testato; anche se in esso si pos 
sono effettivamente nascondere 
riserve di petrolio. 

Si sviluppa un dialogo di vitale interesse per l'Europa 

La SED propone manifestazioni 

comuni 
conlaSPD 

Dovrebbero svolgersi a Essen (RFT) e a Karl-Marx-
Stadt - Pubblicato dal «Neues Deutschland» il 
testo integrale della risposta dell'SPD alia «let-
tera aperta » del CC della SED • Precise risposte 

alle argomentazioni socialdemocratiche 

Loris Gallico 

Dal nostro corrispondente 
BERLINO, 26. 

// dialogo tra SED e SPD (la 
socialdemocrazia tedesco occi-
dentale) 6 cominciato. Si tratta 
di un dialogo difficile, duro, 
nel quale prevalgono ancora in 
modo netto tutti gli elementi di 
contrasto. AUa sua base tulta-
via, almeno da parte della SED, 
vi i la volontd di non tralascia-
re ogni sforzo possibile per 
cercare la strada della com-
prensione e dell'awicinamento 
con il piu forte partito ope-
raio tedesco occidentale e crea 
re in questo modo le premesse 
per avvtare a soluzione la que 
stione tedesca. 

II testo del prima atto del 
dialogo lo si ritrova integrale 
questa mattina sul Neues Deut
schland. Esso e costituito: 1) 
dalla tlettera aperta* del Comi
tate centrale della SED, a fir-
ma Walter Ulbricht, rivolta ai 
delegati al prossimo congresso 
nazionale della SPD; 2) dalla 
risposta della presidenza della 
SPD; 3) dalla risposta con la 
quale ongi la SED accompagna 
la pubblicazione del documento 
socialdemocratico sul suo or-
gano. 

Circolazione 
nei due Stati 

II secondo atto del dialogo po-
trebbe essere la realizzazione 
della proposta avanzata dalla 
SED nella risposta odterna. di 
indite una manifestazione della 
SED a Karl-Marx Stadt, nella 
RDT, e una manifestazione del
la SPD a Essen, nella RFT. 
neKe quali prendano la parola 
rappresentanti dei due partiti 
che esprimano liberamente i 
propri punti di vista. 

La lettera odierna del Comi
tate centrale della SED — sul 
contenuto dei primi due docu-
menti 1'Unita. ha gia informato 
a suo tempo t Ietfori — anche 
essa firmata da Walter Ul
bricht, si divide in tre parti. 
Nella prima si richiamano i 
temi fondamentali della c let
tera aperta * del febbraio scor-
so che la SPD, nella sua ri
sposta del 19 marzo scorso, 
ha eluso; nella seconda, con 
precisione e chiarezza, si ri-
sponde a una serie di domande 
della SPD sull'avvenire della 
democrazia nella Germania di 
Bonn, sui rapporti tra la RDT 
e Berlino Ovest, sul « muro» 
e sulla liberla di circolazione 
nei due Stati tedeschi; nella 
terza, legandosi a proposte del
ta SPD, si lancia I'invito a ma-
nifestazioni comuni nelle due 
Germanie, citato piu sopra. 

Lo scriito si apre con VaJ-
fermazione che un dibattito tra 
i due partiti ha avuto inizio, 
che tra essi e'e" accordo sul 
fatto che lo scambio di argo-
menti deve essere portalo 
avanti e che la politico di un 
qualsiasi partito in Germania 
si misura dalla sua posizione 
sulla queslione tedesca. 

Le tre domande poste a que-
sto proposito ai socialdemocra-
tici nella prima lettera della 
SED erano: c Set tu per la trat-
tativa e Vintesa tra i governi 
dei due Stali tedeschi con I'ob 
biettivo della distensione e del
ta creazione delle premesse per 
la loro coUaborazione e loro 
graduate unificazione? Qual & 
la tua posizione verso il trat-
tato di pace e come si ravpre-
senta la SPD la sua prepara-
zione e il suo contenuto? Quale 
aspetto dovra avere queU'umca 
Germania alia quale tu asviri? 
Dovra essere una Germania in 
cui il popolo decide o dovran-
no in essa dare U hi i mutiimi-
lionari e i generali di Hitler? ». 

II documento della SPD — 
commenta la SED — « non con-
tiene ancora una risposta a 
queste quest ioni car dine. La 
presidenza della SPD ha appe-
na accennato alia queslione te
desca evidentemente perchi 
essa desidera esprimere una 
comune politica con la CDV e 
con la FDP. Ma un adattamen-
to alia politica pantedesea del 
la CDV sarebbe un adatta-
mento a una politica fallita. la 
cui totale inutihtd i stata di-
mostrata a sufficienza negli ul-
timi due decemA. Cid rappre-
senterebbe altresi la rmuncia a 
una propria concezione social-
democraUca per la soluzione 
del problema tedesco e non por 
terebbe al superamento della 
divisione detta Germania. Bi-
sogna cercare un'altra strada >. 

Phi avanti. rispondendo alia 
affermazione della SPD che 
essa non i < duponibile per ma-
novre di Jronte popolare*, la 
lettera della SED afferma: 
«Noi non abbtamo propoMo 
alia socialdemocrazia tedesco -
occidentale ni una unificazione 

dei due partiti, ni la creazio
ne dt un fronte popolare. Una 
cosa perd d certa: se si deve 
giungere a una unificazione dei 
due Stati tedeschi. una colla 
borazione della SED e della 
SPD e di tutte le organizza-
lioni operate d inevitable pres-
so di noi e presso di vol >. 

La SED si dichiara d'accordo 
con Vopinione della SPD che 
una soluzione della questinne 
tedesca dipende da diversi fat-
tori. < Non comprendere perd 
tra questi iattori — prosegue 
il documento — il principale e 
cioe la classe operaia tedesca, 
le sue organizzazioni e il po
polo tedesco .significa rinun-
ciare a ogni politica per la Ger
mania. Noi siamo in questa 
questione del parere di Willy 
Brandt: nel problema tedesco 
non si muovera nulla seriamen-
te sino a che non si muoveran-
no i tedeschi stessi. Noi vor-
remmo soltanto allargare il con
cetto: nella questione tedesca 
non si muovera nulla seriamen-
te sino a che i due Stali tede 
schi non si adopereranno in-
sieme. Questo compito non pud 
loro sottrarlo nessuno. nepvure 
le potenze vincitrici della se
conda guerra mondiale >. 

Buona parte della lettera del
la SED k riservata, come si e 
detto, ad una pacata ma ferma 
risposta agli interrogativi del
la SPD. In essa si sottolinea 
che la presunta democrazia te
desco • occidentale i un regime 
dominato dai monopoti e dalle 
stesse forze che sostennero 
Hitler, un regime che manttene 
U partito comunista fuori legge 
per cui non si capisce perchi la 
SPD consign di prenderla ad 
esempio. 

Circa i rapporti con Berlino 
Ovest lo scritto della SED ri-
conferma che *un awicina-
mento tra la RDT e Berlino 
Ovest pud oggettivamente rea-
lizzarsi se si smette di abusare 
di Berlino Ovest. Essa non i 
una land della Repubbltca te-
desco-occidentale e non le ap-
parterra mai >. 

Sul muro di Berlino e sul 
problema di una facilitazione 
dei rapporti tra i cittadini dei 
due Stati, la lettera si richia-
ma alia situazione preesisten-
te e ai danni che ne erano 
derivati alia RDT e alia sua 
popolazione quando il confine 
era aperto. Lo stesso ex parla-
mentare socialdemocratico pro
fessor Baade ha valutato questi 
danni in 85 miliardi di marchi 
(13 mila miliardi di lire). « DnI 
13 agosto 196t — sottolinea la 
lettera — e grazie alle misure 
allora prese. come riconoscono 
i nostri stessi awersari. nella 
RDT Veconomia e il tenore di 
vita si sono visibilmente raffor-
zate e sono migliorali >. La 
RDT non ha nessuna intenzio-
ne di facilitare in alcun modo 
€ i tentative della Repubblica 
federate di arricchirsi a spese 
della popolazione della RDT ». 

Rispettare 
i confini 

La Repubblica democraUca 
tedesca — dichiara ancora su 
questo punto il documento — 
ha un suo confine come qual
siasi altro Stato e questo con
fine deve essere rispettato. In 
tutto il mondo e~ cosl. A coloro 
che rispettano le leggi della 
RDT non viene torto un capello. 
ma «colut che segue Vincita-
mento a vinlare f nosfrt con
fini e le nostre leggi, colui che 
crede alia folle propaganda 
che non esiste uno Stato della 
RDT e che non & neccesarto 
rispettare i suoi confini, rischia 
la vita. A cid non si pud cam-
biare nulla*. 

Venendo nuovamente a par
lor e del fuluro detta Germania. 
la lettera, prima di concludersi 
con la proposta di manifesto 
zioni comuni, sottolinea che c la 
rivnrtcazinne dei due Stati te
deschi deve servire alia sicu-
rezza della pace e non al revan-
5Cwnjo e alia guerra ». 

Dopo aver denvneiato Vassur-
ditd della pretesa*di Bonn di 
rappresentare da sola I'mtera 
Germania. il documento dichia
ra: «iVot ennsideriamo impro-
habile che la classe operaia te
desco occidentale ripetera la 
via percor%a dalla classe ope
raia della RDT, percht. infine, 
oggi vi sono altre condizioni che 
venti a 17 anni fa... Qualunque 
sard la strada della classe ope
raia tedesco occidentale e dei 
suoi alleati. appare chiaro in 
ogni caso che i rapporti dei 
partiti e delle organizzazioni 
operate tedescooccidentali con 
la RDT non povsono essere rap 
porti di osfflifa>. 

Romolo Caccavale 

Atlantismo e « finta pace » 

Mosca: Erhard resta 
nel vicolo cieco 

La revisione auspicata da Adenauer presuppone ulteriori 

sviluppi della discussione all'interno 

MOSCA. 2G. 
Erhard intende continuare la 

sua politica di rigetto di qual 
siasi soluzione pacifica del pro 
blema tedesco e deH"esistenza 
di due Stati tedeschi: tale e. 
a giudizio dei sovietici. il sen 
so delle note da lui indirizzate 
ai governi di tutti i paesi con 
cui la RFT ha relazioni diplo 
matiche e presentate con gran
de clamore propagandistico 
dalla stampa tedesco occiden
tale e atlantica. A questa poli
tica. egli subordina le sue se-
dicenti « proposte di pace ». la 
cui sostanza si riduce dunque 
a queila di una mera masche 
ratura propagandistica. 

Questo giudizio, espresso in 
una nota della TASS dalla capi-
tale federale. appare stamane 
su tutta la stampa sovietica. e 
anticipa queila che sara, pro-
babilmente, la reazione ufflcia-
le sovietica alle note del cancel-
Here. La corrispondenza della 
TASS commenta altresi dura-
mente la riaffermazione delle 
rivendicazioni tedesche sui con
fini del 1937. e cioe su territori 
oggi sovietici e polacchi. 

La Pravda contrappore le 

insistenze di Erhard sulla pre-
tesa < minaccia sovietica » al
le dichiarazioni fatte lunedi e 
mercoledi dal l ' ex cancelliere 
Adenauer, secondo le quali la 
URSS e un paese vitalmente in-
teressato ad una politica di 
pace. L'organo del PCUS ri-
leva che Adenauer 6 l'ultima 
persona da cui ci si sarebbe 
potuto attendere una tale pre
sa di posizione, e soggiunge: 
« C'e chi ritiene che Adenauer 
abbia voluto facilitare a Bonn 
I'irizio di una politica estera in-
dipendtiite. nel quadro dell'Eu-
rop» Unn simile politica 6 in 
enmpctihile con l'ostilita co 
stante. E' necessario quindi co-
m'nclare con I'eliminare le fal
se nozioni sul mondo sociali 
sta >. Erinrd. invece. « ha fat
to tutto il possibile per moslra-
re che la nave di Bonn si at-
tiene all'anlica rotta >. 

In conclusione. la Prauda. 
mentre sottolinea 1'eco susci-
tata dal discorso di Adenauer 
e i ftrmenu di cui essa 6 te-
stitno-'iian7a. osserva che il con
gresso dc c non 6 riuscito ad 
elaborare la politica del fu-
turo>. 

Tremila giovani chiedono un govemo civile 

Nuove manif estazioni 

a Saigon contro Ky 
La promessa di «libere elezioni» non e 

bastata a placare Topposizione che di-

laga - Attacco USA nel delta del Mekong 

SAIGON, 26 
Oltre tremila giovani si sono 

riuniti questa sera sulla piazza 
del mercato centrale di Saigon. 
chiedendo a gran voce le di-
mission! dei governo militare ca-
peggiato dal generale Nguyen 
Cao Ky. e la creazione di un 
govemo civile. Solo verso mez-
zanotte la polizia e riuscita a 
disperdere i manifestanti. 

E' la prima volta. da quando 
sono cominciate a Danang e 
Hue le manifestazioni di stu-
denti e di soldati contro Ky, 
che una manifestazione pubbli-
ca di protesta avviene a Sai
gon. Nei giorni scorsi si era 
avuta una manifestazione alia 
quale avevano partecipato circa 
diecimila persone. ma essa si 
era svolta entro il recinto della 
sede dell'istituto buddisia. e al-
i'insegna di parole d'ordine piu 
moderate. 

La manifestazione di Saigon 
ha allarmato profondamente gli 
ambienti «governativi». che 
avevano gia visto con preoccu-
pazione I'estendersi delle mant-
stazioni di Danang e Hue. ien. 
alia citta di Nha Trang. che si 
trova molto all'esterno della zo
na del primo corpo d'armata. 
controllato ancora oggi dal «de-
fenestrato> gen. Nguyen Chanh 
Thi. Essa U ha preoccupati an
che perche risulta evident e che 
il piano annunciato leri dal ge
nerate Ky per accelerare il ri
torno ad un governo civile e a 
«libere elezioni» non e basta-
to a soddisfare gli oppositori. 
Di quali «libere elezioni > si 
tratti e indicato del resto da 
un passo delle dichiarazioni di 
Ky il quale ha detto testual-
mente che «noi dobbiamo fare 
di tutto per non permettere ai 
Vietcong o ad elementi corrottl 
di sedere nella prossima assem
bled nazionale ». 

Gli americani. intanto, hanno 
proceduto oggi ad una ulterio-
re estensione del loro interven-

to nel Vietnam, lanciando per 
la prima volta una operazione 
militare nella zona del delta del 
Mekong, dove finora avevano 
operato soltanto forze collabora-
zioniste comandate da < const-
glieri > militari americani. Sta
mane. essi hanno effettuato una 
operazione di sbarco nella peni-
sola di Long Thanh, presso Cap 
St Jacques, ad una cinquanti-
na di chilometri a sudest di 
Saigon. Questa penisola e co-
stituita in larga parte da zone 
paludose e da foreste semisom-
merse, e da essa erano partite. 
secondo gli americani, numerose 
azioni di disturbo contro le navl 
che. lungo il fiume Saigon, era-
no dirette al porto della capi
tate. Molte di queste azioni non 
sono mai state rese note dagii 
americani, per non far alzare 
i noli delle compagnie di assi-
curazione. e per non rivelare 
tutta I'estensione della guerri-
plia. Lo sbarco e avvenuto sot-
to la protezione di mezzi enor-
mi: due portaerei. la Princeton 
e la Hancock, un cacciatorpedi-
niere lanciamissili. ii Robinson. 
e altre unita Mille < marines» 
sono sbarcati in tre punti di
versi della penisola, in parte dal 
mare e in parte a mezzo di ell-
cotteri. sotto una pioggia scro-
sciante. Pare che abbiano fatto 
un buco nell'acqua, dato che i 
partigiani. se e'erano. si erano 
gia sganciati. 

Oggi sono state effettuate 38 
incursioni aeree contro il nord 
e un numero imprecisato contro 
il sud. fra cui un bombarda-
mento a tappeto ancora sulla 
provincia di Tai Ninh. con t 
B52. Gli americani hanno am-
messo la perdita di tre aerei 
uno sul nord e due sul sud. Uno 
di questi si era lanciato in pic-
chiata e si e schiantato al :uclo 
perche il pilota. probabilmente 
colptto da terra, non era riu
scito a raddriziare I'apparec-
chio e a riportarlo in linea di 
volo. 

Arrestato il presunto rapitore 

f' arrivato per posfa un 

pezzo della «Coppa Rimel 
LONDRA, 28 

Dopo che Scotland Yard ha 
messo ieri le man) sul presunto 
rapitore della Coppa Rimet e 
dopo che le sperante per ntro-
vare il trofeo si erano afflevolite 
notevolmente un nuovo fatto ba 
gettato il subbuglio tra i poll-
zioui. 

Un pezzo della Coppa Rimet e 
stato ricevuto. per posta. dai 
presidente della English Football 
Association» Joe Mears. Poche 
notizie sono trapelate: non si u 

» 

ancora se il trofeo sla intatto o 
sia stato inimediabilmente dl-
strutto. 

Le Ipotest formulate net g.omi 
scorsi. quindi. cominciano ad es
sere abbandonate, anche se U 
presunto rapitore Edward B.et 
cheley. commerciante di 47 anni 
di Grosvenor Terrace, arrestato 
I'altra sera da Scotland Yard, ha 
mantenuto il piu s tret to riserbo. 
Oggi, infatti e comparso di rron-
te al magistrato a Bow Street 
ed e stato nnviato in stato d ar-
resto all'udienza del 4 aprije, 

Scetticismo 
a Praga 

suqli intenti 
di Erhard 

Dal nostro corrispondente 
PRAGA. 26. 

La reazione di Praga alia pre
sa di posizione di Bonn e flnora 
piuttosto limitnta I giornali e la 
radio non vi hanno dedicato mol
to rilievo. Ne^li ambienti bene 
informati di Praga si afferma 
che. mancando ancora 11 testo 
umciale della nota, non e pos
sibile un giudizio preciso. Si ri-
corda tuttavia che il governo ce-
coslovacco ha compiuto in passa-
to una serie di passi per giun
gere alia comprensione e a rap
porti di buon vicinato con la Re-
publica federale tedesca. e che 
purtroppo tutti i tentativi sono 
falliti a causa della posizione di 
Bonn. 

Come e noto. il cancelliere ha 
ripetuto che il suo governo non 
ha rivendicazioni territorial] nei 
confronti della Cecoslovacchia. 
Si rileva perd a Praga che nep-
pure stavolta egli ha proclamato 
non valido l'accordo di Monaco. 
grazie al quale la Germania na-
zista nel '38 carpi territori di 
frontiera cecoslovacchi. ed ha 
contemporaneamente ribadito le 
rivendicazioni tedesche verso la 
Polonia e I'URSS, da una parte. 
l'aspirazione ad ammettere la 
RDT, dall'altra. Con sfiducia vie
ne accolta poi la parte della di-
chiarazione di Erhard relativa al
ia « non proliferazione > nucleare. 
essendo noto che il governo di 
Bonn si sforza in realta di otte-
nere armi nucleari per mezzo 
della NATO. Ci si domanda quin
di fino a che punto I'iniziativa 
del governo tedesco-occidentale 
rappresenti un reale mutamento 
nella politica fin qui seguita. 

II portavoce della socialdemo
crazia tedesca. Herbert Wehner. 
ebbe a dichiarare non molto tem
po fa che la sconfessione dell'ac-
cordo di Monaco e le professioni 
di buona volonta per il migliora-
mento dei rapporti con la Cecoslo
vacchia devono trovare espressio-
ne in atti concreti del governo 
federale. Una reaie evoluzione. si 
aggiunge oggi qui. presuppone la 
creazione di condizioni favorevoli 
di politica interna nella stessa 
Germania occidentale. dove una 
notevole parte dell'opinione pub-
blica ragiona ancora sulla base 
dei ricordi bellici e della guerra 
fredda. 

I. Z. 

Saragat in 
maggio visitera 

la Danimarca 
II presidente della Repubblica 

Saragat compira una visita uffi-
ciale in Danimarca il 16 maggio 
prossimo. Saragat. che ha ac-
colto ('invito rivoltogli dal re 
Federico. si tratterri in Dani
marca due giorni. II Capo dello 
Stato sara accompagnato dal mi-
nistro degli esteri Fanfani. 
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Concluso il convegno a Berlino 

Cattolic/di 
18 paesi per 

un 'Europa dipace 
i 
• 

Franco e proficuo dibattito - Misure concrete: im-
pedire la diffusione delle atomiche, zone disato-
mizzate, disarmo, riconoscimento degli attuali 

confini, lotta contro il militarismo 

Dal nostro corrispondente 
BERLINO. 26 

H convegno internazionale di 
18 paesi europei si e conclu
so a Berlino democraUca con 
l'approvazione di un < messag-
gio > nel quale tra 1'altro si 
dice: «In accordo con le aspi-
razioni dei papi (Giovanni 
XXin e Paolo VI) e con i de-
sideri delle maggioranze dei 
nostri popoli amanti della pa
ce. noi chiediamo a tutti i cat-
tolici del nostro continente, e 
in special modo ai cattolici re-
sponsabilmente impegnati sul 
piano politico, di costruire, in 
comunita con tutti gli uomini 
di buona volonta. un'Europa 
sotto il segno della distensio
ne, della sicurezza, della coUa
borazione e della solidarieta ». 

Fra le misure concrete indi
cate dal documento per rag-
giungere questo scono. vi so
no: impedimento di ogni ulte-
riore diffusione di armi nu
cleari sotto qualsiasi forma, 
creazione di zone disatomizza-
te, accordo per un disarmo 
graduale e controllato. rico
noscimento degli attuali con
fini. lotta contro tutte le ma
nifestazioni di militarismo e 
di propaganda all'odio, svilup-
po dei rapporti economici. 
scientifici e culturali tra tutti 
gli Stati senza discriminazio-
ni. realizzazione del principio 
della universality dell'ONU. ri-
fiuto di qualsiasi appngtrio mi
litare economico e psirolngico 
ad azioni di aggressinne fuori 
del continente europeo. 

L'appello esprime quindi « so
lidarieta con tutti i popoli che 
soffrono e lottano. in special 
modo con il popolo vietnamita 
snttoposto a una crudele guer
ra di annientamento » e si con
clude con queste parole: 
« L'Europa deve diventare un 
continente di pace! Possa da 
essa, e soprattutto dal territo
rio tedesco. mai piu scaturire 
una guerra! Questo e il nostro 
obiettivo che serviamo con la 
preghiera e 1'azione. Noi rea-
lizziamo cosl il comandamen-
to d'amore e di pace di nostro 
Signore ». 

I lavori del convegno. durato 
tre giorni e avente per tema 
«Solidarieta con tutti gli uo 
mini di buona volonta. per una 
politica di distensione e di si 
curez2n in Europa ». sono stati 
caratterizzati. sia in sede ple-
naria che nei tre circoli di 
lavoro. da discussinni vivaci e 
appasslonate. Pur essendosi 
raegiunto l'accordo sulle que 
stioni di fondo. e stato ufficial-
mente ammesso che non sem-
pre si e giunti su quostinni spe-
rifiche a un punto di vista uni-
tario. 

L'agen7ia ufficiale di stam 
pa cattolica tedesco occidenta
le KNA. prima della chiusura 
del convegno. ha diffuso un 
breve resoennfo nel quale si 
afferma che « gli nbiettivi co 
munisti della conferenza cat
tolica a Berlino Est sono di-
ventati In specinl modo chiari 
eiovedl. nel ninrnn della chiu
sura. Una bozza di " messag-
eio " sottnposta ai partecipan 
ti da paesi eurnoei dell'est e 
dell'ovest sostiene le proposte 
di pace e di distensione del 
bloccn orirntale P le conrezio-
ni comunitte della societa e 
della rnesisten7a dei poooli». 

La KNA dedica tuttatn'a lar-
co SDazio all'infervpnto del de
legate polarco Stani<;law S*om-
ma. il quale si e intrattenuto 
sul memorandum dolla chiesa 
pvaneelica a prono^ifn dei con
fini oriental! tedeschi e sullo 
scambio di lettere fra I vesrn-
vi cattolici polacchi e tede
schi. 11 docinnpntn evaneeliro 
— ha dpi to Stnmma — ha tro-
vato rirono^rimenti e eratitu-
dine in Polonia. mentre In stes
so non «:i puo dire tier la cor-
risnon''pnza fra i dup eDisco-
oati. Egli si e Doi esnre<»o 8 
favore di ulterior! *fnrri per 
eitingerp alia comprensione fra 
i dup rxipoii. 

TI dnttnr Stnmma. In^penan 
te aTl'universita di Krakow e 
denutato. apnartiene al pTutmo 
cattnlico moderato dello 7NAK. 
vicino aeli ambienti dplla ce 
rarchia cattolira oolarca. Eeli 
ha pre«n narte al convetmo — 
crimp m«1ti al'ri di diversi 
Dae<i — malerado che VOsser-
rafnre Romano la scoria setti
mana a v p « e pspres^o una sor-
ta di mndanna oreventiva. T̂ i 
nota deWOaerrntore Romano 
aveva spinto oualche ciomale 

occidentale a porre in dubbio la 
proibit& religiosa e la lealta 
alia Chiesa dei partecipanti. 
Per questa ragione. la conferen
za ha adottato aU'unaiiimita una 
dichiarazione nella quale si af
ferma: c Noi non permettiamo 
che ci si calunni nei confronti 
della Chiesa... Noi abbiamo solo 
un desiderio: assolvere nlla no

stra responsabilita verso il 
mondo. da cui i sacerdoti non 
sono psclusi. e insieme costrui
re un mondo di pace ». 

D'altra parte, nel corso dei 
dibattiti non sono stati elusi i 
problemi da taluni ambienti ri-
tenuti scottanti. La professo-
ressa tedesco-occidentale Kla-
ra-Marin Jassbinder ha detto 
per esempio che «1'ordine dl 
snarare lungo il muro di Ber
lino e al confine tra i due 
Stati tedeschi d di ostacolo al 
tentativi di distensione in Ger
mania ». mentre I'avvocato 
Viennese Herman Weyss ha 
proposto che la conferenza si 
esprimesse a favore del rico
noscimento noi paesi socialisti 
delPobiezione di coscienza Que
sto principio nella RDT 6 ri-
conosciuto per legge. ma non e 
cosl in altri Stati socialisti. 
Tndubbiamente discussion! su 
questi areomenti non sempre 
sono fncili. ma non e di certo 
disertnndo cli incontri — come 
appunto quello di Berlino de 
mocrnMca — che si contrihui 
see alia comprensione e all'av-
vicinamento. 

Romolo Carr^v^lo 

Al congresso giovanile 

di Bucarest 

Vibrante appelio 
di un combattenfe 

del FNL 
vietnamita 

Dal nostro corrispondente 
BUCAREST. 27. 

Davanti a duemila giovani co-
munisti romeni e a 4fi <lc!eua 
zioni straniere convenute a Bu
carest per TVIIl Congresso del-
fUTC (i'organuzazione g.o..mi 
le comunis'.a romona) ha oro 
nunctato un vibrante discorso l̂ e 
lluu Van. un giovane ctmiuat-
tctite del KNL dei Sud Vie'nam 
L asseniblea I'ha ascoltato in un 
clima di profonda commozione 
e dj solidarieta. 

Le Huu Van ha denunciato « la 
micidia.e guerra che I impend.i 
smo amencano conduce nel Ve! 
nam e la politica di Wash:n4'<*i 
che mette U paese a ferro e a 
fuoco >. Egli ha elencato un or-
renda serie di imprese enm na 
li compmte lasli as!?rcs?on aaio 
ricani. dai collaborazionisti di 
Saigon e dalle truppe mercenane. 
imprese che dimo^'.rano come gli 
impenalLsti vogtiano trasformare 
il Vietnam del sud in un campo 
sperimentale di metodi per lo 
sterminio di massa. 

II giovane combattente ha riba
dito la ferma volonta del popo
lo vieuiamiia di continuare La 
sua lunga e difficile lotta per 
battere gli aggressori: noi siamo 
fermamente convmu — ha d»t-
to — che col pieno appoggio del 
paesi socialist: e dei popoli aman
ti della pace faremo failure tutti 
l tentativi degli americani; essi 
non nusciranno a soggiogare d 
oostro popoio. 

Ricordando che in 38 paesi un 
gran numero di giovani » so
no dichiarati pronii a combatte-
re a fianco del popolo vietna
mita come voU>ntan. Le Huu 
Van ha espresso la grautudaie 
del FNL per «qjes!a meravi-
ghosa dimattrazione di souda-
r:eta che cosUtuisce tan importan
te stimolo alia lotta del popolo 
vietnamita a. 

Egli ha concluso il suo discor
so fra scroscianti applausi, ri-
volgendo un appelio ai giovani 
di tutto il mondo che si battono 
per la hberta e l'indipendenza 
dei popoli, affinche < in questa 
dura battaglia contro l'invasore 
contmuino a dare il loro aiuto 
e il loro appoggio». 

Durante il congresso dell'UTC 
hanno fra gli altri preso la paro
la. net giorni scorsi. il presi
dente della Federazione mondia
le della gio\ entu democratica. Ro-
dnlfo Mechini. e Vito Coasoli. che 
?uida la delegazione della Fede-
razione ciovanile socialista e che 
ha parlato anche a nome della 
FGCI e della Federazione giova
nile del PSIUP. 

Sergio Mugnai 

Macchine tessili della R.D.L 

importote dalla Diamant Italia 
Nei corso degli ultimi mesi si 

e registrato un note\ole aumento 
nell'importazione in Itaiia di mac-
chine tessili dalla Repubblica De
mocratica Tedesca 

Macchine della TEXT1MA e 
della DIAMANT sono gia operanti 
in alcune delle maggion Industrie 
tessili italiane. 

AI fine di allargare ulterfor-
mente le possibilita di scambio 
in questo settore. con particolare 
riguardo al mercato dell'Italia 

meridionale. la Diamant Italia 
s.r.1. ha aperto una propria ftliale 
in Roma. 

I-a comunicanone e stata data 
nel corso di un cocktail, che ha 
avuto luogo ien pomeriggio al-
I'Hotel Fiamma in Roma, al quale 
hanno preso parte industrial! e 
operatorj economici del settore 
tessile, che hanno dimostrato un 
vivo interesse per le macchine 
prodotte nella Repubblica Demo
cratica Tedesca. 
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I giallorossi (senza Losi e Da Silva) cercano di concellare la sconfitta di Napoli 

RISCAnO DELIA ROMA CONTROIL BOLOGNA ? 
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K 

I? 

Oggi prima 
prova del 
campionato 
- tricolore » 
o squadre 

m • «' nsmwi to?\?ct 'wlM,'/•?»!«' . 

II profilo altimetrico della corsa, 

«Salvarani» - «Molteni» 
duello in 
Toscana 

. & 

Dal nostro inviato 
MONTECATINI. 26. 

Uno ha chiesto perche Gi-
mondi non si fa vivo e un altro 
ci ha prcgato di sollecitare 
Adorni. Motta e Bitossi. Intanto, 
mentre i corridori sbrigavano 1 
preliminari della vigilia, a po-
chi passi nasceva una discus-
sione al termine della quale 
appariva chiaro che 1'Italin 
ciclistica. qui ottimamente rap 
presentata, vuole qualcosa di 
bello e di eccitante dai nostri 
campinm 

II desiderio e legitlimo. Nclla 
MilanoSanremo i piu attesi 
sono rimasti alia finestra e cio 
non deve piu ripetersi. D'ac 
cordo. la stagione e pesante e 
andare alio sbaraglio pud cs-
sere pericoloso, perd a turno 
quelli che vanno per la mag-
giore devono mostrarsi. Insom
nia, il ciclismo... scientifico, il 
ciclismo che conta i metri e le 
pedalate non incontra il favore 
popolare, tanto piu se a San-
remo vince Merckx e gli assi 
di casa restano imbottigliati. 

Dunque. i campioni sono pre-
gati di uscire dal guscio. Que-
sta 6 la premessa per onorare 
il giro della Toscana. giunto 
alia soglia dei quarant'annl e 
con un libro d'oro fra i piu 
significativi. vedi i nomi di Gi-
rardengo. Binda. Guerra. Vici 
ni. Coppi. Bartali e Magni. K* 
la prima volta che la corsa 
parte da Montecatini e la se-
conda che fissa il traguardo 
nella parte alta della citt«i. ll 
tracciato e nuovo, soprattutto 
per,quanto nguarda lallirne 
tria. Scompaiono le salite nuu-
za-fiato e I'arrampicata mag-
giore e costituita dai 531 metri 
di Volterra. Un percorso facile 
nonostante la nspettabile lun-
ghezza (km. 262). 

Non diremmo. Gli ostacoh di 
S. Casciano, Tavarnello e Vol 
terra si prestano agh uomini di 
buona volonta e lultimo pezzu 
di strada olTre il S. Baronto. 
il Serravalle e i cinque chilo 
metri rinali, che portano da 
Mnnteratini Terme (metri 26) 
a Montecatini alto (metri 21HJ) 
Una gara dal profilo nervosa. 
insomnia, in grailo di aele/io 
nare la fila. M-'inprcche aile 
buone intenzioni di oggi laccia 
no nscontro l fatti di domain. 

£ ' opimunc generale che i>al 
varani e Molteni. i due aqua 
drum del ciclismo nustrano. nun 
si lasceranno mettcre nel s.icco. 
Tra Taltro, con qucsta prova 
comincia il campionato itahano 
a squadre e la fonnazione che 
raccogliera il maggior nutneru 
di punti in Toscana i trovera 
indubbiamente aw antaggiaia 
nelle gare successive (Trofeo 
Matteotti e Milano Vignola) La 
Salvarani puntera o\ \ lamcnte 
su Adorni e Gimondi. la Mol 
teni su Motta e Kud\ Altig. per 
non dire di Dancelli e De Ro>so. 

Gli altn sono tutti spacciati? 
E ' da vedere. Una cor>a del 
genere 6 adatta anche alle po>-
sibilita di Bitossi. Poggiali. Pre 
ziosi, Balmamion. Battistmi. 

Passuello per non parlare di un 
certo Rudy Altig. Certo, non 
vedremo nulla di bello se i 
campioni si guarderanno in fac 
cia, se nessuno avra il corag-
gio di recitare il ruolo di at-
taccante. Ma, attenzione: a lun-
go andare il calcolo diventa 
pruden/a, an/.i negligenza. e 
allora si ripete il giro delta 
Toscana deilo scorso anno, vin 
to da Sambi a dispetto dei ia 
voriti, scoppiati strada facendo 
come pallnncini da fiera. 

La gente chiama Adorni. Gi
mondi. Motta e i loro rivaii. 1 
campioni risponderanno all'ap 
polio? 

Gino Sala A D O R N I , II grande sconfitto della Milano-Sanremo, e chiamato 
a cercare i l r iscatto in Toscana 

A A A T J ' x A A A ^ A A A A A A / W W gli iscritti 
VITTADELLO 

1 Battlslinl 
2 Taccone 
3 Polidorl 
4 DI Toro 
5 Criblorl 
6 VIgna 
7 Baldan R. 
8 Andreoll 
9 Pifferl 

10 Capodivenlo 
11 Ottavianl 
12 Knap 
13 Portalupl 
14 Carminatl 

SALVARANI 
15 Adorni 
16 Armani 
17 Babinl 
18 Fantinaio 
19 Galbo 
20 Gimondi 

21 Gualazzinl 
22 Mazzacurall 
23 Minierl 
24 Monti 
25 Pamblanco 
26 Partesottl 
27 Pesenti 
28 Ronchinl 
29 Vendemlall 
30 Meldolesl 
31 Durante 

LEGNANO 

32 Bodrero 
33 Buginl 
34 Cenlomo 
35 Macchl 
36 Manza 
37 Passuello 
38 Sambl 
39 Schiavon 
40 Vicenlinl 

SANSON 
41 Zilloll 
42 Balmamion 
43 Marcoll 
44 Chlappano . 
45 Barivlera 
46 Da Dalt 
47 Sartore 
48 Sartorato 
49 Cucchlettl 
50 Michelotlo 
51 Bonl 
52 Ferrett l 

BIANCHI-
MOBYLETTE 

53 Poggiali 
54 Preziosl 
55 Mealli 
56 Miele 
57 Massignan I . 
59 Maino 
60 Negro 
61 Soldi 

91 Zanchl 
62 Zandegu 

MOLTENI 
63 Dancelli 
64 Motta 
65 De Rosso 
66 Al t ig R. 
67 Al t ig W. 
68 Geldermani 
69 Fezzardl 
70 Fornoni 
71 Scandelll 
72 Annl 
73 Colombo A. 
74 Stefanonl 
75 De Pra 
76 Nerl 
77 X 

FILOTEX 
78 Bitossi 
79 Carlesl 
80 Mugnainl 

81 Maurer 
82 Ballinl 
83 Chiarin! 
84 Colombo U. 
86 Grass! 
87 Mannuccl 
88 Lenzl 
89 PicchloMI „ 
90 Tempeslin! 

MAINETTI 
92 Llevore 
93 Bonilaurl 
94 Zanon 
95 Casarolto 
96 Co male 
97 Fonlana 
98 Bonso 
99 Dalla Rosa 

100 Destro 
101 Farisato 
102 Campagnarl 
103 Micheletti 
104 Lorenzi 

Trofeo Navigli di nuoto a Milano 

Muir e Prozumenscikova 
spettacolo alia «Cozzi» 

Un pugile 
filippino 

muore dopo 
I'allenamento 

M A N I L A , 26. 
Un c peso mosca > Fi l ipp ino 

[ d i 17 ann i , Rudy Escobia, e 
[mor to a causa di un'emorragta 
[cerebrate r ipor tata durante un 
jtdurissimo around > d i allena 
jmen to disputato con un al t ro 
[pugi le f i l ipp ino Escobia e sta 
f fo subito trasportato in ospe-
Ufale ma tu t t i g l i sforzi dei me-
f d i c i per strappar lo al ia morte 
^seno stati inu t i l i . I I pugi le era 
td lvenuto professlonista nel gen-
i l M i e scorso. 

Nostro servizio 
MILAN'O. 26. 

I diTcHi non m.mca\nno a que 
<=to grande meet inn c sono clnn 
ramente apparsi. sin da qtie-i.1 
prima giornata: si chiamano ca 
renza di aponisino. e qmndi di 
nassmne. uccisi dall'evidente 
squilihrio tra un piccolo plolone 
di Melle. di netta levatura mon 
diale. e il nmanente delle par 
tecipanti. sen^ibilmente distanti 
da certi traguardi: assenza di 
alcune delle mieliori olande^i e 
delle tvcdcsi. attualmente mine 
cnate fra di loro e delle piu for-
ti uncheresi. eolpite da provve-
dimen!i di«oiplman della loro fe-
derazione: forfait. infinc. della 
primatista mondiale dei 110 ra-
na. 1'avvenente sovietica S\e l la 
na Bahma "ulla doppia di^tanza 
r riell a77nrra D.iniela Beneck 
dalla prima serie dei -MX) stile li-
boro. 

Si acgiiinca. ancora. che la pmr 
nrroclionte vecchia Cozzi. coi 
-uoi .Vt metn di lunche77J). anzi 
che cinqnanta. non con<^>nte ven-
c.ino omolocate eventmIi prcs'a 
zioni di pnmato. 

Co>i ra l t i^ ima aristocrazia del 
nuoto europco — le sovietiche So 
«nova Khazieva. Proziimensciko 
va Deviatova — con I'eccezioie 
delia Rabanma indi«po'fa — la 
fenomenale «udafncana Karen 
Mmr e la rumena Christina Bala 
ban la forte dane^e Kir'i'en 
St ranee hanno vi^tuto la loro 
<p!endida aweptura nua«i sem 
pre inrontra*ta»e. confortate dai 
i-ronorrrtri e dalla viva curio^i'a 
che «ono nu«cite ad accendere 
attorno alia loro persona, alia lo
ro bravura ^po^^o aila limpidez 
za della loro a7ione. 

La miclior pre^tazi^ne delle 
it.iliane e ri^nltnta qnella di Eh-
«abe»ta V<uen'a. rwiltata terra 
nei 4iX) stile libero in S"02". se-
rondo la annunriata formula del 
'e «er;e e della cradu?'ona a 
temni Su tale dxtanza hanno in 
fa'ti r.e'Mtnontc pnmecciato le 
•sovieiich''1 l amara So»no\a e l.u 
dimiM.-i Kha7!eva. due '•aca/ze 
nuove in envanie a<:oe«a che si 
<ono accitinte alle due crandi 
pnmatiste sopramenzionate ed 
alle ex ohmpirhe Saveheva. De 
viatova e Mikhailova. (Tempi 
500"1 e 500' 9). 

I.a rana e^cludeva incertezze. 
Tanto piu, data l'assenn della 

Rabanina. che sarebbe stata Tu
nica a poter imi>ecnare la neo 
pnmatista mondiale. Ia pio\ane 
pOi>ente (ialina Pro7iimen>ciko 
va. balzata ovviamente in te*ta 
alio sparo e divenuta subito uc-
cel di bosco. Tempo mondiale 
della vincitnce: 2'46". Seconda. 
nettamenie distanziata (2'53"5) 
un'altra sovietica. che la spa-
gnola Castane (2"54") ha tallona 
to senza nuscire ad attaccare. 
L'italiana Schiezzari e stata 
quinta in 2".iD""4. 

I cento dorso hanno avuto in 
Karen Muir. formidabile biondi 
na tredicenne di stupenda coor-
dma7ione Tincontrastata domina 
trice (l"08"2) davanti alia nime 
na Balaban. in Europa seconda 
soltanto alia francese Caron. e 
alia sovietica Mikhalova. I cen'o 
farfalla sono stati appannaecia 
di un'altra sovietica. Ia Devia'o-

va ( t ' l l"4) nettamente prima di-
nanzi all'olandese Mulder (1'14"7) 
mentre nei qua tiro stili si e im-
posta. con accorta condctta. Lu 
dimilla Khazieva. 

Propno qtiest'ultima gara ha 
reei«tratn la masmor vivacita di 
lotta. Era partita in testa la da-
nese S'.ransre. siiperata nella fra-
zione dorso dalla sovietica Za-
brodina. di una facihta. scioltez 
za d'a7ione assolutamente sor-
prendenti nelle specialita. Ma ec-
co che la Khazieva prendeva net
tamente i! sopnnvonto nella fra-
7ione rana e si rendeva irrageiun 
Cihile (3'16'S) D^etro di lei lot-
tavano la daneso. la francese 
P o r l e a ^ e la Zabrodma finite 
nell"ord:ne fn^pettivamepte 3*40". 
3*41" e 3'42"8). 

Alberto Vignola 

Con Le Comedien favorito 

// «Premio Arconte* 
oggi alle Capannelle 

L'ippoiromo romano delle Ca 
pannelle o«p:ta oggi il Prem o 
Areonte dotato di due nrl.o-i: 
e centomi'a lire d; prem; siilla 
distanza d: 1600 metn in p.sta 
grande. prova tradiz.ona'.rnente 
di preparaz:oae al clas>.-co Pre 
m:o Par.o'.:. Pera'.tro ne>sjno de; 
quattro conco'renti r.mast: :*cr.: 
t; ci s emVa poter n nr.re am 
b.z.tm del jenere anchr s e Le 
Corned.en che >ar.i u favor.to 
delia co--a . na de.ie a-p.raz.on. 
in p'opo* 'c 

Sir.i -v-aitro nc »i.ie»to *o;r 
getto. che del.i-e alia prima pro
va impe^njt.va del. autunno 
*cor«o. una corsa delia verita 
Tutu gli a l tn concorrenti ap-
paiono in condizioni di minac-
ciarlo. Ma a nostro avviso i p.u 
pencolosi dovrebbero essere Og 
che avra in sella Carlo Ferran 
in gran forma, e Tor.ni che pe-
raltxo dovra rendergli uo chilo 

e mezzo. 
Di b » n :n'.ere«*e nella ste^-a 

2 ornata il Prem o Anz.o un d;-
^cerK^en'e sui djem.'a mi'tr. 
.n cu. Te*arrHtT"o e Aretas sono 
: soiset:: q.ial.:a:.\amente m:-
c' o-.. Entrannb: peraltro do. an 
no gja-darsi da a!cjni dei l i av-
\er* i - : . ben s.tuati a" neso. tra 

o;i" HOTI neremo Teu^ofo e 
Me-e.io 

Li r ir. one avra .n .zo a'.'e 
"4 ?0. Ecco le ntistre .-eiezon,: 
1) cor-a: D.acono. Tho-wal.i-en. 
SpasiOso: 2) enr-a: Sex Ap,-»ea". 
Po'e^.a. A<;er Pr.nce>: 3) corsa: 
Te'amon o. Aretas. Teosofo: 
4) corsa: R.-nova. More^met. 
Dennis: 5) corsa: (corsa Tot.p). 
Boald Micne. Nat.«one. Er.IIo: 
6 corsa: Le Corned.en. Og. To-
nni; 7) corsa: Sandy Road. 
Banco. M.rz.ano: S) corsa: Fe-
ton:e. Da>~n:y Boy. R.cc:o da 
S.eiML 

II turno si presenta favorevole alTlnter che 
ospitando II Cagllari puo sfruttare eventuali 
passi falsi delle rivaii 

Lazio a Ferrara 
senza speranza ? 
II ritorno del campionato do- • 

po la parentesi internazionale 
avviene come al solito in gran
de stile: ci sono almeno tre 
partite di cartello (Fiorentina-
Juventus, Roma Bologna e To-
rino-Napoli) e e'e la probability 
di una modified del volto della 
classifica, in senso natural-
mente favorevole all'lnter che 
potra usufruire del turno in-
terno contro il Cagliari mentre 
le avversarie saraiino tutte im-
pegnate in trasferta. Delinea-
to a grandi tratti il turno di 
campionato passiamo all'esame 
dettagliato del programma 
odierno. 

TORINO NAPOLI - Quasi 
sicuramente Pesaola (che do 
vra assistere all'incontro dalla 
tribuna perche squalificato) 
dovra fare a meno di Nardin 
ed AUafini: cosicche tutte le 
sperame dei partenopei si ac-
centrano su Omar Sivori che 
del resto sara incoraggiato an
che dai numerosi t fans > an
cora a lui fedeli nella citta 
torinese. Ma bisognera vedere 
se Sivori riuscira a fare un 
nuovo miracolo. Perche siamo 
del parere che oggi il Torino 
si rivelera per il Napoli un 
ostacolo pit) difficile di quart 
to possa appnrire in base alia 
classifica: perche cerefiera di 
riscattare le ultime sennfit'e 
e tutto il deludente campio
nato con una affermazione di 
prestigio come sarebbe una 
vittoria ai danni del Napoli. 

ROMA-BOLOGNA - La Ro
ma si battera con tutto il suo 
orgoglio per riscattare la scon
fitta di Napoli: su questo si 
pud contare. Ma il Bologna 
pud contare sulla tradizione 
favorevole e sara inoltre fa
cilitate dalle assenze di Da 
Silva e Lost nelle file avver
sarie. Si aggiunga che i ros-
roblu sono in un gran momen-
to di forma: si vedra come 
in effetti solo una eccezionale 
prova dei giallorossi potra pro-
piziare un risultato positivo per 
i padroni di casa. 

FIORENTINA-JUVENTUS -
Anche se privi di Marchesi e 
Castelletli i «baby viola» si 
fanno nettamente preferire al
ia < vecchia signora * torinese 
(sebbene pare che recuperi per 
Voccasione il < libero» Casta-
no). E cio sia in base alia for
ma piu recente sia in base alia 
tradizione degli ultimi annl 
chiaramente favorevole ai vio
la (per sei anni consecutivi 
hanno battuto la Juventus). 
Sara comunque una bella par
tita: e i viola dovranno gioca-
re al meglio della loro condi-
zione se vorranno veder rispet-
tato il pronostico. 

VARESE-MILAN — Delle tre 
c grandi > inseguitrici dell'lnter 
il Milan e forse la squadra 
che ha la trasferta piu facile 
oggi. almeno in apparenza. Di-
ciamo in apparenza perche se 
e vero che il Varese i ormai 
condannato alia B, e anche 
vero che per cid si batte con 
maggiore tranquillita alia ri-
cerca di qualche successo di 
prestigio: mentre il Milan (an
cora privo di Amarildo) dopo 
I'impennata di Cagliari pud ac-
cusare una ricaduta soprattut
to psicoloqica a causa del per-
durare delle polemiche interne. 

INTER CAGLIARI - JVon do 
vrebbe esserci scampo per il 
povero Cagliari (che tra Val-
tro sara in formazione rima-
neqgtata): perche" I'Inter cne 
qioca al gran completo si bat
tera con grande *vis* pole-
mica onde dimostrare a Fabbri 
che i new azzurri sono deqni 
di andare a Londra ai mondiali 
in massa (con le uniche ecce 
zioni delle sostituzioni di Suarez 
e .lair). 

SPAL-LAZTO - La Lazio 
quest'anno non ha avuto gran 
fortuna sui campi provinciali: 
per questo riteniamo difficile 
che possa strappare un risul
tato positivo a Ferrara. E poi 
anche perche la Spal hn biso 
gno di ambedue i punti per 
raggiungere la piena tranquil
lita e perchi la Lazio sara 
prira di Ciccolo e Governato. 
sostituiti rispettivamente dal 
rientrante Renna e dal giovane 
Proietti. 

CATANIA - SAMPDOR1A -
Un vero e proprio «derby» 
della disperazione tra le due 
squadre maggiormente compro-
messe insieme al Varese. Si 
capisce che chi perde pud da 
re addio alia serie A: mentre 
chi cince potra ancora conti 
nuare a sperare. Ma non e im-
probabile Vipoiesi del pareggio 
che in definitira condannereb 
be ambedue le squadre. 

ATALAN'TA - LANEROSSI -
Reduce da tre successi conse 
cutiri (Caqhari, Napoli e La 
zio) TAtalanta spera di fare 
la « quaterna »: ma attenzione 
al conlropiede di Vinicio... 

BRESCIA - FOGGIA — II 
Foggia lenterh di conquistare 
almeno un punto: ma il suo 
compito sara difficile sia per
che le rondtnelle in casa sono 
semprc temibili 

r.f. 

In testa alia corsa la Ford di Gurney 

12 Ore di Sebring: 
muore McLean 

Una grande f iammata avvolge e nasconde la vettura del canadese Bob McLean nel momento del t ragico incidente. In pr imo 
piano un inserviente della pista alza entrambe le braccia in gesto di stupore (Telefoto a l 'Un i ta) 

Oggi (ore IS) 
Atalanta-Lanerossl V i c : D'Ago-

st in l ; Brescia-Foggla Incedit: 
Genel; Catania Sampdorla: Go-
nella; Fiorentina-Juventus: Cam-
panati; Internazionale-Cagliari: 
De Robhio; Roma-Bologna: De 
March); Spal-Lazio: Bernardis; 
Torino-Napoli: Sbardella; Varese-
Mi lan: Di Tonno. 

classifica 
Inter 
Bologna 
Napoli 
Milan 
Fiorentina 
Juventus 
Roma 
L. Vicenza 
Torino 
Lazio 
Cagliari 
Brescia 
Foggia 
Atalanta 
Spal 
Catania 
Sampdoria 
Varese 25 1 

54 18 38 
46 28 34 
33 18 34 
35 24 32 
30 17 31 
27 16 31 
20 22 27 
29 29 26 
25 25 24 
23 26 24 
28 23 23 
27 31 23 
18 22 22 
20 29 21 
24 35 19 
15 38 16 
16 41 14 
20 48 11 

LEGGETE su 

V Unita 
del lunedi 
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HUMBERTO 

MASCHIO 

SEBRING. 26. — Un Inciden
te mortale nel quale ha perso 
la vita II canadese Bob Mc
lean e avvenuto oggi alle a 12 
ore di Sebring >. 

Poco pr ima delle 15 (ora lo
ca le) , durante la quinta ora di 
corsa, la « Ford GT 40 » pllo-
tata da Bob Mclean e uscita di 
strada al termine di una cur-
va a 180 g rad i . Forse per la 
perdita di un pneumatico ed 
ha urtato contro un palo tele-
graf ico. La vet tura si e capo-
volta t re vol te, e stata proiet-
tata in ar ia ed e scoppiata co
me una bomba a pochi metr i 
dagl i spettator i , t ra i l muro d i 
protezione e la pista. Tra g l i 
spettatori non v i sono stat i fe-
r i t i . I I p i lota, che probabi lmen-
te aveva perduto i sensi al mo
mento del l 'ur to contro i l palo 
telegrafico, e morto carbonizza-
to nella vet tura . 

Mclean correva in coppia con 
i l canadese Jean Oulette. Ave
va 30 anni ed era rappresen-
tante della Ford nel Canada. 
Aveva vinto i l t i tolo di campio-
ne del Canada nel 1965. 

In seguito al l ' incidente, la 
scuderia d i Toronto per la qua
le correva i l p i lota, la « Corn-
stock Racing T e a m s , ha deci-
so d i r i t i r a re dalla competi-
zione, in segno d i lut to, la sua 
seconda vet tura in g a r a , una 
al t ra « Ford GT 40 • pi lotata 
dai canadesi Gra ic Fischer ed 
Eppie Wietzes. 

Quello occorso a Mclean e i l 
p r imo incidente mortale avve
nuto a Sebring dal 1959, quan-
c'o una ve t tu ra , uscendo d i p i 
sta, uccise un fo tografo ; anche 
i l pi lota mor i nel l ' incidente. 

A l termine della sett ima ora 
le posizioni dei concorrenti era-
no le seguenti : 

1) Ford M K 11, (Gurney 
Grant ) con 135 g i r i ; 2) Ford 
X I , (Mi les-Ruby) con 134 g i r i ; 
3) F e r r a r i , (Parkes-Bondurant) 
con 134; 4) F e r r a r i , (Rodr i -
guez-Aneretti) 131; 5) F e r r a r i , 
(Bandini-Scarf iott i ) con 128; 6) 
Ford GT 40, (Whitmore-Gar-
dner) con 126; 7) Porsche (Pa
tr ick-Wester) con 126; t ) Por
sche (Her rman-Buuet ta ) con 
124; 9) Ford G T 40 (Hil l -Ste
wa r t ) con 124; 10) Porsche 
(Hugus-Underwood) con 123. 

La velocifa media della Ford 
di Gurney-Grant tra d i 161,7 
k m . a i l 'o ra . 

Anglo a sorpreso 
nel Gran National 

LIVERPOOL. 26 
II « Gran National Steeple Cha

se > svoitosi oggi all'ippodromo 
id Amtree si e concluso con una 
grossa sorpresa: ha vinto il ca-
vallo Anglo con venti lunghezze 
di vantaggio sui secondo classifL 
cato. il favonto Freddie; terzo 
Forest Prince e quarto Fossa. 

Europei indoor 
a Dortmund 

Si disputa oggi a Dor tmund i l p r imo Cr i ter ium europeo indoor 
d i atlet ica leggera. La manifestazione nonostante le assenze r iu -
nlsce un lotto d i at let i d i pr imiss imo piano. Ecco alcuni dei par-
tec ipant i : Ter Ovanesian, K inder , F r ino l l i , Ottol ina, Anis imov, 
Genti le, Norpoth, Her rmann, Bliznietsov, Var ju , Duriez, Tomasek, 
Nordwig , F ie ld , D'Encausse, Odlozi l . A S. Vi t tore Olona si cor-
rera invece la i Cinque Mu l in i > imperniata sui duello Turner-
Ambu . 

I VACANZE LIETE ! 

RIMINI - RIVABELLA 

PENSIONE CAROL 
VIA SABOTINO, 12 - Telefono 27.165 

Costruzione moderna. Macjgio . giugno 
Settembre lire 1600 compreso pensione 
completa (3 pasti) tasse, servizio, cabbie 

al mare - Parchengio 

A Roma « Nik » 
in semifinale 

Posizioni definite per le semi-
finah al Torneo internazionaie di 
tennis del cNuo\o Panoh» a 
Roma. 

Wcinmann e Holecek. un tcde-
sco e un cecoslovacco nella par
te alta del tabellone e Di Maso 
e PietranReli nella parte bassa. 
hanno superato ieri pcmenggio il 
turno dei quartL 

MANGIATE CIO 
CHE VI PIACE 

Pro tes i senza no ie 
c c n s u p e r p o l v e r e 

ORASIV 
FA L'ABITUDINE ALL* DENTIERA 

STROM 

I I I I I I I I M I I I I I I I I I I I M I I I I I I I I M I I M I I 

ANNUNCI SANITARS 

ENDOCRINE 
Gabtneno medico per la cura 
delle c sole 1 disfunzionl e de-
bolezze sessuali di origin? ner
vosa. psichica, en doer in a »neu-
r as tenia, d e f i c i e n t ed anoma-
lie sessuali). Visite preroatrtmo-
niali. Don. P. MONACO. Roma 
Via Vimmale. 39 iSiazione Ter
mini - Scala sinistra, piano se-
condo. int. 4. Orario 9-12. 16-18 
epcluso il sabato pomeriggio • 
nei floral feativi. Faori orario. 
nel sabato pomerif gio e nei gior-
ni festivi si riceve solo per ap-
puntaxneato Tel. 471.liO (Aut-
Cotn Roma 1«U9 del 25 otto-
bre 19S6) 

Medico specialist* dermatotogo 
DOTTOR 

i DAVID 
I Cura ffc!ernsan!f» (ambul.itortale 
I senza operazlone) delle 

EM0RR0IDI e VENE VARICOSE 
Cura delle compHcazlnnl: ragadl. 
flebiti. eczemt ulct-re varicose 

V E N E R E S . P K L L K 
DISFUNZIONI SESSUALI 

VIA C01A DI MEMO n. 152 
Tel. 35| 501 . Ore S-29; f rs t lv l » - l l 

(Aut- M San n 779/22315S 
del 29 maggio 19591 

tMORROIDI 
Cure rapide indolor i 

nel Ccntro Medico Esqui l ino 
VIA CARLO ALBERTO, 43 

DISFUNZIONI SESSUALI 
Ur. SCARLATA Spec VENEREt 
PELLE. VARJCI Via Firenie. «J -
1'el 434 703 Ore 8-12. 15-20 e per 

appuntamento 
Aut- Pref Ifi-»-l«*5S n 19T07 

OISFUNZIONI E OEBOLEZZE 

SESSUALI 
Dr. L. COLAVOLTI McdlOo rT>-
miato Universita Parigi • Dnnno-
SpvrtallsU Uoivrrait* Roma. Via 
GtorwrU o 30, « O M A (SuwJoor 
Termini) seala B piano prima 
int. » Orario t-12. lt-19 Nsd 
gtoml fesuvl • fnorl orario, al 
ricavs BSIO par appom amenta 
TaL 7>M4JW (AVftLS. M l - t - S - f « ) 

ANNUNCI ECOWOMICI 
«) AUTOMOTOCICLI L >0 

AUIOMOLEOOIO RIVIERA 
R O M A 

Prsxu glornallan 
Validl tlno al 31 mart* l f M 
(Inciutl k m St • S) 
MAI 300/U 
Uiaocruna 4 postl 
MA I SOO/U GiardinetU 
diancriina Kantiramicai 
Uiaocruna Spydei 
r l A l W 
MAI ibb trasrormabUe 

J MAI HA VuJUpla 
MAI t£t 
AUJUD A/f0/b 
MAI ((Si Coupe 
Volkswagen I a * 
MAI (Witara. <?/8postJ) 
M A I II0O/U 
M A I S50 Spyoex 
MAI 1 I 0 O U S W . (F«m.) 
FlAt 1100/R 
M A l IJOt ' 
F lAl I J U U S * . (Fam.) 
M A l IS0C 
M A l I Sou Lun«a 
M A l I80t 
M A l £ « . 
MAI ISOL rusao 

Telsfonl 420947 425474 

I.OoO 

l.SA) 
1 4UU 
1.30U 
1.3.-*) 
I OUU 
I ItUU 
l.tfOU 
Z.0UU 
tiuu 
i lOU 
t/w 
IM) 
2.JUU 
ZJUU 
1500 
Z.S00 

z/uu 

iuuo 
iJOU 
3 X 0 
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n OCCASIONI L - SO 

ARCIOCCASIONIU! POLTRONA 
velluto riposo 2t.0»0. TORCIERA 
argentata splendida M.0O0. SEDIi / 

Fratine velluto 9.M0. Altra mi\9n-
occasianll! DUEMACELLI 54. ^ R l 
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Lo giornata per il Vietnam 

Cost il traffico 
per il raduno a 

Piazza del Popolo 
Per la manifestazione cli Piazza del Popolo l'ATAC ha dispo 

slo alcunc deviazioni delle linee il cui percorso interessa la 
piazza. In part icolare, le linee provenienti da via Due Macelli 
e dirette verso via del Habuino saranno dirottate per via Con 
dotti, via del Corso, via dei Pontefk-i, piaz/a Augusto Irnpera-
tore, sottopassaggio Passeggiata di Kipetta, lungotevere Arnaldo 
da Brescia, da dove riprenderanno il normale itinerario. 

Le linee provenienti da piaz/ale Plamimo saranno invece 
dirottate per via Luisa di Savoia. sottopassaggio lungotevere 
Arnaldo da Brescia, lungotevere in Augusta, piazza Augusto 
Imperatore, da dove riprenderanno il normale itinerario. 

Gli allri veicoli provenienti dalle vie del Babuino. del Corso 
e di Kipetta saranno deviate per la rampa del Pincio e viale 
Gabriele D'Annunzio; i veicoli provenienti dalla rampa oppo-
sla discendente su piazza del Popolo dovranno immettersi, at-
travcrso il fornice destro, su via del Muro Torto. 

Inoltrc. sulla rampa di accesso a via Peidinando di Sa\oia , 
dal lato della Caserma dei Carabinieri, sara inibito il trafllco 
veicolare, mentre sulla rampa opposta discendente su piazza 
del Popolo sara consentito il trafllco per immettersi in via 
Ripetta e via del Corso. 

Martedi al Brancaccio 

Man ifes tazione 
perlaliberta 
nella scuola 

Con una grande manifestazione pubblica sul tema: « La 
liberta nella scuola e nella societa », le organizzazioni giova-
nili romane e 1'Adesspi esprimeranno martedi prossimo la loro 
solidarieta verso gli studenti ed il preside della scuola mi-
lanese Par ini . incriminati, c o m e noto. per 1'inchiesta pubbli-
cata sul periodico d'istituto « La Zanzara ». La manifestazione. 
d i e si svolgera martedi prossimo, alle ore 18 (e quindi pro-
prio alia vigilia del processo che si svolgera a Milano il ~M) mar
zo), nella sala Brancaccio sara presieduta da Carlo Levi. Vi in-
terverranno il prof. Walter Binni. ordinario di letteratura ita-
liana alia Umver&ita di Roma, il prof. Lucio Lombardo Radice, 
direttore dell 'Istltuto di matematica doH'Universita e direttore 
di «Riforma della Scuola », l 'avvocato Nicola Lombardi. il 
prof. Angiolo Bandinelli della sezione romana deH'Adesspi ed 
un rappresentante delle organi/za/ioni giovanili. 

Intanto, su un altro grave episodio — la assurda sospen-
sione di otto studenti alia € Principe di Piemonte » — i compa-
gm deputati Seroni, Marisa Rodano. Arian Levi e Nannuzzi, 
hanno rivolto una interrogazione al Ministro della Pubblica Istru-
zione 

I II prowedimento andra in vigore il 4 aprile ~l 

AMPUTATA LA ZONA DISCO 

L' 

La zona disco si assottiglia. 
Al di la del notenziamento 
promesso, dunque, la Giunta 
capitolina ha provveduto ad 
amputare la zona soggctta 
alia disciplina della sosta a 
tempo. II prowedimento en-
trera in vigore a partire dal 
4 aprile e U penmetro che 
delimita I'area della zona sara 
cosi modiflcato: 

Lungotevere dei Pierleoni, 
piazza Monte Savcllo, lungo
tevere Cenci, lungotevere dei 
Vallati. lungotevere dei Te-
baldi, lungotevere dei San-

gallo. lungotevere dei Fioren-
tini, piazza Pasquale Paoli, 
lungotevere degli Altoviti, 
piazza di Ponte Sant'Angelo, 
lungotevere Tor di Nona, piaz

za di Ponte Umberto, lungo
tevere Marzio, piazza del Por
to di Ripetta. lungotevere in 
Augusta, lungotevere Arnal
do da Brescia, via Luisa di 
Savoia. piazzale Flaminio. 
mora Aureliane fino a piaz
za della Croce Rossa, viale 
Castro Pretorio. via S. Mar-
tino della Battaglia. piazza In-
dipendenza, via Solferino. via 

Marsala fino all'incrocio di 
via Castro Pretorio. via Gio-
litti dall'incrocio con via G. 
Cattaneo. via Cavour. piazza 
Esquilino. via S. Maria Mag-
giore. via Cavour. largo Cor-
rado Ricci. .via della Salaria 
Vecchia, via dei Fori Impe
rial!. carreggiata circostante 
il monumento a Vittorio E-
manuele. via del Teatro di 
Marcello. via del Ponte Rotto. 

Le strade che costituiscono 
tale perimetro saranno anche 
esse soggette alia disciplina 
della c zona disco >. 

Rcsta peraltro confermata 
tale disciplina in alcunc < ISO-
le » che rientrano nel perime
tro modificato: 

Piazza Vittorio Emanuele 
(area adiacente il colonnato). 
via Merulana (tratto compre-
so tra piazza S. Maria Mag-
giore e via Labicana). via 
Gioberti. via Emanuele Fili-
berto (tratto comprcso tra 
piazza Vittorio Emanuele e 
via Labicana). piazza Fiume 
(area al centro della piazza 
delimitata da cigli). J 

Tragica morte di una donna 

Travolta da un pullman 
mentre traversa la piazza 

I Vigili del Fuoco hanno lavorato un'ora per liberarne il corpo 

La madre di Liberato Bernabei si e costituita parte civile 

«Per mio figlio adesso chiedo 

sia f atta giustizia!» 
La tragedia le 6 stata annunciata da Assunta Papa — II prolettile pene-

trato dalla nuca si h fermato contro la guancla 

Uflicialmente. il «caso Spa-
tafora » e chiuso per la Mo
bile: con I'etiehetta ovviamen-
te di uno « spiacevole inciden
ts », per il quale nessuno puo 
e dove essere chiamato a pa-
gare, « Noi abbiamn futlu tut-
te le indagini. tutti i rilievi 
che la situazione richiedeva — 
hanno ripetuto ieri sera i no 
liziotti — come sapete. abbia-
mo concluso die il brigadiere 
ha ucciao, per un caso fortui 
to. Liberato Bernabei. che per-
cid von & imputabile secondo il 
codice. Ora tutto e nelle mani 
del magistrato: taechera a lui 
decidere ». In effetti. ieri mat 
tina. il capo della Mobile, dot-
tor Scire, si o recato al Palaz-
zaccio ed ha avuto un lungo 
colloquio con il Procuratore 
della Rppubblica. dottor Velot 
ti. e con il Snstiluto. dottor 
Pianura che si sta occupando 
della tragica spnratnria. 

Cosa si siano dotti i due ma 
gistrati e il poliziotto. quali de 
cisioni siano state prese. anco 
ra non si sa. Invano i cronisti 
giudiziari hanno cercato qual 
che indiscrezione: sul colloquio 
e stata alzata una barr iera di 
segreto e di silenzio. Nel po 
meriggio. poi. il dottor Pianu
ra si 6 recato all'obitorio do 
ve ha assistito nll'autopsia del 
la salma di Liberato Bernabei. 
In due ore il professor Merli 
ha concluso un primo esame* 
ha accertato che il proiettile e 
penetrato dalla nuca e si o 
fermato tra il naso e l'occhio 
destro della vittima. Questo e 
tutto quello che e stato rivela 
to ai cronisti: ed e diiHcile ca 
pire cosa puo significare. so 
pud avvalorare. sia pure par-
zialmente. la « disgrazia » dei 

poli/iotti o negarla. Comunque 
il professor Merli dovra com-
piere. su alcuni reperti. altri 
esami: solo successivamente 
potta rispondere ai cinque que-
siti che gli sono stati posti dal 
magistrato. 

Ieri pomeriggio sono giunti a 
Roma i parenti di Liberato Ber 
nabei: la madre. Pasquina. il 
fratello Michele, la sorella An-
tonietta. il cognato Graziano 
Donati. hi cognata Kdda C a r d 
la. Era andata a prenderli. a 
dar loro 1'agghiacciante noti/ia 

r 1 Per gli « amici » 
e i diffusori 

I componenti il Comitate) 
proviiK'iale * Amici dell'Cm 
ta » e I diffusori che premie 
ranno parte alia in.imfesta 
zione che a\ra luogo st.imane 
in pia/zu del I'opolo per la 
pace nel Vietnam, sono invi 
tati ad impegnarsi per una 
grande diffusione dell'« Uni 

I ta > e della stampa cumumsta l 
fra la popolazione romana e | 

Ifra i paiteeipanti alia mani
festazione. I 

Per la diffusione in piazza I 
I del Popolo i diffusori potran-

no ritirare le copie a partire 
dalle oi e H presso il forgone 
dell'« Unita ». che stazionera 
all'angolo fra piuzza del Po
polo e via Ripetta. davanti a! 
caffe Hosati. I 

Ai cinque diffusori c h e ' 
avranno diffuso il maggior • 
numero di copie sara donata | 
una copia del -i Don Chisciot-
te j - . lo splendito \olume edi-1 
to dall'« Unita i- per gli abbo-1 

I nati al nostro giornale. . 

Bottino: 10 milioni 

Col buco rubati 
quattrocento abiti 
Spariti anche preziosi e contanti - II furto e 
avvenuto di notte in una strada del centro 

II I nog© del tragico Incidenfe qualche minuto dopo che tr* accaduto (nella foto piccola: Ma
ria Assunta Marri) 

P e r oltre un 'ora il corpo di 
una donna 6 rimasto ieri mat-
tina sotto le ruote deH'auto 
bus che I 'aveva in\est i ta ed 
uccisa, in piazza Risorgimcnto: 
e s tato necessano at tendere 
l 'arrivo di una potentc gru dei 
vigili del fuoco per liberarlo. 
Maria Assunta Mar r i di 66 an 
ni e finita sotto le ruote men
tre t raversava la piazza pas-
sando dinanzi al mezzo p.ibbli-

co che fa servizio sulla linea 
45 barrato. « Son mi sono ac-
corto di nulla — ha detto l'auti-
sta. Primo P a s s a n n i — Arero 
fatto la fermata, erano scest 
e saltti lul/i i passeggen. Ho 
gunrdato nello specchietto per 
accertare che non arrivasse 
nessuna macchina. ho acceso ti 
lampeggialore di sinistra e ho 
accelerato. Non ho jatto nep-
pure cinque metri: ho sentito 

un colpo, ho risto una donna, 
in strada. che si copriva gli 
occhi sparentata. Allora ho 
fermato e sono sceso: e stato 
terrtbile ». 

All'inculcnte. a w e n u t o alle 
11.50 hanno assistito numerosi 
passanti . I-a signora M a m , 
che abitava a lungotevere Te-
staccio 11. si e ra recata in vi-
sita da una parcnte . Quando 
ha t ravcrsato — imprudente-

mente — passando proprio da
vanti al muso dell 'autobus fer-
mo. non ha pensato evidente-
mente che questo poteva muo-
versi aH'improvviso e che 1'au-
tista — come e stato accertato 
— non avrebbe avuto nessuna 
possibilita di vederla: il para-
brezza del vecchio pullman 6 
sistemato infatti in tale modo 
che e. impossibile scorgere og-
getti e persone piu vicine di 
un paio di metr i . 

La sfortuna ha voluto poi 
che la signora Marr i . invece di 
essere sbalzata lontano, si e 
accasciata proprio davanti al-
l 'autobus: e s ta ta presa in pie-
no dalla mot a anteriore sini
stra ed il suo corpo e rimasto 
cosi incastrato. quando l'auti-
sta ha frenato. Molto probabil-
m e r t e e morta sul colpo. 

Venivano cosi a w e r t i t i gli 
a gent i della Stradale e i vigili 
del fuoco. mentre le vetture 
che transi tavano a piazza Ri-
sorgimoito venivano deviate. 
Poi Tautogru ha sollevato len 
tamente Pautobus; dopo un'ora 
di lavoro da par te dei vigili. 
e il corpo e stato ricomposto 
e t rasportato all 'Istituto di me-
dicina legale. 

P e r tutto il tempo, tra mez-
zogiorno e Puna e mezza, il 
traffico neH'importante piazza. 
e rimasto quasi completamente 
bhx'cato. 

Colpo col sistema del buco 
1'altra notte in pieno centro. 
a r t via de' Burro e via di 
Pietra , alle spalle della Borsa, 
in un negozio d'abbigliamento: 
il bottino, 400 abiti, contanti e 
preziosi conservati in cassafor-
te dal proprietario del negozio. 
vale intorno ai dieci milioni. 
H furto e stato scoperto ieri 
mattina alle G.30 da un impie-
gato dell'Ufflcio affissioni del 
Comune, Amedeo Auricchio: 
aprendo il portone del magazzi-
no di v. di Pie t ra , nel quale so
no conservati tabelloni per la 
pubblicita s t radale si e accor-
to che la se r ra tura era stata 
forzata. Incuriosito — gli og-
getti conservati nel locale non 
possono interessare neppure un 
ladro di ferraccio — 1'impiega-
to si e inoltrato nel vasto lo
cale. Giunto in fondo si e ac-
corto che una parete era stata 
spaccata e che un grosso foro 
permetteva di ent rare neU'atti-
guo magazzino di confezioni 
c Lebole >. 

L'impiegato ha avvertito su-
bito la polizia. e gli uomini 
del Pr imo distretto hanno sve-
gliato il proprietario del nego
zio. Carlo Villa. Poi e iniziato 
un lungo sopralluogo che ha 
permesso di accer tare che i 
ladri . per andarsene, hanno 
scelto la s t rada piu facile e 
cioe la ser randa del negozio 
che da su via de ' Burro, meno 
illuminata e piu tranquilla di 
via di Piet ra . dove il traffico. 
invece. e intenso anche a tarda 
notte. II proprietario del nego 
7io si e riservato di fare un in 
ventario per accer tare il danno 
patito. K* certo. ccmunque. che 
mancano almeno 400 vestiti e 
che dalla cassaforte. aper ta 
da uno < specialista >. manca
no soldi e i numerosi gioielli 
che il Villa vi aveva lasciato. 
ritenendo la sua casa meno si-
cura del forziere nel negozio. 

La villa dell 'architetto Lui 
gi Moretti. a Grottaferrata. e 
stata svaligiata dai «sohti 
ignoti >; nel bottino alcuni qua-
dri d 'autore ignoto del TiOO. ar-
genteria. abiti per un valorc 
ingente. II furto e stato sco 
perto ieri matt ina. durante una 
b r e \ e \ is i ta dei proprietari : la 
villa, che si trova in \ i a Ken
nedy. e infatti disabitata cd 
ora non si sa nemmeno quando 
i ladri vi siano penetrati den-
tro. Essi hanno forzato il can-
cello d'ingresso. ed una ser
randa : poi hanno mandato in 
frantumi la finestra. Indagano 
i carabinieri . 

il parti to 
SERVIZIO D'ORDINE — Tutti 

I compagni incaricati del servizio 
d'ordine sono pregati di trovarsi 
a Piazza del Popolo alle ore 7. 

POLIGRAFICI — Domani alle 
ore 17 In Federazione, rlunlone 
tegretari delle cellule del Poll-
graflco dello Stato e dlrlgentl sln-
dacali con Fredduzzi. 

COMITATO DIRETTIVO — 
Martedi 29 alle ore 9 e convocato 
il Comitato direttlvo della Fede
razione. O.d.g.: c Elwezlonl am-
ministratlve >. 

C.F. E C.F.C. — Mercoledi 30 
alle ore 17, nei local! di via Bol-
teghe Oscure sono convocati il 
C.F. e la C.F.C. Ordine del gior-
no: c Elezioni amministratlve >. 
Relatore: Renzo Trlvelll. 

Assunta Papa, la donna che. 
giovedl sera, era con il Ber
nabei: se non fosse stato per 
lei. avrebhero saputo solo dai 
giornnli. La questura non ha 
ancora sentito il dovere di 
spedire loro un tplegramma. 
con (jualche parola di circo 
s tan/a . 

i Lilli T. si b recata d.ippti 
ma a Seccinata. in provincia 
dcll'Aquila. dove Liberato era 
nato e dove ahita ancora la 
madre. poi a Pescaia dove gli 
altri parenti hanno un banco 
di frutta. al nlercato coperto 
di Poi ta Nuova. A Seccinara 
tutto il paese ha salutato i 
Bernabei: ognuno ha voluto dir 
loro una parola affettuosa di 
solidarieta. di comprensiune. 
anche di sdegno. 

« Vonlio tjiustizia. min fiqWo 
deve avere giustizia > ha ur 
lato a tutti Pasquina Bernabei 
Lo ha ripetuto. all 'arrivo a Ho 
ma. ad alcuni cronisti: e ad un 
famoso penalista. che si e le 
catn a t rovaie nel pomeriggio 
e con il patiocinio del quale si 
costituira parte civile contro lo 
sparatore Domani. i familinri 
del giovane enntravventore al 
la difTida torneranno nello stu 
dio dell'avvocato per stabilire 
i termini dell'azione legale. Tra 
l'altro. Assunta Papa continua 
a ripetere che a sparare nor. 
6 stato il brigadiere Spatafora 
ma la guardia Risicato- una 
versione che la Mobile ha sinen 
tito recisamente Comunque non 
si riescono a capire i motivi 
che avrebhero spinto la donna 
a mentite. nd accusare l'uno 
invi-cj* che l 'altro: come appain-
no incompresibili assolutatnen-
te. quelli che avrebhero con-
vinto i poliziotti ad un tale 
scambio di part i . 

Del resto anche l'aulopsla ha 
confermato che Liberato Ber
nabei 6 stato ucciso da un 
proiettile di una pistola cali-
bro 6.35: la pistola che Arman
do Spatafora porta abitualmen-
te, al posto dell 'ingombrante 
arma d'ordinanza. Comunque 
sulla pistola verra eseguita, da 
un generale d'artiglieria. una 
perizia. Del brigadiere. record-
man degli arresti non si sa nul
la: solo che e a casa. a curar-
si le contusioni riportate du
rante la colluttazione. Egli 6 a 
dispo.sizione della magistratu-
ra ma questo non significa che 
sia in stato di fermo. Risica
to e tomato invece in servizio: 
e questa notte e uscito in pat-
tuglia. 

Filippo Scucca 

Presi dopo tre mesi d'indaginl 

Arrestati due giovani: 
rapinarono un uomo 

Dopo tre mesi di indagini gli 
agenti della Mobile hanno mes-
so le mani sui rapinatorl che il 
18 dicembre aggredirono e feri 
rono gravemente a revolvcra-
te. in casa, Gianfranco Bian-
chi. Si tratta di Marco Na|Mili-
tcino e di Luigi Harbante, am 
bedue di 20 anni, i quali a \ e 
\iino riccwito indicaziom por 
I'effettuazione di quclln che 
doxevn essere una rapina. da 
un amico del Bianchi, Filippo 
Sciacca di 'M) anni, ehe conosce-
va bene l 'appartainento di \ i a 
San Giovanni in Laterano in 
cui il ferito viveva con l'ami-
co Wilfredo Pellegrini 

I due giov.im sono st.iti arre-
st.iti ({iiasi per caso, in scguito 
alle indagini per un fin lei olio. 
lo Sciacca. l inece. OI.I da tern 
|x» sorveghalo. p e u h o amico 
di queirAntoiiio Mm das del cui 
nonie i rapmatori si ser \ i rono 
per farsi aprire la |xnta dai 
due uomini. Come si ncordera 
il Bianchi \enue colpilo da due 
proiettili. e rimase in ospeda 
le per molte settimanc tra la 
\ ita e la morte. 

Marco Nnpolitano 

Luigi Barbanle 
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i 
UN TRATTAMENT0 CREAT0 

DA UN LAB0RAT0RI0 FARMACEUTIC0 

PERLACURADEICAPELLI 
CHIOMIL lozione e shampoo 
La cura scientifica - rapida - sicura per eli-
minare il prurito e la forfora - arrestare la 
caduta dei capelli • favorirne la crescita 

OLD GOLD lacca spray antiforfora 
In vendita in tutte le farmacie 

e migliori profumerie 
Al vostro parrucchiere richiedete I'applicazione 
delle nostre speciali fiale curative antiforfora 

Saggi gratuiti ai signori medici 
prodotto dal laboratorlo farmaceullco LA FAGOCINA dl Co mo 
Non trovandolo, scrivere a 
CONCESSIONARY ESCLUSIVA I ARMACKV 

(U) Via Vigna Sfelluti 164 - ROMA - tel. 32.70 862 
^XV«S»X>*^>.V^>.\S».VXXV\.N.XVV\XV^ 

Diebci 
VENDIiORE AUT0RIZZAT0 

. ,xxxN\wv>.vvv<s^xv«»»afcv^v>xv^^ 

R O M A 

ESPOSIZIONE E VENDITA 
VIA GALLIA 13, B • Tel. 77 42 98 

VIA FARSALO 
ang. VIA METAPONTO 

T.U 77M44 

OFFICINA di ASSISTENZA 
VIA ALESIA, 25 • J1 

T.L 77 62 37 
a 75 M M 

Aufomobili nuove ed usate - permute - raleazioni 

! »»lO^NVCCl*KC*VCO»B0<«VVVN>VW^V^^^ 

il MOBIUFICIO MARAFIOTI 
ROMA • VIA GELA, 15 prattca sconti speciali 

Al LETTORI DELL'UNITA' 

V0LETE ARREDARE LA V0STRA CASA CON GUSTO? 

Acquistate al VOLETE RISPARMIARE? 

MOBIUFICIO G. MARAFIOTI 
ROMA VIA GELA 15-17 tel. 786.571 

NON UNA GRANDE 

"7 
I 
I 

I 

I 
s 

I 
I 
> 

E DISPENDIOSA OR- ? 

GANIZZAZIONE MA 

L'ANTICO MOBIUE 

RE CHE RI5PONDE 

ALLE MODERNE 

NECESSITY 

CAMERE LETTO SPAGNOLE - PROVENZALI - INGLESI • SALE 
PRANZO - SOGGIORNI • SALOTTI, etc. 

i F0RTI SCONTI e SPECIALI FACILITAZIONI FINO al lOMAGGIOp.v. 5 
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Gravi accuse della magistratura per una delle lottizzazioni piu discusse di questi anni 

INCRIMINATOIL DIRETTORE DELL' URBANISTICA 
esecutore della politico della DC Le radici della malattia 

11 nome di Giuseppe Furitano 
dice molte cose insieme. Egli e 
stato '(ed i tuttora. visto che 
ha avuto. dopo la sua disavven-
tura giudiziaria, un posto di di-
rezione alle Belle Arti) una dei 
funzionari piu in vista del Cam
pidoglio: 'e stato il « braccio ur
banistica > di tutte le ammini-
strazioni comunali di quest'ulti-
mo decennio. Vesecutore abVe 
e fedele della politico urbani-
stica di 'Cioccetti e D'Andrea 
prima, poi del Petrucct della 
Giunta centrista. del Petrucci 
assessore alia XV nella prima 
Giunta di centra sinistra, e inline 
del Petrucci giunto poco 'trion-
falmente alia carica di sindaca. 

Nello scandalo delle licenze 
scoppiato Ire anni fa. Vavv. Fu
ritano ha trovato ora la sua 
buccia di banana. E' difficile. 
certo. anticipare a poche ore di 
distanza dalla notizia dell'inert-
minazione, le conclusioni cui 
potrd pervemre I'autorifd giudi
ziaria; e'e tuttavia nella vicen-
da un fatto aemplare: le accuse 
die inrestono Furitano riguar-
dano una tra le lottizzazioni piu 
discusse (e anche piu succose) 
dt questi anni. quella di via Cor
tina d'Ampezzo. Vi era anche in 
questo caso una convenzione. un 
accordo tra il Comune e i pri-
vati mercanti di aree; il primo 
ha fatto alia meglio la sua par
te. ha sborsato in qualche mi-
sura il 'denaro pubblico; i se-
condi, invece, hanno solo inta-
scato i jrutti non indifferenti del
la speculazione, infischiandosene 
del piano regolatore e delle nnr-
me edilizie. - congestionando ' di 
case, case e case un'intera zona. 

io 4 roma (¥ • -«* ~-*^» i b * » * " 

I I ' ABUSIVO UH PALAZZO SU CINQUE 

[n Comune at Cwtfre tfnndrtiutj • tf*Hu MAT 

Un tltolo dell'c Unita > di tre anni fa sulla loltizzazlone di via 
Cortina d'Ampezzo 

che aitrebbe dovuto essere un 
giardino. 

E il caso non d isolato. anche 
se non tutte le convenzioni tra 
Campidoglio e privati sono giun-
te sul tavolo del giudice istrut-
tore. Capocotta. Fregene, I'al-
bergo Hilton non sono che i ca-
pitoli di una storia che anche 
recentemente il nostro giornale 
ha ripercorso scoprendo fatti 
che dovrebbero fare arrossire 
chi invece si appresta ad affron-
tare la campagna per il rinno-
vo del Consiglio comunale alia 
insegna di un ottimismo colpe-
vole. In tutti questi casi, il Co
mune — la t casa di tutti > — 
e stato succubo dell'iniziativa 
speculativa che ha avuto, ap-
punto, nella convenzione. la sua 
espressione giuridico tecnica piu 
compiuta. 

L'amministrazione di centro-
sinistra che sta per terminare 
il suo mandato sorse qualtro an
ni Ja in mezzoz al clamors de-
gli impegni solenni a troncare 

questo stato di cose. E come 
muore? Mentre si riapre la pia-
ga della quindicesima npartizio-
ne (la ripartizione delle * busta-
relle *) sullo sfondo assai tran-
quillo e ortodosso di un piano 
regolatore che torna indietro do
po tre anni dagli ujfici ministe-
riali portandosi appresso. insie
me al fardello dei vecchi difet-
ti, anche quello del rilancio in 
plena regola delle < immobilia-
ri >, attraverso la proclamazio-
ne della convenzione coi priva
ti come mezzo principale di cre-
scita urbanistica della cittd. 

Se i nuovi quartieri nasceran-
no anch'essi miseri. asfittici, 
senza verde, bui. sappiamo chi 
ringraziare, quali scelte urbani-
stiche incolpare. Ma sappiamo 
oggi anche di piu: che la poli
tico dei Furitano e dei Petrucci 
pud essere combattuta e rove-
sciata. 

C.f. 

con le desire e il centro-sinistra 

pnmavera 
pasqua 

IL «MEGLIO AL MEGLIO» NEI SEGUENTI REPARTI: 
ABBIGLIAMENTO 

PER SIGNORA . UOMO - BAMBINI 
Argentina Leacrll m/m per signora . . . . . . . . . . L. 1.450 
Argentina Leacrll m/l per signora . . . . . . . . . . L. 1.950 
Argentina cachemlre m/l per signora L. 2.100 
Gonna ftanella per signora L. 2.500 
Completo due pezzj jersy per signora - gonna plisse . . . . L_ 12.200 
Tailleur per signora - tinta unita L. 9.950 
Soprabito per signora L. 17.900 
Tailleur elegante per signora - pura lana L 17.900 
Camicia uomo - popelin puro mated Sanfor - con rlcambi . . . I_ 1.950 
Camicla uomo - terital cotone Scala Oro - con rlcambi . . . . L. 2-950 
Pigiama uomo • popelin puro mak6 L. 2-500 
Pullover, giro collo, cardigan, tennis per Uomo - lana cachemire . L. 2.100 
Pantaloni flanella per uomo . da L 1.950 
Giacche Sport per uomo • pura lana da L 13.500 
Costuml peltinati - pura lana - per uomo * da L 13.500 
Fanlino in tessuto gros-grain • con stemma per bambino . . . L. 700 
Cloche bamblna in tessuto gros-grain L. 850 
Pigiama bebe • cotone interlock da L. 700 
Pigiama bamblna - doppio nylon con pizzl e ricami . . . . da L 1.350 
Argentina, pullover con manica, cardigan ragazzo - lana cachemire L 1.600 
Camicia ragazzo In terital da L 1.700 
Vestito bebe - tlnta unita con ricami da L 1.150 
Vestlto bamblna • lana scozzese e tinta unita da L 1.S00 
Pantalone ragazzo - corto inglese da L 1.600 
Giacca ragazzo - modello Inglese - pura lana da L 5.400 
Costume ragazzo con pantalone lungo - pura lana da L 9.900 

ARREDAMENTO E CASAUNGHI 
Tendina puro cotone, con volant, cm. 70 . 1 1 mt. L 225 
Marquisette terital stampalo, cm. 7 0 . . . . . . . . . II mt. L. 450 
Cretonne per arredamento, cm. 130 . . . I I mt. L. 400 
Sopracoperta cretonne, un posto, con Ire volants . . . . . L. 2.950 
Piatti ceramlca forte cm. 23, decorl assorliti da L 100 
Servizi piatti porcellana avorio pz. 23 • decorl assorliti . . . . da L 7.750 
Servizl piatti porcellana avorio pz. 41 • decorl assorliti . . . . da L 11.950 
Servizi caffe porcellana pezzi 9 • forme e decorl assortitl . . . da L 2-50* 
Servizi macedonia pz. 7 - vetro brillante . da L 550 
Servizi calici pz. 64 - taglio a mano da L 1X750 
Servizi posate inox pz. 25 - astuccio camoscio . . . . . . da L 2.750 
Servizi posate pz. 49 • astuccio camoscio da U 4.950 

DOLCIUMI ED ALIMENTARI 
Uova cloccolato - conferione cellophane • cm. 9 L- 100 
Uova cloccolato - conferione cellophane - cm. 1 6 . . . . . . I - 250 
Uova cloccolato • con fiocco - cm. 17 L- 350 
Campana cloccolato con ovelti . . . . . . . . . . . L. 325 
Focaccia Romana - Kg. 1 L. 025 
Moscato passito L. 300 
Salame Citterio retto L. 270 

AL REPARTO SPORT 
Cinepresa Jelco zoom con esposlmetro, plsfola, borsa cuoio . . L. 55.000 
Macchina fotografka con distanze ed apertura obiettivo . . . da L. 1.100 

50 R E P A R T I 
5 P I A N I DI V E N D I T A 

V E N D I T E R A T E A L I 

Mas magazzini alio statute* 
via dello statuto roma1 

«Interesse privato e falso » principali accuse — Via Cortina 
d'Ampezzo: superattici al posto di soffitte e palazzi al posto 
di strode e giardini — L'awocato Giuseppe Furitano tra-
sferito alle Belle Arti — Sotto accusa altri cinque funzionari 

L'awocato Giuseppe Furitano, direttore della ripartizione urbanistica del 
Comune — l'ormai famosa « quindicesima J>, centro di tutti i « casi » edilizi di que
sti anni — e stato incriminato dal sostituto procuratore della repubblica dottor 
Bruno De Ma jo, insieme ad altri cinque funzionari del Comune e a un impresario edile. Contro 
i sette sono state' elevate gravi accuse: interesse privato in atti di utlicio, abuso di ufficio, 
omissione di atti di ufficio, falso materiale, il tutto con le aggravanti del concorso e della 
continuazione e, relativamen-
te al falso, con l'aggra-
vante di aver commesso il 
fatto per occultare un altro 
reato. Gli incriminati, oltre 
all'avv. Furitano, sono gli in-
gegneri Edoardo Cangiano e 
Mauro Casitii e i geometri 
Augusto Boido. Giulio Lauda-
ti e Giacomo Picchetto — 
tutti funzionari capitolini del
la ripartizione urbanistica — 

e l'impresario edile ingegnere 
Giampaolo Moretti. 

Si conclude cos! un'altra 
fase del clamoroso scandalo 
delle licenze edilizie scoppia
to nel dicembre del 1963 al-
lorche un gruppo di guardie 
di finanza fu sguinzagliato 
negli ufflci della «quindicesi
ma » (allora assessore all'ur-
banistica era l'attuale sinda-
co, Amerigo Petrucci) alia ri-
cerca di fascicoli « sospetti .̂ 
Tutto il materiale fini sul ta-
volino del dottor De Majo. 
mentre. sul piano ammini-
strativo, veniva nominata una 
commissione di esperti (una 
proposta comunista per la no-
mina di una commissione di 
inchiesta composta da consi-
glieri comunali veniva re-
spinta dal centro-sinistra). 

L'istruttoria vera e propria 
sul caso ieri giunto a matu-
razione comincid nel '64. 

Nel corso delle indagini, il 
dottor De Majo ha accertato 
numerose irregolarit& in un 
blocco di costruzioni sorte nel 
dopoguerra in una zona adia-
cente alia Camilluccia. nel 
comprensorio che ha come 
centro le vie Cortina d'Am
pezzo e Acqua Traversa. La 
zona venne ediflcata in segui-
to a un accordo stipulato nel 
'35 f ra la societa € Acqua 
Traversa >, oggi sciolta (al 
suo posto c e ora un Con-
sorzio di proprietari) e il Co
mune. La convenzione preve-
deva una serie di indicazioni 
suU'ediflcabilita. le strade. i 
servizi e il verde che, pro-
prio in seguito a direttive 
partite dal direttore della 
c quindicesima > — cosi so-
stiene 1'accusa —, sono state 
apertamente violate. 

La zona e stata ediflcata in-
tensivamente. in aperto di-
sprezzo delle norme concor* 
date. In particolare, le stra
de, previste larghe e pano-
ramiche. sono state molto ri-
dotte, mentre in alcuni pa
lazzi sono stati costruiti interi 
piani oltre il consentito. 

In altri casi. terreni desti-
nati a servizi e a verde sono 
stati invasi dal cemento. Va
le la pena ricordare che. pro-
prio nel dicembre del 1963. il 
nostro giornale denuncid lo 
scandalo con un titolo a tutta 
pagina. Si sa — scrivevamo 
allora — che almeno un pa-
Ia7zo su cinque, in Via Cor
tina d'Ampezzo, si presents 
* abusivo * rispetto al pro-
getto per il quale e stata ot-
tcnuta la licenza o rispetto al
le prescrizioni del piano rego
latore (tipici i casi delle 
€ soffitte > che diventano su
perattici). 

Chi sono i sette incriminati? 
Vale la pena di soffermarsi so-
prattutto sul primo, l'awoca
to Furitano, direttore della 
« quindicesima > (gli altri fun
zionari dipendono tutti dalla 
sottosezione all'edilizia privata 
che si interessa delle zone 
verdi). 

Giuseppe Furitano ha diretto 
la ripartizione all'urbanistica 
senza soluzione di continuita — 
e con le Giunte di centro-destra 
e con il centro-sinistra — e, 
in questa posizione, ha fornito il 
suo apprezzatc contributo alia 
politica che tali Giunte hanno 
seguito. Fu cosi fianco a Oan-
co del liberale D'Andrea (I'uo-
mo dell'Iiilton), assessore al-
1'urbanistJca nella Giunta di 
centro-destra presieduta da 
Cioccetti. e non perse certa-
mente favori e influenza quan-
do, nella successiva «Giunta 
d'attesa > Cioccetti, D'Andrea 
fu sostituito dall'attuale sinda-

co Petrucci. 
AU'awento del centro-sini

stra, la sua posizione non mu
tt. Assessore Petrucci, conti-
nud a dirigere la ripartizione 
durante la Giunta Della Porta 
e questa posizione ha mantenu-
to fino a pochi giorni fa con sin-
daco Petrucci e assessore al-

L'avv. Furitano 

Amerigo Petrucci, assessore al
l'urbanistica con Furitano pri
ma di essere sindaco 

Secondo calcoli ufficiosi 

Un milione e 600 mila 
gli elettori del 12 giugno 

Saranno 1 670 000 i cittadini 
che si recheranno alle ume il 
12 e il 13 giugno prossimi per 
ele?gere i nuo\i Consign' comu
nale e provinciate. La cifra e 
ufOciosa e calcolata con una 
cert a approssimazione perche, a 
seguito delle nuo%-e norme di 
iegge. la esatta entita numerica 
del nuo\-o corpo elettorale potra 
essere conosciuta 5oltanto il 28 
aprile. cioe il giomo che la Iegge 
ha ftstato per U blocco delle 
hste. 

Le liste clettorali comunali ri-
sultano attualmente formate da 
1.635.245 elettori (di cui 768.239 
uomini e 867.006 donne) con un 
incremento. rispetto alle elezioni 
provindali del novembre 1964. di 
64.173 elettori. pari al 3,92 per 

cento e di 169.567 elettori rispet
to a quelle comunali del 1962, 
pari al 10.36 per cento. 

Entro la fine del mese dovran-
no essere iscritti nelle liste elet-
torali altri 30 mila cittadini cir
ca. sia perche immigrati. sia 
perche. resident! in citta. deb-
bono essere reiscntti nelle liste 
stesse a causa della abouzione 
della facolta di opzione. 

Al momento del blocco delle 
liste. dovranno essere cancella 
ti secondo quanto prescme la 
legge quei attadini che «non 
avTanno compiuto. nel primo 
giomo fissato per le elezioni, il 
21s anno di eta >. 

Le sezioni clettorali ammon-
tano a 2 571 di cui 41 ospeda-
liere. 

l'urbanistica il dc Principe. E 
proprio l'altra sera in Campi
doglio. l'attuale assessore gh 
ha rivolto un indiretto elogio, 
glorificando i passi in avanti 
compiuti dalla ripartizione nel
la lotta contro l'abusivismo edi-
lizio. Non sembra. d'altra par
te, che, nonostante l'incrimina-
zione. la DC, partito di cui Fu
ritano conosce bene i mean-
dri, e il centro-sinistra voglia-
no o possano liberarsi deflni-
tivamente di lui. Si e saputo in 
fatti che Furitano, evidente-
mente ben consigliato, ha ras-
segnato pochi giorni fa le di-
missioni « per ragioni di salu
te » da direttore della < quin
dicesima ^ e sara nominato di-
rigente della ripartizione alle 
Belle Arti. Gli subentrera il 
dottor Sinibaldi. gia direttore 
del servizio Giunta e Consiglio 
comunale e attualmente del Pa-
trimonio. Una soluzione. quan
to mai comoda per l'incrimina-
to, ma che tutto sommato non 
meraviglia. tenuto conto che 
in tutti questi anni fra Furi
tano, gli assessori che si sono 
susseguiti all'Urbanistica e i 
vari sindaci non vi e stata mai 
alcuna divergenza sostanziale. 

Anzi. proprio quando la ma
gistratura apri rinchiesta. in 
Comune si discutevano le os-
servazioni al piano regolatore. 
In quella occasione la maggio-
ranza capitolina sosteneva sul
la questione dell'Acqua Traver
sa. fatto centrale per cui Fu
ritano ^ stato oggi incrimina
to, posizioni di aperto compro-
messo con le illegality che gia 
allora erano state denunciate 
dal gruppo comunista. Gli stes-
si risultati della inchiesta am-
ministrativa sulla c quindicesi
ma ». aperta dal Comune. so
no stati tenuti segreti per due 
anni e solo in questi giorni. do
po una precisa richiesta del 
compagno Natoli. vi e stato un 
impegno per renderli pubblici. 

Vi d di piu. II Comune da 
anni paga al consorzio dell'Ac
qua Traversa un contributo per 
quelle strade che. previste dal
le norme edilizie larghe e pa-
noramiche. sono sorte invece 
piu simili a vicoli. Sul terreno 
ad esse rubato sono stati co
struiti i palazzi. 

Non siamo di fronte quindi 
al semplice caso di un gruppo 
di funzionari < compiacenti ». 
ma all'indirizzo politico delle 
amministrazioni di centro de-
stra e di centro-siinstra che in 
tutti questi anni si sono susse-
guite in Campidoglio permet-
tendo questo e altri scempi. 
Non e un caso che allorche. nel 
'63. la Guardia di finanza inva-
se gli ufflci della ripartizione 
all'urbanistica non si parlo so
lo dello scandalo dell'Acqua 
Traversa. La stampa dette la 
stura a tutta una serie di ac
cuse. peraltro documentate. a 
cui il Campidoglio non seppe 
mai rispondere. 

Sail allora alia ribalta il po-
tente nome della FIAT che sta-
va costruendo un grande « Cen
tro di assistenza > sulla via Fla-
minia in contrasto col nuovo (e 
col vecchio) piano regolatore: 
si parld di alcuni industriali 
edili che erano riusciti ad ot-
tenere licenze edilizie grazie 
ad alcune « compiacenze >. ri-
tornd a galla rincTedibile epi-
sodio del palazzo sorto su ter
reno comunale. a due passi dal
la Cristoforo Colombo (solo al
ia fine il costruttore. il noto ap 
paltatore Augusto Sperduti. si 
ricordo di stipulare con il Co 
mune un regolare contratto di 
acquisto e venne scoperto). 

Per ora. oltre ad alcune in-
crimina7ioni gia awenute per 
falsiflcazioni di licenze. la ma
gistratura si e fermata a via 
Cortina d'Ampezzo e all'Acqua 
Traversa. Ma non e escluso che 
si abbiano ulteriori sorprese. 
II dottor De Majo. dopo aver 
elevato le accuse contro i sei 
funzionari capitolini e 1'impre 
sarin edile Moretti. ha trasmes 
so gli atti al giudice istruttore 
dottor De Lillo. il quale dovra 
proseguire l'istruttoria. La tra-
smissione e avvenuta giovedi 
scorso: nello stesso giorno il 
procuratore della Repubblica 
prof. Velotti ha informato il 
Comune sul procedimento in 
corso e Furitano e stato dirot-
tato alle Belle Arti. 

g. be. 

E' stato il fondatore del Circo 

II vecchio Orfei accusa: 
«Mi fanno fare la fame* 

Si e risposato a 67 anni ed ha avuto altri sei figli — Gli h stata rico-
nosciuta la propriety di un terzo dei due circhi che portano il suo nome 

Paolo Orfei con la seconda moglie e 1 suoi ullimi sei figli 

Paolo Orfei fotografato ieri in 
nica a bocca per guadagnare 

via Veneto mentre suona I'armo-
qualche lira 

II 16 prossimo 

Visita di 
Paolo VI in 
Campidoglio 

II 16 apn!e Pao!o VI si incon-
trera con il s:ndaco. i consiglieri 
comunali e con i rappresentanti 
delle vane organizzazioni cittadi-
ne in Campidoglio. Con la sua 
visita Paolo VI tntende mamfe-
stare — secondo I'annuncio vati-
cano — la gratitudme sua. delJa 
sede apostohca e dei padri con-
ciliari per quanto l'amministra
zione e la citta hanno fatto in 
occasione del Concilio ecumenico. 

E* quasi un secok) che un papa 
non sale sul colle del Campido
glio in visita ufficia'e. L'ultima 
risita ufficiale di un pontefiee 
rî ale al 16 settembre 1870. quan
do Pio IX celebro una funzione 
religiosa nella ehiesa di Santa 
Vlana in Aracoeh. 

Per ricordare I'inoontro fra 
Paolo VI e i rappresentanti della 
citta sara pubblicata una memo-
ria 5ulle visite papali in Campi
doglio. mentre i palazzi capitolini 
saranno navesati e illuminati con 
le tradizionali fiaccole romane. 

Per il contratto 

Domoni sciopero 
alia B.P.D. 

di Colleferro 
Domani :I Grande scopero dei 

metallurg.ci colpisce J monopo-
lio di Colleferro. la BPD. I tre 
sindacati. nel quadro della k>Ua 
per il contratto. hanno stabihto 
che la giomata di domain sia ca-
rattenzzata dall'astensione dal la-
voro degh operai della piu gran
de fabbnea della provincia. Ci 
sara una manifestazione nella 
piu grande piazza cittadina. Mer-
coiedi uno sciopero mvestira le 
fabbriche di Pomezia. 

N'el cor?o della settimana scen-
deranno in lotta anche gii edih, 
mentre i dipendenti delle autoh-
nee private btoccheranno il ser
vizio domani fino alle 10 Martedi. 
per 24 ore. seiopereranno gli 
addetti ai servizi intemi. 

Lo sciopero proyochera sicura-
mente disagi agli utenti. ma la 
responsabilita risulta evidente: la 
intransigenza dei padroni delle 
autolinee. Zeppieri in testa, ha 
costretto I lavoratori a scendere 
in lotta. 

«Nel circo di mio padre, 
Ferdinando Orfei, ho comincia-
to a lavorare a otto anni: fa-
cevo I'acrobata e suonavo la 
tromba. Negli anni successivi 
il mio nome riempiva di genie 
I'Adriano di Roma e le mag-
giori arene d'ltalia. Nel 1943 
i fascisti mi hanno distrutto il 
circo del quale nel frattempo 
ero diventato il direttore e do
po due anni ne ho avuto uno 
tutto mio. ma piccolino, in pe-
riferia: poi Vho portato alio 
splendore che tutti hanno co-
nosciuto. 
«/ due aituali circhi Orfei che 

da quello sono nati costituisco-
no oggi un capitale di due mi-
liardi e il 33% mi appartiene 
ma a giorni mi cacceranno di 
casa perchi non ho una lira e 
perche i miei eredi mi fanno 
morire di fame >. 

Queste sono le parole con 
le quali Paolo Orfei. padre di 
Orlando che e rultimo dei suoi 
5 figli di primo lotto, e nonno 
di Liana, Moira e Rinaldo. ci 
ha raccontato la awenturosa 
vicenda della sua vita e ci ha 
descritto le drammatiche con-
dizioni in cui vive attualmente. 

< .Ifio figlio £ titolare del cir
co nazionale Orfei, uno dei tre 
nipoti del Magjar Circus, nati 
appunto dalla divisione del vec
chio complesso — ha continua-
to Paolo Orfei che a 67 anni 
ha sposato una ragazza di 17. 
Rosetta Baldo, dalla quale ha 
avuto sei figli, Ersilia. Paride. 
Paola, Anna Lucia. Milady e 
Marina rispettivamente di 9. 
7. 6, 5. 3 anni e 4 mesi —: 
eppure da loro non riesco ad 
atere un soldo *. 

L'uomo che ha passato qua
si tutta la sua vita nel circo. 
che vi e nato e che ha ricevu-
to J'appjauso e il compiacimen-
to di migliaia di persone nella 
sua lunga carriera. ci fa leg-
gore 1'istanza di fallimento che 
in data 24 marzo 1966 ha rivol
to al Tribunate di Ferrara. 
Questo stesso tribunate emise 
una sentenza. il 15 gennaio '62, 
sentenza che venne poi ricon-
fermata in appello. a seguito 
di una causa intentata dai suoi 
eredi contro Paolo Orfei per 
estrometterlo dalla propriety 
del circo. La sentenza lo rico-
nosce appunto proprietario del 
331* delPazienda. «Malgrado 
questa sentenza, dice il vec
chio Orfei. non ho avuto una 
lira ». 

VIA LIBERA!!! 
RITORNATE 

DAL SART0 DI MODA 
VIA NOMENTANA 31-39 

(vlclnn Porta Pla) 
Troverete an complete idor-
ilmpnro In eonfertoni per 
Uomo • Slcnnra e Ragarrt 
ImprrtnraMfl - Vesiltl . Giac
che 8port . Paniclnnt • Tall. 
Irur* e cntrnmlnl delle ml-
cllorl rahhrlrhe. 

CONFEZIONI PKONTB 
IN TUTTE LB MISURB 

Qneato • II negotto che con-
stgllamo al NOftTKI LKTTOK1 
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Da 
Ladispoli 

a Santa 
Severa 

La via Aurelia, die d'estate si riempie del 
trafTlco dei viagtfiatori diretti alle localita 
balneari. consente piacevoli Rite anche in 
questa stagione e l'Ente Provinciale per il 
Turismo ne sugtferisce alcune. 

LADISPOLI, frequente meta di bagnanti 
(il suo ampio arcnile. tra l'altro. 6 formato 
di sabbia ferruginosa con qualita radioaltive, 
particolarmente adatta alle sabbiaturc) ri 
ceve s|K?sso i romani huongustai cho npprez 
zano i piattl di pesce. conic la zuppa e gli 
spaghetti alia pescntora. Nolle tainpagne 
circostanti si estendono ampie coltivazioni di 
cnrciofi: il cart-info rotondo. grande, trncro 
e la speciality locale e le trattorie del luogo 
lo servono alia romana o fritto. La inoderna 
cittadina. fondata nel 1B90 dal principe La 
dislao Odescalchi. si svilupp6 assorbendo 
molti abitanti della vicina Palo (etrusca Al 
slum) dove si erge tuttora il grande Castello 
Odescalchi dalle torri angolari. circondato 
da un vasto parco privato, che. d'altronde, 
non rende visibile da terra il Castello stesso 
(per vcderlo converrebbe noleggiare una bar-
ca o chiwlere ai proprietari in Roma il per 
messo di visitarlo). Intorno al Castello sorgc 
un piccolo borgo di peseatori con case in 
rovina. 

La necropoli etrusca di CERVETERI (le 
tomlie principali recintato si possono visitarr 
dalle O.TJO a un'ora prima del tramonto) v 
situata sul luogo dove fti I'antica e potentr 
Caere. Vi sono tombe di vaiio tipo secondo 
l'rpoca e la net-he//a della famiglia the \i 
p sepolta. Alcune tombe sono copeite d.i 
grandi tumuli circolari e rccano i nomi rinti 
dagli scopritori: « tomba dei capitelli>. « de 
gli scudi ». «dei letti *, ecc. Questi luogbi. 

dedicati ai defunti, sono tuttavia una testi 
monianza di vita in quanto molte tombe 
riproducono fedelmente l'interno della dimora 
terrena di chi vi fu sepolto. Si sono trovati 
perflno recipient di viveri. tra cui farina e 
vino di 2600 anni orsono. E le scoperte con 
tinuano porche il sottosuolo non ha ancora 
rivelato tutti i suoi misteriosi tesori. Nella 
Cerveteri piu moderna troviamo invece te 
stimonianze dell'eta medioevale tra cui fram 
meriti di mura e il Castello costruito dagli 
Orsini. oggi dei Ruspoli. dove e in allesti 
niento un museo non ancora aperto al pub 
blico. 

Anche SANTA SEVERA fu citta etrusca 
con il nome di Pyrgi ed era il porto di Caere. 
I ruderi sono sommersi dal mare ed afflorano 
solo in occasione di basse maree. Qui sono 
state compiute importanti scoperte archeolo-
giche tra cui tre lamine d'oro con iscrizioni 
etrusche e puniche. Accanto alle memoric 
della misteriosa Pyrgi un massiccio Castello 
dalla superba torre normanna dell'XI secolo, 
a picco sul mare, reca nella sua triplice 
cinta di mura i segni delle varie eta. Nel-
l'interno una piccola chiesa e dedicata a 
S. Severa che sareblie stata qui martirizzata. 

• • • 
A GROTTAFERRATA si conclude oggi la 

3fif»' edizione della Fiera deH'Annunciazione, 
mostra mercalo agricolo della produ/.ione lo 
cale. die nolle ultimo edi/ioni e stata carat-
tenz/ata dalla esposi/inne di spcciali//ate 
macchinc per ragricoltur.i cnlhnare. A MON-
TEROTONDO mvece la Kosta del Tulipano. 
piovista per oggi e stata rinviata a domenica 
prossima, 3 aprile. 

rs?J«.T« HWJ1FUIB 

APPUtiTI 

II giorno 
Oggi, domenica 27 marzo (86-

279). II sole sorge alle ore 6.16 e 
tramonta alle ore 10.43. Pnmo 
quarto di luna il 29. 

Cifre della cittA 
Ieri sono nati 78 maschi e 74 

femmine. Sono morti 36 maschi 
e 19 femmine (dei quali 7 mi-
nori dei sette anni). Sono stati 
celebrati 17 matrimoni. Tempe
rature: minima 2, massima 13. 
Per oggi i meteorologi preve-
dono temperatura in diminuzione. 

Zoo 
Oggi, ultima domenica del 

moso, I" ingresso al Ciardino zoo 
logico sara a prezzi popolari: 

I lire 100 a persona. 
Autoemoteca 

L'autoemoteca del centro naztn 
nale sangue sostera oggi per 

I tutto il giorno in piazza Irneno, 
per raccogliere il sangue per gli 
ospedali cittadini. 

Finanze 

I II ministero delle Finanze ha 
disposto che gli uftici distrettuali 
delle imposte della provincia. 
nell'interesse dei contribuenti. as-

I
sicurino il servizio di ricezione 
delle dichiarazioni dei redditi 
soggetti alle imposte dirette. an
che nelle ore pomeridiane dei 
giorni 29. 30 e 31. dalle ore 17. 

I
alle ore 20. 

Sospesi gli sfratti 
Come di consueto anche que-

st'anno per le festivita pasquali 

I sara sospesa la esecuzione degli 
sfratti: il periodo stabilito e dal 
25 marzo al 25 aprile. 

Assemblea 
I commercianti 
i L'assemblci generale doi dole 

gati della C.is^i Mutua esercenli 
attivita conunerciali della pro 
vincia e convocato per oggi. 
in via Knnio Quirino Visconti 8. 
per l'approvazione del bilanoio. J 

FARMACIE 
Acilla: via done Aiglie U. 

Ardeatitio: via Aristide Lco-
nori 27. Boccea: via Aurelia 
n. 413; Borgo • Aurelio: Via della 
Conciliazionc 3/a. Cello: Via Ce-
limontana 9. Cenlocelle - Quartic-
dolo: Piazza dei Mirti 1; Piazza 
Quarticciolo 11-12; Via Tor dei 
Schiavi 281: Piazza Honchi 2. 
Esquillno: Via Cavour 63; Via 
Ginbortl 13; Piazza Vittono Kma-
nuele 116; Via Emanuele Filiber-
to 145; Via dello Statuto 35/a. 
Flumidno: Via G. Giorgis. Fla-
mlnlo: Via del Vignola 99/b. Gar-
batella - S. Paolo - Cristoforo Co
lombo: Piazza Navigatori 30: Via 
Giacomo Uiga 10; Via Filippi 11. 
Glanlcolense: via Fonteiana 82. 

• Magllana-Trullo: via del Trul-
lo 290. Marconi. (Staz. Trasteve-
ra): via G. Cardano 62. Maz-
zlnl: Via Brofferio 55: Via Eu-
cllde Turba 14-16. Medagllc d'O-

>ro: via Duccio Galimberti 21; 
' largo Igea 18. Monte Mario: 
via Taverna 15. Monte 5a-
cro: Via Valmelaina 151: V.lc 
Adriatico 107; Viale Tirreno. 
Monte Verde Vecchio: via A. 
Poerio 19. Monte Verde Nuovo: 
Circ. Gianicolense 186; Via Colli 
Portuensi 167. Monti: Via Urba-
nu 11: Via Nazionale 24b. No-
mentano: Via G. B. Morgagni 38; 
Piazzale delle Provincie 8; Viale 
XXI Aprile 31. Ostia Lido: P.za 
Della Rovere 2; Via Stella Po-
lare 41. Parioll: Via Bertolini 5; 
Via T. Salvini 47. Portonacdo: 
Via Tiburtina 437. Portuense: 

• Via Portuense 425. Prati - Trion-
• fale: Via Andrea Dona 28; Via 

Scipioni 69; Via Tibullo 4; Via 
Marianna Dionigi 33; Piazza Cola 
di Rienzo 31; via Angelo 
Enio 100. Prencslino-Labicano: 
largo Preneste 22; via del Pi-
gncto 77; via Casilina 461. Pri-
mavalle: via Fcderico Borro-
mco 13; via P. Maffi 115. Qua-

- draro-Cinecitta: Via degli Arvali 
n. 5; via Tuscolana 1258; via 
S. Giovanni Bosco 91. Regola-

• Campltelli-Colonna: Via Tor Mil-
lina 6; Piazza Farnese 42; Via 
Pi6 di Marmo 38; Via S. Maria 
del Pianto 3. Salarlo: Via Po 37; 

, Via Ancona 36: Via Salaria 288. 
Sallustlano-Castro Prelorlo-Ludo-
vlil: Via XX Settembre 47; Via 
S. Martino della Battaglin 8; 
Via Castelfldardo 39; P.za Bnr-
berini 49; Corso d'ltalia 43. S. Ba-
slllo. Via Casale S B.isilm 2W. 
%. Eustachio: Piazza Capra-
nica 96. Testaccio-Oshense: I'./.i 
Tcstaccio 48; Via Ostiense lf>«: 
Via Cadamosto 3 5 7. Tiburtino-
Via Tiburtina 40 Tor di Quinto-
Vlgna Clara: via F. Gallia-
ni 11. Torre Spaccata e Tor
re Gala: via dei Colombi 1; 
Via Torvegata 41. Traslevere: 
Via S. Francesco a Ripa 131; 
Via della Scala 23; Piazza in Pi-
scinula 18 A. Trevi Campo Mar-
lio-Celonna: Via Ripetta 24; Via 
della Crocc 10; Via Tomacclli 1; 
Piazza Trcvi 89; Via Tritone 16. 
Trieste: Viale Gorizia 56; Via 

• Priscilla 79; Via Tripoli: Corso 
Trieste 3. Tuscolano - Appio La
tino: Via Taranto 50: Via Bn-
tannia 4: Via Appia N'uova 40.V. 

' Via Amha Aradam 23; Via Xu-
mitore 17: Piazza Ragusa II: 
Via I niei Tosti 41 

OFFIC1NE 
r-.ni Ketjo.im w iiwra/imn;. \ia 

Pinciana 81. tcl. 868 379; Valle 
(riparazioni). via Cipnano Fac-

• chinetti 15. tcL 432.974; Lupaloll 
(riparazioni). via Vespasia-
no 32-a. teL 315.856; Falaica (ri-

• parazioni) via Prcnestina 370. 
tel. 250.544; Alrd (riparazioni 
carburaton - clettrauto). via Ne-
morense 187. tel. 8 319 451; Ta-
glioni (riparazioni elcttrauto). 
via Marco Aurelio 18 (Cotossoo). 
tel. 735.317; Santaroni (nparaz. -
elettrauto e carrozzena). via 
Ugo Bassi 38 (Trastc\crc). tcl. 
580 274; Barbieri (riparazioni -
elcttrauto c carrozzena). viale 
Parioli 117 a. tel. 878.486; Preto-
lani (riparazioni • elcttrauto). 
via Voghera 73. tcl 7T9.068; 
Autogenzano (riparazioni). via 
Genzano 158^a. tcL 790 710: VI-

' gnoli (riparazioni - elettrauto). 
• viale America 119 (EUR), tcl. 

5911746. 
Soccorso Stradale: - scgr. te-

lefonica N. 116 Centro So<cono 
' A.C.R.: %1a Cristoforo Colom 

bo 261. tel. 510 510 51.26 551 Ottla 
Lido: Officina S S S n. 393. \ia 
Vasco de Gama 64. tel 6 022 744: 

. Officina Lambertini A.. Staz. 
Servi-tio Agip piazzale della Po
st*. tel. 6 020 909. Pomezla: Of
ficina S S S . n. 395. Morbinati. 
via Pontina, tel 910 025; De 1*1-

- lis. via Roma 48. Acilla: Offici
na F.lli Milli • via Giovanni del
ta Feraia 56. 

Conferenze e dibattiti 
MEDICINA — Oggi. ore 11. in 

Campidoglio, sala della Promo-
teca. seduta inaugurate della XI 
settimana medica degli Ospedali. 
Sotto la presidenza del professor 
Frugoni tema del convegno: 
cDiagnosi: luci ed ombre*. 

ARCHITETTURA — Domani. 
ore 21,30 dibattito sul tenia: 
«Scuole superiori di disegno in
dustrial >. Parteciperanno, 1'ar-
chitetto Gregoretto, il dottor 
Menna. i proff. Spadolini e Sa-
cripante. Dirigera Giulio Luigi 
Argan. 

SOCIOLOGIA — Domani. ore 
18.30, organizzata dal Circolo 

Culturale Colonna Antonina (via 
della Colonna Antonina III pia
no) tavola rotonda sul tema: 
« L'educazione sossuale delle 
giovani generazioni ». Partecipe
ranno: i proff. Giambattista Sa-
linari. Silvano Chiari. Maria Cor-
da Costa. Enzo Monferini. 

TEATRO — Martedi. ore 21. 
nel Salone dell'Associazione Ita-
lia-Urss. piazza della Repubbli-
ca 47. organizzato dal Circolo Lti-
dovisi. dibattito sul « Teatro Sta
bile di Roma: bilancio di una 
stagione *. Introdurra Bruno 
Schacherl. 

LETTERATURA — Martedi. 

ore 18, al teatro Eliseo incontro 
con lo scrittore francese Roger 
Caillois. Parlera sul tema: « Dos 
Contes de f6es a la science-
liction >. 

STORIA - Mercolcdi, ore 18 30 
nella sezione Salaria. in via Se-
bino 43. Romano Ledda parlera 
delle «Origini del movimento 
operaio italiano >. 

SAGGISTICA — Giovedl. ore 
18. da Einaudi. in via Veneto 56. 
Alfredo Giuliani. Giorgio Man-
ganclh e Guido N'ori. alia pre-
scn/a deirautnrc piescnteranno 
il volume « Saggi critici ». di Ro
land Barthes. 

Inizia oggi la Sona Settimana 
dei Musei, patrocinata dal Mini-
stero della PI d'intesa con il Co
mitate Italiano dell'ICOM (Inter
national Council of Museums). 
L'iniziativa ha lo scopo di richia-
mare Vinteresse del pubblico sui 
tesori d'arte racchiusi nei musei 
nazionali: e per tutta la settima
na, a cominciare da oggi, tutti i 
musei e le gallerie nazionali e 
comunali saranno aperti gratuita-
mente al pubblico. con il consueto 
orario. 

Ecco alcune iniziativc prese in 
occasione della settimana dei Mu
sei Italiani: 

La Galleria Nazionale d'Arte 
Modema (ingresso da via Gram-
sci) inauaura oggi le seguenti mc-
stre: opere d'arte recuperate (i 
Morandi della collezione lugrao); 
acquisti e doni recenti: aspetli 
dell'arte italiana contemporanea. 
Orario d'apertura: ore 9,30. Nel 
corso della settimana I'orario sa
rd continuato dalle 9.30 alle 19. 

Al Museo Etrusco di Villa Giu-
lia. dove alle 10.30 si svolgera la 
consueta visita guidata, condotta 
dalla dottores'ia Gabriella Perina 
Begni (* Gli etruschi. la vita ed 
i costumi*). sono esposti per tut 
ta la settimana i tnaferiali rinve 
nuti durante le campagne di sea-
vo del '65. 

All'Istituto del Restauro. sard 
esposta al pubblico una crocefis-
sione del Maestro di S. Sebastia-
no. proveniente dal Louvre, ed 
affreschi romanici del IX se
colo. provenienti dalla cripta di 
S. Ansano di Spoleto, ed altre 
importanti opere. 

Nella sala di S. Marta. difronte 
al Collegio Romano, in piazza E. 
Q. Visconti. e stata ordinata una 
mostra antologica delle attivita 
delle sopramtendenzc romane. 

VISITE GUIDATE 
Per oggi sono previste. per la 

consueta manifestazione organiz
zata dall'Assessorato alle Antichi-
ta e Belle Arti. due « visite gui-
date»: la prima, relativa all'An-
tiquarium di Palazzo Caffarelli. 
con appuntamento alle 10.30 in 
piazza Campidoglio. sara condot
ta dalla dott. Anna Mura. Du
rante la visita saranno illustrati 
marmi. mosaici, suppellcttile va-
ria. documenta/ione antichissima 
che rappresentano le prime trac-
ce di vita apparse sul suolo di 
Roma. La seconda visita. con ap
puntamento a Porta S. Pancrazio. 
sara condotta dal dott. Lorenzo 
Quilici e avra un caraltere par-
ticolare: attraverso lo spettacolo 
offerto dal Gianicolo il dott. Qui
lici traccera la storia. lo svilup-
pi. i momenti principali della an-
tica Roma. Nessun luogo della 
citta infatti si presta meglio per 
una simile ricostruzione. 

MUSEI — Artistico e Militare 
di Castel S. Angelo. Largo Ca
stello (ore 9 18.30; lire 100): Na
zionale delle Arti e delle tradi-
zioni popolari. piazza Italia 10 
EUR (ore 10-17: ingresso libe-
ro); Museo e Galleria Borghese. 
Villa Borghese (ore 9.30 16: lire 
100); Musei Capitolini (di scul-
tura. Pa!-zzo dei Conservalori. 
Pinacoteca, Museo Nuovo. Ta-
bularium, Tempio di Venere). 
piazza del Campidoglio (ore 9 11: 
lire 200): della Civilta romana, 
piazza Giovanni Agnelli EUR 
(ote 9 14: ingresso libera); Na-
ixileonico. via Zanardelli 1 (ore 
9-14: ingresso liboro); Na/ionalo 
romano delle Tcrme, piazza doi 
Cinquecento (ore 9-13: ingresso 
libera): Nazionale di Villa Giu-
lia. piazza di Villa Gittlia 9 (ore 
9.30-13.30: ingresso liboro): Pa 
lazzo Venezia. piazza Vcnezia 
(ore 9,30 16; ingresso libera): Mu 
seo di Roma, piazza San Panta 
leo 10 (ore 9-14: ingresso libero); 
Musei Vaticani (Pinacoteca. Gre-
goriano Egizio. Pio Clomontino 
Chiaromonti. Grogoriann Etrusco. 
Bibliotoca. Museo Saoro. Appar-
tamento Borgia. Cappella Sisti-
na. Stfin/o di Raff.iolln. Logne di 
Raffaello). \iale V.itu-ano fapoi 

to.tutti i giorni salvo i festivi: 
9 14; lire 500): Preistorico ed Et-
nografico Pigorini. piazza del 
Collegio Romano (ore 9-14; li
re 100). 

GALLERIE — Cornunale d'Ar
te Moderna. piazza San Pantaleo 
10 (ore 9-14: lire 100): Naziona
le d'Arte Antica. via della Lun-
gara, 10 (ore 913: ingresso libe
ro): Doria Pamphili. piazza del 
Collegio Romano. 1 (ore 1013; 
lire 260); Na/ionalc di Palazzo 
Barberini. \ia Quattro Fontane 
(ore 9.30 16: lire 150): Nazionale 
d'Arte Moderna. via delle Belle 
Arti (ore 9.30 16: ingresso libe
ro): Spada. piazza Capo di Fer-
ro (ore 9.30 13: lire 100). 

Continua flno al 31 marzo al 
Palazzo delle Espos7iioni. in via 
Nazionale, la Nona Quadriennale 
Sazionale d'Arte: nrari: 10 13; 
16 20; ingresso lire 100. A Palaz
zo Barberini. nella (lalloria Na
zionale d'Arte Antica. 6 stata 
inauuurata ieri dal Ministero del 
la P.I. una mo=tra di Dipinti 
Fiamminnhi di cnllrzinni romane 
(ore 9.30 16). A Palri/zo Vonozia. 
continua la personale dollo scul 
t o i o Mari'io Munm <nw 9 30 13: 
i n g r e s s o h b o i o ) . 

Sui campi sportivi 
CALCIO 

La biga e t rusca , uno degl i oggett i esposti , per la I X sett i 
mana dei muse i , al Museo di V i l l a G iu l i a 

Curiosita 
LA CASINA VALADIER - Og 

gi riapre al pubblico la Casina 
Valadier. luogo di ritrovo e di 
incontri. sulla sommita del Pin 
cio. Dopo diciotto mosi di lavori 
di restauri il locale ritornera 
ad essere il tradizionale ambien 
te romano legato al paesaggio. 
verde e riposante di Villa Bor
ghese. E adesso si e arricchito 
di un elemento nuovo (ma anti-
chissimo): un muro romano. alto 
sctte metri. venuto alia luce pro-
prio durante i lavori. II muro. 
piuttosto fatiscente. tanto che 
ha avuto bisognn di iniezioni di 
cemento. e stato inserito nel 
corpo della Casina ed e visibile 

per un tratto. nelle cucine. per 
un altro tratto in uno dei salon-
cini. Anche nei sutterranei del 
locale e'e una se/ione del raro 
rudere. La nparti/iotio cornunale 
alle Antichita del Comune. che 
ha presenziato ai lavori. ha in
fatti ritenuto the il muro sia 
il resto- della recenzione di una 
piscina patrizia che sorgeva |K>-
co distante. Ma tutta la zona 
ha ecrtamente nel sottosuolo 
tracco di abita/ioni e di \ die 
imperiah: r'sulta infatti che Lu 
cullo. piopno alia sommiia del 
Pincio costrui una sfarzosa di
mora. do\c Nerone vi fu sepolto. 

Stadio Olimpico, ore 15: Roma-Bologna. 
Campo Tor di Quinto, ore 15: Lazio-Fiorentina (Torneo Prima-

vera). 
Stadio degli Eucalipti, ore 15,30: rappresentative giovanili Lazio-

Noid Campania. 
Campo Berti. ore 10,30: Tor di Quinto-Frascati. 
Campo Ina Casa, ore 10,30: Astrea-Ronmlea. 
Campo Almas, ore 10.30: Alitalia Guidonta. 
Campo Quarticciolo, ore 10.30: Abete-Formia. 

Campo Nistri. ore 10.30; Stefer-Sidus Ostia Mare. 
' Campo Cinecitta. ore 11: Bettini Quadraro-Borgo Cavalleggen. 

Campo Portuense ore 10,30: Montoverde Cassio. Campo M. Tobia, 
ore 10.30: Vigili Urbani-Ladispuh. Campo Ramoni. ore 15: Tor Sa-
pienza-Maccarese. Campo Pio XII. ore 10.30: Acli Primavalle-
PP.TT. Campo Sangalli, ore 15: Torpignattara Estempoli. Campo 
Talenti. ore 10.30: Acbilea Pro Tivoli. Campo Ramoni, ore 10,30: 
San Lorenzo Volsmio Campo Gianni Sport, ore 10.30: Forestale-
Libertas Centocelle. Campo San Tarcisio. ore 10.30: Ostiense Ina 
Casa. Campo S. Francesco Tiburtino. ore 10.30: Tiburtino Passu 
Coiese. Campo Sant'Alessandro. ore 15: Libertas Settecamini-
Elettromca. Campo Acea, ore 10.30: Costantino Veitox. Campo Bre
da, ore 10,30: Giardinetti Riano. Campo Artigho ore 10.30: Arti-
gho Flaminio. 

CAMPIONATO U.I.S.P. — Campo Berti. ore 15: Pantheon Sal-
detti. Campo Tor de Cenci. ore 10.30: Gasometro Real Fermi. Cam
po Tre Fontane. ore 15: Santos Monteverde Acli. Campo Soma ENI: 
ore 15: Alba Tevcre Salano. Campo Tre Fontane. ore 8.30: Solalem-
Delle Mille. Campo Breda, ore 15. Zama Sclucci. Campo Soma KN1. 
ore 8.30: Trastovere Endars Campo Tor do Cenci. ore 15: S Elena-
Real .lonio Campo Lungho/za, oie 11: Ale.ssandrinn Casilina. Cam
po Tor de Cenci, ore 8,30: Valmelaina Prenestino Campo Broila. 
ore 8.30: Torieno\a Tibuitino Campo S Tarciso B. ore 15: Mar
coni Dalmata. Campo Bieda. ore 12 30: S Lorcn/o Pantheon Cam-
IKi Neltuno. ore 15: An/io Valmelaina. 

CWL1SMO 
A Pavona (ore 14,23), paiten/a Taiga d'Oio S Giuseppe, coma 

di Km. 70 per allievi. 

JUDO 
A Nettuno (ore 16) nella palestra del G S Fiammc Oro incon

tro di campionato nazionale a squadre fra Scuola di Polizia Net
tuno e Carabinien Firenze. 

IPPICA 
Capannelle (galoppo) ore 14.30 Coisa pnnnpulc Premio Ar-

conte. 

MOTOCWL1SMO 
Autodiomo di Vallolung.i iCamp.mnnnol, oio 14 (0- Pima di 

Campionato Italiano categona juiuoies, clause Mi • 175 L")0 

ATLET W A 
Ore 8.30: alia Farnr-^ma. Leva Liboita-< S S.i!)a. alle Terme 

di Caracalla Leva Libertas Campidoglio 
Ore 15.30: alia Farnesina. Leva del Centrale. 

NUOTO 
Piscina del Foro Ilahco. ore 17.30: Coppa Amhron (categoria 

esordienti). 

AUTOMOBILISMO 
Coppa Gallenga sul percorso via doi Papi. hmo Ca^tclgandolfn. 

via dei Lagln. Madonna del Tufo Gar.i ii velixitn in sahta va-
levole per il campionato euiopoo P.uton/a ore 9 Paitecip.ino alia 
gara 300 vettuie 

GO-KART 
Pista d'Oro (via Tihuitma Km. 19.}!()ll) ultima prova campionato 

laziale (mattina). 

C.ini-
c i e l o 

SUI C A M P I DI SCI — Termwtllo: P i a n do1 Valli c m 6". 
poforogna c m . 70. Se l la di Loonos^.i c m HO N e v e s c a b i l e . «_IL-HJ 
s e i e n o . t rans i to l ibera /'e.scns-.soro/i: Fun via Monte Vitella c m . 110. 
SCIOVI.I Monte Cera so c m . 140 N e v o pi im.ivoi i .e. c ie'o «-(.rt»no. tran
s i to l ibera . Itevisondoh: Monte P i a t e l l a c m 120. c i e io . se ieno. tran
s i to l ibero . Fdettino: C a m p o Staf l i c m . 160. N e v o sriat i i lo . c c ! o 
sercno. Tutti gli impianti sono in funzione. 
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Opera: « Balletti» 
e « Traviata » 

O g g i a l l e 17. u n d i c e s i m a rcc i -
tn in a b b . a l l e d i u r n e « S p e t t a 
c o l o d l B a l l e t t i » (rappr. n . 63 ) . 
d i r e t t o da P i e r Lu ig i Urb in i c o n 
la c o r e o g r a f l a d l Erik Bruhn-
S c e n e e c o s t u m i d i Enr i co D ' A s -
s ia . Verrft e s e g u l t o I'atto Becon-
d o d e l a L n g o d e i c i g n i » d i C i a i -
k o v s k i ) . i n t e r p r e t a t o d a E l p i d e 
A l b a n e s e . M a n f r e d o HninA. A n n a 
Maria P a g a n i n i : « R o m e o e G i u -
l i c t t a » ( s c e n a d e l b a l c o n e ) di 
P r o k o f i e v , i n t e r p r e t a t o dn Cnrla 
F r a c c i , R u d o l f N u r e y e v e II C o i -
po d i ba l l o d e l t e a t r o . D o m a n i . 
a l le 21 , r e p l i c a d i « T r a v i a t a » . 

CONCERTI 
ACCAOEMIA F I L A R M O N I C A 

( T e a t r o O l i m p i c o ) . D a d o m a n i 
a g i o v e d l a l l e 21.15 la e e l e u r e 
C.la d i ba l l e t t i « A l v i n A l l e y 
A m e r i c a n D a n c e T h e a t r e ». 

A U O I T C R l O i V i a del la U m c i l t a 
z ione) 
O g g i a l l e 1 7 3 p e r la s t a 
g i o n e d a b b o n a m e n t o d e l l ' A c -
c a d e m i a d i S- C e c i l i a F e r n a n 
d o P r e v l t a l i d i r i g e r a la S i n -
f o n i a n. 8 per s o l i , c o r o e o r 
c h e s t r a d i M a h l e r . 

AUOITORIO DEL G O N F A L O N E 
O g g i a l l e o r e 11 c o n c e r t o d e l -
l o ( K " i i i s i a U e n n a r o D ' O n o l r i o 
Mu.oiche : F r e s c o b a l d i . Z ipo l i . 
B a c h 

SOCIETA' . D E L Q U A R T E T T O 
( S a l a Borromin i ) 
G i o v e d l a l l e 17.30 Mlla Cos t l -
s e l l a vifi l lninta e P iera Brl«i 
pinnlPta in m u s i c h e d l Vera-
c i n i . S c h u b e r t . F r a n k . 

TEATRI 
A R L E C C H I N O 

A l l e 1 7 3 R o c c o D W s s u n t a e 
S o l v e i g p r e s e n t a n o : « l o . A n -
Krlo M u s e o » , « C o m e M&rjl in 
M o n r o e », « U n a d o n n a n u d a • 
3 a t t i c o m i c i d i T u r i - V a s i l e -
R o d a . 

A R U S r i C O O P E R A I A 
O g g i a l l e o r e 17J30 C i a S t a 
b i l e de l Teatro d ir d a Mas
s i m o A l t e n a r e p l i c a : • l l o n n e 
b r u i t e • d i A c h i l l e S a i t t a 
Prezz i f a m i l i a r t 

BELLI ' l e i v i i 066) 
A l l e 22 G i o v a n t A t t o r i A s s o -
c i a t i r o n - « S \ e n a m l c o n un 
r h i o d o (arri iRKinito) d a 30 • 
n u o v o !<pettacolo d i F. Alufl l . 
G. M a u l i n i . S S i n i w a l c h i . c o n 
B. S a i r o c c o . D . Carol i. O. F e r 
r a r i . G. M a t a s s l . L . M e z z a n o t t e . 
E. L e o n i . V. d e l F a l e d r o . 

B O R G O S S P I R I T O Met TI 16207) 
C i a D ' O r t g l i a - P a l m i . A l l e 17: 
« C a i e r l n a d a S i e n a > 3 a t t i in 
15 q u a d r i d i D C. P i p e r n o . 
P r e z z i f a m i l i a r i . 

CAB 37 
A l l e 22-10 n u o v o ? p e t t a c o l o : 
« II c a l d r r o n e » c o n Ez io B u s -
s o , F r a n c o F e r r o n e . B a r b a r a 
V a l m o r i n R c g i a J u a n Rougou l 

C A B A R E 1 L A R M A O l O <Vio 1-8 
Spe7ia in A S a n G i o v a n n i ) 

' A l l e 2 2 3 c a b a r e t m u s i c a l e tn 
2 t e m p t d i S e r g i o L i b e r o v i c i 
• Morel e n m o r « l » c o n Car lo t -
ta B a n l H . M a r i o B u s s o l i n o . M 
J a l e n t i 

C E N 1 R A L E n « 6R7770) 
A l l e 1 7 - 2 1 3 C a r m e l o B e n e p r e -
s e n t a . • P t n o c c h i o > d a Co l -
l o d i . c o n L ld ia M a n c i n e l l l . P l e -
r o Ctda. E d o a r d o D e F l o r i o . 
V N a r d o n e . L M e z z a n o t t e . R e 
g i s C B e n e . 

OELLA COMETA 
A l l e 1 7 3 u l t i m a r e p l i c a F i l i p -
p o Cr ive l l l p r c s e n t a • Mi l lv • 
ne l s u o r e p e r t o r i o d i c a n z o n i 
n u o v e . 

O i n t ARTI 
A l l e o r e 17 S t a b i l e d e l l a C i t ta 
di K n n u p r e s e n i a • I 4 c « v » -
l irr l • nov l lA d i Gt ig l i e tmn Bi-
r a g h l R e g i a R Gul cc ta rd tn i 

O E t l E MUSE 
A l l e 1 7 3 - 2 1 3 : " C e n t o rolnn-
t l 3 » u p e t t a c o l o m u s i c a l e in 2 
t e m p i d i L e o n e M a n c i n i . c o n 
D . L u m i n i . E. G u a r i n i . L F i -
n e s c h i . L, L u c l a n i . L. L o ) o d i c e . 
A . Mast inn. A C e n t e n a r o . R e -
g i a L. M a n c i n i . 

DEL LEOPARDO (Viale Colli 
• Portuensi) 
' P r o s s i m a i n a u g u r a z l o n e 

D E ' S E R V I I l e i 671 I JO) 
A l l e 17.30 S t a b i l e d ir . d a F r a n 
c o A m b r o g l i n i p r e s e n t a : « F l -
l u n i e n a M a r t u r a n o » d i E d u a r -
d o D e F i l l p p o , e o n M. N o v e l l a , 
A . B a r c h i . S . S a r d o n e . P. F i -
n i z z o t t o . S . G r i m a l d i , e d a l tr ! 
R c g i a F . A m b r o g l i n i . U l t i m a 
s e t t i m a n a . 

ELISEO 
A l l e 17 n n v i t a di S . B r u s a t i : 
• I.a p l e t a d i n o v e m b r e » r c 
g i a V. Z u r l i n i . 

F U I K S I U D I C <Tei mwu) 
A l l e 1 7 3 : J a z z c J a m S e s s i o n : 
o r e 22: H. B r a d l e y . A H . D e c 
k e r . O. P r o f a z i o , V. S a r t i n i . 

P A I A 7 7 0 S I S M N A 
A l l e 17.15 G a r i n e i e G i o v a n n i n l 

' p r e s e n t a n o M a r c e l l o M a s t r o i a n -
ni in ; « Ciao . R u d y ». 

P A N T H E O N 
A l l e 1 R 3 le M a r i o n e t t e di M a 
ria A c c e t t e l l a i n : « B i a n c a n e -
v r e I s c t t e nan i • fiaba m u s i 
c a l e d i I caro A c c e t t e l l a e S t e . 
R e g i a I. A c c e t t e l l a . 

P A R I O L I 
A l l e 1 7 3 u l t i m a r e p l i c a C i a 
de l T e a t r o I t a l i a n o di P e p p i n o 
D e F i l i p p o i n : « 40 m a n o n Ii 
d i m o s t r a ». 

PICCOLO I E A T R O Dt VIA PIA 
C E N 7 A 'Te l tfWfWH) 
A l l e 17.45 C i a de l B u o n u m o -
re di M a r i n a L a n d o e S i l v i o 
S p a c c e s l d i r d a A D e S t e f a n i 
in : * S c i e n z e o r r u l t e » di M 
B e n i n c a s a : « I / l m p o r i a n z a del 
l a t i n o • d i E. Cantana Reg ia 

• D e S t e f a n i - C a r s a m S c o n e Bal -
vet t i - U l t i m a s e t t i m a n a . 

O U t R I N C 
A l l e l f i 3 - 1 9 J O P i c c o l o T e a t r o 
d i M i l a n o in • I.e haruf i e c h l o z -
z o t l e - d i C. Goldnnt R e g i a G 
S t r e b l e r . c o n G- B r o g l . D C c c -
c a r e l l o . E C r o v e t t o . G G a r k o . 
V G o t t a r d i . C. G r a v i n a . A 
M a e s t r i . G. Maur i . U. M o d u -
g n o . C. P a n i . T. S c o t t i . M. V a l -
d e m a r i n . L V o l o n g h i . 

RIDOTTO ELISEO 
A l l e 17 t re a m unic l d l U P i 
randel lo* « I / l m b e c l l l e • . « C e -
c r >. • L ' n o m o da l flore In 
b o c c a ». 

R O ^ s i N I < l e i «S2 r"/0) 
A l l e 1 7 3 S t a b i l e d i P r o s a 
R o m a n a d l C h e c c o D u r a n t e 
A n i t » D u r a n t e I ••Ha D u c c i in 
• O p r r a / l n n r a m l - ) r l l a • di 
F r a n c o d a R o m a R c g i a C D u 
r a n t e . 

S SABA 
A l l e 1 7 3 C ia d e i P o ^ i h i l i 
d i r e t t a d.» D u r g a c o n - « S o e n o 
m a f o r s r n o • . « I. a l t r o ARIIO ». 
« A l l ' u s r l i a • d i L P i r a n d e l l o . 
R e g i a D u r g a S c e n e E A m a t i 
U l t i m o r e p l i c h c . 

SALA DEI CONCERTI Dl CA
STEL S. ANGELO 
Ofcgi a l l e o r e 17 P i c c o l o T e a 
t r o d i CaMel S A n g e l o p r e s e n 
t a - « M a r e a dl s e t t e m b r e * 3 
a t t l d i D a p h n e D u Maurter 
R e g i a A l b e r t o D e Santto 

SALA S V N K E T (della T A V E R 
NA D E G L I A R T I S T I ) 
A I I P 2 1 3 A l d o I r i o n f o pre 
s e n t s • Mlnfonla per S \ n k e i 
n I • f a n i a s i e e l e i i r o n i c h e in 
2 t e m p i c o n Maria Mont i 

S A T I R l 

D o m a n i a l l e 22 p r i m a - I l i -
t x r t m i » c o n • C r o n a c h e d e l 
I ' l i a l l r t ta • d i C n l g o D e C h t a -
ra M a u r i z i o C o s t a n z o . c o n F 
B t s a z z a . V Dal V e r m e . D Del 
P e t e . P. F e r r a r a . A Ferrar i . 
R F o r z a n o . C. O l m i M m i c h e 
B. N i c o l a i . V e r s ! G. F r a t i n i . 

VALLE 
A l l e 17 T e a t r o S t a b i l e d e l l a 
c i t t a d i R o m a p r e s e n t a - « I I 
m e r c a n t e d l V e n r z l a • di S h a 
k e s p e a r e R e g i a Et tore G i a n -
n i n i 

2ANZARA C A B A G O G O 
Al le 23 M M e r c a i a l i . F S a -

•"bini A 'sa l ines . p r e « e n t a n o il 
c a n a r e i • I a r a r a b a i t o l a > m u -
<iche d i ^ a r o L io t ta C a n t a N l -
c o l a c c i o 

ATTRAZI0NI 
BABY P A R K I N G (V ia S Ptt 

sea 16) 
D a l l e 15 a l l e 22 v i s i t a d e l h- .m-
bin l ai p c r s o n a g g i d e l l e f labe. 
I n g r e s s o g r a t u i t o . 

SCHERMI B RIBAL.TE 
BIRRERIA t LA GATTA • (Dan 

clnjj P.le Jonlo. Montesacro) 
Aperto flno ad ora tnoltrata. 

Purchegglo. Tutte le specialita 
gustronomlche tedesche. 

INTERNATIONAL LUNA PARK 
( P i a z z a Vittorio) 
A t t r a z l o n l - R i s t o r a n t e - B a r -
P a r c h e g g i * 

L U N A P A R K 
T u t t e le a t t r a z l o n l d a l l e o r e 10 
a l l e o re 24 

M U S E O D E L L E C E R E 
E m u l o d l Mndutne T o m s a n d 
dl Londra e G r e n v i n d l P a n g i 
I n g r e s s o c o n t i n u a t o d a l l e 10 
a l l e 22 

VARIETA' 
A M B R A JOVINELLI Itel fJIJOti) 

A D3 o p e r a z l o n e s q u a l o b i a n 
c o e r i v i s t a A u r e l i - Z a m p i 

ESPERO 
I q u a t t r o flgll d | K a t i e Elder . 
c o n J . W a y n e A • • d r iv i s ta 

O R I E N T E 
R i t a l a n-;lla a m e r i c a n a . c o n 
R. P a v o n e M • e r i v i s t a 

TRIANON ( V I H MIIZIO -scevota 
101 T e l 780:W2) 
La sf ida dcRll I m p l a c a h l l l . c o n 
J. M a r t i n A • e r i v i s t a G e n -
n a r o M a s i n i 

VOLTURNO • Via Volturno) 
A c c n t e 077 d a l l ' O r l e n t e c o n f u 
rore . c o n K. Clark A • e n v . 
B c c c o G i a l l o 

CINEMA 
Prime visioni 

A D R I A N O l l e l JS2I53) 
R a n c h o B r a v o , c o n J . S t e w a r t 

A • 
AMBASCIATORl i l e i W l D/0) 

II p r i n c i p e Buerr lero . c o n C. 
H c s t o n A • 

A K t r t i c A ' l e i 66H I6B) 
R a n c h o R r a v o , c o n J . S t e w a r t 

A • 
A N t A R E S H e l « 0 9 4 7 ) 

Cat R a l l o u , c o n J . F o n d a A • • 
APMiD • l e i //VfvlH) 

P e r q n a l c h e d o l l a r o in p i " , c o n 
C. E a s t w o o d A # • 

A R C H I M f c O t <1eL 875.567) 
T h e C o l l e c t o r 

A R i S r O N < l e i 3S3 230) 
S i g n o r e A s l .cnori . c o n V. L i s i 

S \ • • 
ARLECCHINO 

t*na q n e s t i o n e d ' o n o r e . c o n U. 
T o g n a z z i S \ • • 

ARLECCHINO 
UNA QUESTI0NE 

D'ONORE 
UGO TOGNAZZI 

Rcgia di L. ZAMPA 

ASTOR fTel 6220 409) 
I^a m e r a v l g l i o s a A n g e l i c a , c o n 
M. M e r c i e r A + + 

ASTORIA 
Cat B a l l o n , c o n J. F o n d a 

A • • 
ASTRA i l e i tUtiZB) 

T u l t l i n s t e m e a p p a ^ s l o n a t a -
m r n t e . c o n J . A n d r e w s M ^ 

• v F N t i N O l e i t a 1.17) 
C o m e s T a l i g t a m m o la l i a n c a 
d I ta l ia , c o n Franch i - Ingra^s ia 

C • 
B A L P U I N A i l e i M/ « H ) 

I q n a t t r o flgll di K a t i e F.tder. 
c o n J . W a y n e A • • 

B A R B E R I N I • l e i C71 107) 
B o e i n g B o e i n g , c o n T . C u r t i s 

C • • 
BOLOGNA (Tel Co 700) 

Lady 1% con S. Loren • + + 

• L e s l g l e c h e a p p a l o n o ao- 9 
^ c a n t o a l Ut«U de l f i lm 0 
A c o r r l s p o n d o n o alia s e - A w gnenus e U s s l f l c a z l o n e per * 
• g e n e r l : 0 

• A = A v v e n t u r o c o • 
• C = C o m l c o • 
^ OA = D i s e g n o anUnato • 
• DO s D o e u m e n t a r l o • 
• OB = D r a m m a t l e o • 
m o - Giallo • 
• M = M u s i c a l s • 
0 8 = Rent lmentato 0 
0 8 A = Sat l r l co 0 
0 8 M = Btor tco -ml to log lco 0 

II n o s t r o g ludlz lo ral f i lm * 
V y l e n e e spres so a e l m o d o • 
0 s e g n e n t « : 0 

• + + + + + = eccez lona l* # 
• • • • • =• o t t l m o 0 
0 + + • = b a o n o 0 
0 • • = d b c r e t o 0 
• • = mediocre 0 
0 V M I t = v l e l a t o al m l - 0 
0 norl dl 16 ann i Q 

• • • • • • • • • • • 0 0 0 

8 R A N C A C C I O iTe l W> Z55) 
C o m e s v a l l g i a m m o la n a n c a 
d ' l t a l i a . c o n F r a n c h t - I n g r a s s i a 

C • 
C A P R A N I C A d e l U72 4155) 

J a m e s T o n t o p e r a z l o n e D . U . E . 
c o n L. B u z z a n c a A • 

C A P R A N I C H E I IA l e i 672 4h.i. 
M a d a m l g e l l a di M a u p i n . c o n K. 
S p a a k ( V M IS) S • 

COLA Ol RIENZO l e i AS<)->K4. 
C o m e s v a l l g i a m m o Ia B a n c a 
d ' l t a l i a . c o n F r a n c h i - I n g r a s s i a 

C • 
CORSO d e l 6716B1) 

V a g o n e l e t t o per as sas s in ) , c o n 
Y. M o n t a n d G • • 

OUE ALLORI I Tel 273201) 
I .ady L, c o n S Loren S • • 

EDf-N < l e i SUM IKBI 
Mi v e d r a l t o r n a r e . c o n G. M o 
r a n d i * • 

E M P I R E 
A f r i c a a d d i o (VM 14) D O + 

EURClNE ti'aiazzo Italia ali'Ein 
rel 5»10!W6) 

J a m e s T o n t o p e r a z l o n e D . U . E 
c o n L- B u z z a n c a A • 

E U R O P A • l e i i*.i 138) 
P e r q n a l c h e d o l l a r o in plt i . c o n 
C. Eastwood A • • 

F I A M M A . l e i 471 100) 
L a s p l a c h e v e n n e da l f r r d d o . 
c o n R. B u r t o n G • 

F i A M M b f l A t i e l 470464) 
T h e S p y w h o c a m e In f r o m t h e 
cold 

G A U ERIA d e l 6717K7) 
J u d i t h , c o n S. Loren D R • 

G A x O E N - l e i f A i . i M i 
Come svallgiammo la Banra 
d ' l t a l i a . c o n F r a n c h i - I n g r a s s i a 

C • 
G I A R O I N O ' l e i 4 M 9 4 6 ) 

l - a d y L, c o n S L o r e n 9 • • 
I M P F R I A L C I N E N I 

M a d a m e X . c o n L. T u r n e r 
D R • 

I M P E R I A L C I N E N. 1 
T n t t e l e r a g a r z e lo s a n n o . c o n 
D . N i v e n » • 

n A L I A « i P I H4f (WJ) 
Ml v e d r a l t o r n a r e . c o n G M o 
r a n d i S • 

M A R I O S O ' T e l fUnOJW) 
C o m e s v a l l g i a m m o la B a n r a 
d ' l t a l i a . c o n Franchi-Ingra<«sia 

C • 
MAJFSTIC «Tel 674 »W) 

A g e n t e s e g r e t o J e r r y Cot ton 
o p e r a z l o n e V r a g a n o . c o n G 
N a d e r G • 

M A / I I N I fTel 151942) 
I ^ d T L. c o n S L o r e n • • • 

M E 1 R O O R I V E IN 
I.a t r a p p o l a m o r t a l e . c o n G 
Ford a + 

M E T R O P O L I T A N d e l fiHy 4U0) 
F u m o d i L o n d r a , c o n A . Sord i 

S A • • 
MIGNON (Tel B69 49.{) 

I^a f u g a . c o n G. Ral l i 
'(VM 18) Dlt 4»4>4» 

M O D F R N O d e i itAllHh) 
S c t t e p i s t o l e per I Mac O r c g o r 
c o n R. Wood A + + 

M U U E H N O SALETTA 
D i e d p i cco l i i n d i a n l . c o n M 
O ' B r i a n G 4> 

MONDIAL d e l ft4H7D) 
J a m e s Tont n p r r a z i n n c D.U.K 
c o n L. B u z z a n c a A • 

N b A YORK • l e i (KU271) 
R a n c h o B r a v o , c o n J . S t e w a r t 

A • 
NUOVO G O L D E N d e l /5-> «M)z. 

D i m r n s i o n c d e l l a p a u r a . c o n J. 
T h u l i n G 4> 

O L I M P I C O 
P e r q n a l c h e d o l l a r ! In p i u . c o n 
C. E a s t w o o d A • • 

P A R I S • l e i /54.JU6) 
A f r i c a a d d l o ( V M 14) D O + 

PLAZA i l e i oHl l » l 
P a t t o a t r e . c o n F . S i n a t r a 

S • 
O U A T T R O F O N T A N E (Teietnn. 

470 265) 
II v o l ii d e l l a F e n l c e . r o n J 
S t e w a r t D R • • 

Q U I H I N A I E d e l S42fiSHl 
M e n a g e a l l ' l t a l i a n a . c o n V. T o -
g n a z z i ( V M 13) S A + 

OU'WiNETTA tT^i -r/ini!7i 
Ra«;segna di R o s a l i n d Russe l 
I.a s i e n n r a m i a z ia . c o n R 
Russe l S A 4>4> 

RADIO CITV d e l 4fi4 10.11 
M a r y P o p p i n s . c o n J . A n d r e w s 

M • • 
REALE d e l ttOZM) 

A f r i c a A d d i o ( V M 14) D O 4> 
REX d p | fo4 165) 

II p r i n c i p e g n r r r l e r o . c o n C 
H e s t o n A + 

R I T / l e i H.T/4H1) 
A U ' n m h r a dl u n a Colt , c o n S 
F o r s y t h A • 

RI VOL i d e l I6UKX3) 
II r a r o r s t i n l o . c o n R S t e i g e r 

( V M 18) S \ • « • • 
ROXY d e i -r/UMM) 

I p t i cn i in t a s c a . c o n L. Cas te l 
DR • • • • 

R O T A L d e i rmtA9) 
t ' p p e r s e v e n l ' n o m o da u c c i d e -
re, c o n P. H u b s c h m i d A + 

SALONE M A R G H E R I I A 
C i n e m a d 'essa i - D a r l i n g , c o n 
C h r i s t i e ( V M IS) D R + • • 

S M E O A L D O d e l i S l a H l ) 
T o t i l I n s l e m e a p p a s s l o n a t a -
m e n t e . c o n J . A n d r e w s M 4 

St A D I U M 
A d l o s G r i n g o , c o n G. G e m m a 

A • 
S U P E R C I N E M A ( l e i IKS 1-Ml 

II n o s t r o a g e n t e F l in t , c o n J 
C o b u r n -\ • 

I P F V I l e i s j ^ f i i g ) 
S e t t e p U t o l e per i Mar Gre£i<r 
c o n R W o o d A + • 

I R I O M P H E « l ' z a Annihal innr 
Tel 1 .fOO 1)03) 
A g e n t e s e g r e t o J e r r y C o t t o n 
o p e r a z l o n e L'ragano. c o n G 
N a d e r G • 

y/IGNA CLARA d e l T20 3S0) 
J a m e s T o n t o p e r a z l o n e D.U.F. 
c o n L. B u z z a n c a A 4 

V M T O R I A • l e i ->/» rs6) 
C h i u s o per r e s t a u r o 

Seconde visioni 
AFRICA • l e i i W) fW) 

O p e r a z l o n e C r o s s b o w , c o n G 
P e p p a r d A + 

a i p i i N t • l e i Tfi 193) 
A s s o dl p l c c h e . c o n G Ardi«-
s o n A 4> 

ALASKA 
II r l t o r n o dl R l n g n . c o n G 
G e m m a A • • 

ALBA i l e i T70 8S5) 
V n a v e r g l n e p e r II p r i n c i p e . 
c o n V G a s s m a n (VM 18) S A • 

ALCE (Te i <Ci64o) 
Ciao Pussycat, con P. O'Toole 

(VM 18) IA + • 

ALCIONE 
M e n a g e a l l ' l ta l ia i ia . c o n U T o -
g n a z z i (VM 18) S A + 

A L P I E R I 
A U ' o m b r a dl u n a c o l t , c o n S 
F o r s y t h A + 

ANIfcNfc 
L 'u l t in io g l . id ia torc 

AOUILA 
I.a c a r o v a n a deH'Alle lut . i . c o n 
B Lancaster A • • 

ARALDO i Via della Seieni-.-i 
m a Tel 254 IXI.S) 
30 W i n c h e s t e r per El d i a h l o 

A • 
ARGO d e l 1.14 HMD 

I 'na v e r g l n e per II p r i n c i p e . 
c o n V. Classman (VM 18) SA + 

A R i E l • l e i KII .YZII 
A D3 o p e r a z l o n e s q u a l o b i a n c o 

AT LAN l i e i l e i /bllinriH) 
La m e r a v i g l l n s a A n g e l i r a . c o n 
M. M e r c i e r A • • 

A U G U S T U S d e l 6Sh.45!)) 
N o n d l s t u r b a t e . c o n D . D a y 

8 • 
A U R E O i l e i KK0 6U6) 

Mi v e d r a i t o r n a r e ( p r i m a ) 
AUSONIA d e i -lib \W) 

C a s a n o v a "70. c o n M. M a -
s i r o i a n n i 8 A * + 

4 V A N A d e l i 11.1 105) 
O g g i d o m a n i e d o p o d n m a n l . 
c o n M M . i - t i o i a n n i SA ^ 

ftvUHlO i l e i ( f t t l U l 
La col t e la m i a Irggc 

BbLSl I O • I f HUitfl / l 
OgRi d o m a n i e d o p o d n m a n l 
c o n M M a s t r o i a n n i S A + 

BUi IO • l e i n 110 1*1) 
C iao P u s s } c a t . c o n P. O'Too le 

( V M 13) SA • • 
BRASIL d e l -o* .yj ) 

II r l t o r n o di R i n g o , c o n G 
G e m m a A + + 

B R I S I U L d e i I Jil.1424) 
I s t a n b u l n r d i n e d i u r c l d e r e 

B R O A O W A T d e i ! I3 i40) 
D u e maflosl c o n l r o A l C a p o n e 
c o n F r a n c h i - I n g r a s s i a C 4> 

CALIFORNIA i l e i ^inUIZ) 
30 W i n c h e s t e r per F.l D i a b l o 

A • 
C A S T E L I O i l e i "rfil rt>7> 

xXgrnte s e g r e t o 777 o p e r a z l o n e 
m i s i e r o . c o n R VVidmark A + 

C I N E S 1 A R d e l IKilAl) 
A d l o s Cirlnqo. c o n G G e m m o 

A 4V 
CLODIO d e l J55 657) 

N o n d l s t u r b a t e . c o n D . D a y 
8 • 

C O L O R A D O (Te l 6Z74207) 
M e n a g e a l l ' l t a l i ana . c o n U T o -
g n a z z i ( V M 18) S A + 

C O R A L L O 
Q u e l t e m e r a r l s n l l e m a c c h l n e 
\ o l a n t i . c o n A- Sord i A + + 

C R i S I A L L O 
La d e c i m a v l t t i m a . c o n M M a 
s t r o i a n n i ( V M IS) SA • • • 

O E L L E T E R R A Z Z E 
Quel t e m e r a r l s n l l e m a r c h t n e 
\ o l a n t i . c o n A. Sordi A • • 

O E i VASCELLO d e i V « 4 5 4 ) 
I j i d y L. c o n S L o r e n S • • 

O I A M A N T E d e l rr*M)t 
A c e n t e A07 l i r e n z a d u c r l d e r e 
c o n S Conner>* G + 

OIANA d e i /Xb(M6) 
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Dl MARGUERITE DURAS 

Una donna sul Gange 

MOSCA: cinquemila delegati discoteranno da marted) i principal! problemi 
politici ed economici dell'U.R.S.S, la situazione inffernazionale e 
gli orientamenti generali del Partito per i prossimi quattro anni 

T a bambina nasce verao 
*~* Udang, in unn capan-
na, vicino a una fnlloria. 
Ha giralo 11 inlorno per 
due giorni, per via della 
mnglie del faltore, magra, 
vecchia. La donna 1'ha aiu-
lata. Per due giorni le lia 
portalo riso, zuppa di pe-
•CB e, il terzo giorno, un 
•acco di juta per la par-
tenza. 

Nnn getta questa sun so-
rellina Siamese nel Me
kong, nnn I'ahhnndnna su 
tin sentiern della piann dei 
Ginnrhi. Cli nltri fidi die 
verranno dopo questa pic-
cola. Ii ahhandnncrn sem
pre verso In stcsia ora in 
nn posto qunlunqup. qnan-
do il giorno e nl riilmine 
e il nolo fa rnnzare le 
orecchie e stnrdi«re. La «e-
ra si ritrova sola, si do-
manda rhe ne e gtalo mai 
di qnella ensa che. porlava 
in se. nn atlimn prima, fat-
ta a sua immagine — rhe 
non dnveva abbandnnare 
— ana pansa e si riparte. 
Non Irova nnlla. Si gratia 
!o mammelle dove srivola 
nn po* di lalte, e avnnti. 
Forse. la prima vol in che 
dimentira. soffre. Le altra 
volte awcrte solo la dif-
feren7a Va avanti. e poi 
si addormenta. Rntlam-
hang. rbiara canzone di 
bambini arrampirali in 
groppn ni hufali rhe don-
dnlnnn c ridnno, lo rnnta 
prima di addnrmeninr«i 
dielro i funrlii di Mcrpi 
di un \illagcin nrlln foro
sin dalla parte delle tisri. 
neirosrurila della ciunsl.i. 

Il Tonle - San, dopo 
IMang. e farile da scsmire. 
Con la banibina rorirala 
dritta nel «arco. il *ai*cn 
altaeralo alle «nalle e nn-
nndato alia vila. ha rnn-
tinuatn a scendere Innffn il 
Tonle-Sap. A Pnom-Pcnh 
«i ferma qualrbe ciomo 
Poi rominria a seetiirr il 
Mekong. Ciunrhc di ri«n. 
a rentinnia. vannn <sul liu-
me. 

Una donna le a\eva da-
to ilelle indira7ioni dopo 
Pnr«at. ma prima di Knm-
pong-Chnam. prima rhr 
nasres«e il bambino: p.n-
•alo Pnom - Penh. ver«o 
Chaudor. Si rirordn bene. 
Non piio lavorare ron que-
sfo bambino. la gente non 
ne vunl sapere. cia senra 
bambino non r'era rinsci-
ta. diria*«elte anni. e la 
panria, racriala via dap-
pertntto. Provate pin a-
vanli. 

Non lavorera mai. la «na 
nrruparinne, non e ben 
rhiara la sua oceupazione. 

La donna le aveva datn 
nna infnrmazinne sen a : 
•embra rhe ci <iano dei 
bianchi rhe arrettano bam
bini. Riparte Non si infor-
ma neanrhe pin. Nessnno 
qni parla il ramhociano. CM-
pila di rado. II prima posto 
di bianrhi? Ma vallene. Ri
so gn a seguire il Mekong, lei 
lo aa, si fa rnsi. Lo segue 
infatti. Sulla sna schiena. la 

bambina dorme quasi tutto 
il tempo. Da quulche set-
timana, da qualrbe giorno 
nncora di piu, dorme molto, 
bisogna svegliarla per farla 
mnngiare. Mangiare che co-
sa? Bisogna darla via, que-
sta bambina, e tempo; e 
poi camminare, leggera. ai 
margin! delle risaie. Sotto 
la palpebra azzurrina, 1'oc-
chio dorme. Ha mal guar-
dato qualcosa? A Long-Xti-
yen, vede dei bianrhi qua 
e la per le strade. Posto di 
bianrhi. Va nl merralo, 
mette giu la bambina su 
uno straceio, aspplta. (/ul
tima cambngiana del suo 
viaggin passa e le dice rhe 
la bambina e morta. Alio-
ra la piz/ica. la bambina 
grida, rhiaro rhe no. La 
cambngiana dice che la 
bambina mil ore, che biso
gna far presto per... Che 
cos'e che vnoi? 

— Darla via. 

L'altra la prende in gi
ro: chi vorra saperne di 
questo sgorbio, nna bam
bina cosi magra? A Sadec, 
vede anenra dei bianchi, 
va ai merrato. mette giu 
la bambina sullo straceio, 
aspetta, nessunn le rivolge 
la parola. la bambina dor
me sempre di pin. Laseiar-
la li addormentata... Ma i 
rani in fondn al merrato? 
Va avanti. A Vinh-Long 
ri sonn altri hianrhi, quan-
ti re ne sono! 

Va al merrato. mette giu 
la bambina sullo strarrin 
d.ivanli a so. si acrorrola 
e iisprlla. Questo merrato 
la fa ridere. ri sono mer-
rati. ilopn un troppo lun-
go rammino — va in fret-
ta allora per far pin pre
sto della mnrte — rhe la 
fanno u*rir di «enno: mer
rato di Vinh-Long. Quesla 
bella banibina e per chi la 
vorra. dire, o per niente, 
perche lei non pno por-
tar«rla dielro, guardate il 
mio piede e capirele. Nes
snno eapisce II piede © 
ferilo. un vasto squarrio 
fatto da una pielra laglien-
te, nello. nella pelle. ilen-
Iro ci sono gia «lei vermi. 
e lei non sa rhe pnzza. I-a 
bnmbina dorme. Non la 
guarda. e neanrhe il piede 
giurda. rhe e appoggiato 
di fianco alia bambina, 
parla sola come in quel 
merrato di Tonle-Sap do
ve sua madre era cosi in-
daffarata. K* per via di 
tmto quel ciho esposto. di 
queH'odore di carni cotte 
e di zuppe calde. Chi ia 
\in>|e, quests bambina ? 
Lei nnn ha pin latte. que
sla mattina quel poco che 
re<tava la bambina non I'ha 
voluto. Da ana gianra le 
hannn offerto del riso cal-
do. ha mastirato il riso a 
Inngo e da borra a bocra 
glielo ha dato. la bambina 
ha vomitato. Men I ire allora. 
Dire rhe e ana bambina in 
bunna salute. Chi la vuole 
si farria avanti. Cia due ore 
rhe aspetta. E non si ae
ro re r rhe gia da qacMe par
ti nessnno eapisce quel rhe 

MARGUERITE Duras * nata a Saigon nel 1914, e in Indocina ha 
vissuto sino a 17 anni. Ha studiato poi, a Parigi, matematica, 

diritto e scienze politiche. Ha preso parte alia resistenza ed ha 
mihtato nel partito comunista; e stata fra I flrmatari del manifesto 
dei 121 contro la politica francese in Algeria. Ha pubblicato. spe-
cialmente presso Gallimard, una serie di romanzi e alcune opere 
teatrali; sono fra le sue opere piu note Una diga sul Pacifico, del 
1950; / cavalllni di Tarquinia, del '52: Moderato cantabile. del '58: 
11 pomerioaio del signor Andesmas, del "62: II suo editore italiano 
e Einaudi. Alia costante ricerca di un linguaggio semplice in appa-
renza ma ricco di tensfone (per cui 6 stata da qualche cntico 
avvicinata alle esperienze narrative del Noveau roman). la scrit-
trice aggiunge un interesse appassionato e lucido per le vicende 
umane, per i sentiment! e i meccanismi psicologici. Interessanti 
sono i rapport! fra la sua opera e il cinema: sono stati tratti dei 
film dai suoi romanzi piu famosi. e ba scntto lei stessa la sceneg-
giatura di Hiroshima mon amour e di Une aussi tongue absence 
(L'invemo ti jard tornare); si sta ora accingendo alia sua prima 
espenenza come regista. II suo ultimo romanzo, Le vice-consul 
(11 viceconsole), e uscito da poche settimane e ha gia avuto molto 
successo in Francia. Si svolge a Calcutta e alterna la narrazione 
di due mondi. di due vicende: quella del vice console di Lahore 
che, perseguitato dalle fmmagini di miseria e di morte, impazzisce 
per un momento e spara sul lebbrosi nei giardini di Shalimar (e 
con lui si muove tutto 1'ambiente degli europei, fatui in apparenza 
ma segretamente divorati da Ho stesso disagio); e quella di una 
donna asiatica, venuta a Battambang. in Cambogia, fln suLle rive 
del Gange dove vive. ormai vecchia, ridotta alia follia dalla fame. 

I branl che qui pubblichiamo per gentile concessione della 
autrice e della casa editrice Gallimard sono tratti da vari capHoli 
del Vice-consul. Nel primo di quest! bran! viene rievocato un 
episodio della vita della donna risalente al tempo della domina-
zione francese in Indocina. 

racconta. Ieri se ne era ac-
corla, oggi no. 

• • • 

Non tornera piu nel 
Nnrd. Risalira il corso 
del Mekong per trovare il 
Nord, ma una mattina si 
incamminera nella direzio-
ne opposta. 

Seguira un afTluente del 
Mekong, poi nn altro. 

Una sera si trovera In 
una foresla. 

Un'allra sera di fronte a 
un flume, che anrora sc-
guir.'i. E' un fniine molto 
lun^o. Lo lasria perdere. 
Di nnovo, IJ foresta. E ri-
enminria da capo, fiumi, 
strade. passa per Mandalay, 
disrende I'lrawadi, attra-
versa Prome, Rassein, ar-
riva al golfo del Rengala. 

Un giorno c seduta di 
fronte al mare. 

Riparte. 
Si dirige a Nnrd altra-

verso le pinnnre sotto Chit-
tagong e gli Arakan. Un 
giorno, sono dieci anni 
che cammina, Calcutta. 

Si ferma. 
In prinripio, ha ancora 

I'aria giovane. qualche vol-
ta la prendono sul tetto di 
una giunca. Ma il suo pie
de pnzza sempre di piu. 
e per settimane, mesi. le 
giunrhe non la caricano. 
In questi perindi, sempre 
per via del piede, gli uo-
mini nnn vogliono saper
ne di lei. Qualrhe volia 
pero surcede. uno spac-
ealegna. In qualche po
sto sulla mnntagna le rti-
rnno il piede. Resta una 
deeina di giorni nel corti-
le di un nspedale, le dan-
no da mangiare. ma si sal-
va. poi il piede guarira del 
tut to. stara molto megltn. 
Poi la foresta. La follia 
nella foresta. Per dormire, 
sempre vicino ai villaggi. 
Ma qualche volla nnn re 
ne sonn, e allora in una 
grntla o sotto un alhrro. 
Sogna: le pare di essere la 
sna bambina morta. o un 
bufalo della risaia, talvol-
ta ri«aia e foresta: lei che 
resla nolli inten* ncll'arqua 
morlale del Gange «enza 
mnrire. dopo. sogna di es-
ser morta, annegata 

Qnanli figli melte al 
mnndn? A Calcutta dove 
trova I'abbnndanra. le pat-
tumiere piene del Prince 
of Vales, il riso caldo da-
vanii a nn piccolo cancel I o 
che ha imparatn a rirnno-
srere. e di\enlata sterile. 

Calrntta. 
Si ferma. 
Sono dieci anni rhe e 

partita. 
• • • 

Lungn la riva. snl sen-
tiero. nn rumore di pa««i 
prrripitosi. a piedi nudi, 
dielro di lui. Si volta, ha 
paura. 

Che cos'e? 
Paura di che cosa? 
Ora In ehiama, si awi -

rina. Alia, neanrhe lanto, 
ma magrivima. Errota qua. 
E* ana donna. Calva come 
nn bonzo. sporca. A pita le 

brarcia, ride, continua a 
chiamarln, ferma a pochi 
metri da lui. 

E' pazza. II suo sorriso 
non inganna. 

Mostra verso la baia, ri-
pete una parola, sempre la 
stessa, come: 

— Rattambang. 
Tira fuori di tasca delle 

monete, va verso di lei. si 
ferma. Dev" essere uscita 
ora dairncqua, e fradiria, 
le gambe laccate di un fan-
go nero, quello delle rive 
da qtir«ta parle dcll'isola 
che e rivolta \crso la fore 
© che il mare non riesce a 
•crostare. il fango del Gan
ge. L'uomo non osa awi -
cinarsi, e tiene i soldi in 
mano. Lei ripete la parola, 
qualcosa come Battambang. 
La pelle del suo volto e 
scura. di cuoio, gli occhi 
brillano in fondo a nidi di 
rughe scavate dal sole. II 
cranio e ricoperto da nn 
grasso senro, come nn ca-
»co. H vestito fradicio le 
disegna il corpo magro. II 
suo sorriso senza fine fa 
paura. 

Si cerca nel vestito, fra 
le mammelle, ne tira fuori 
qualcosa e gliela tende: an 
pesee vivo. I/aomo non fa 
an gesto. Si riprende il pe
ace e mostrandnglielo smo
te la testa ridendn ancora 
di piu. II pe<ice ghigliotti-
natn si agita. Dev'essere an 
divertimento per lei. far 
paura. schifo. Gli si avvi-
cina. Charles Rn<«rit in-
dietreggia, lei avanza an
cora, lui ancora indietreg-
gia, ma lei e piu svella e 
Charles Rnssett getta le 
monete a terra, si volta e 
fugge correndo verso il 
sen tiero. 

Ancora i snoi pa«si die-
tro di lui. resolari. da ani-
male: nnn ha rarraltato il 
denaro. e corre svella, ma 
lui piu sveltn ancora. II 
sentiero e dirilto. Inngo. 
Presto, ecco il Prince of 
Wales, le cancellate. il pal-
meto dove lei non pun 
entrare. 

Si e fermala? Charle* 
Rossctl si ferma anrhe lui 
c si volla Si. 

E* a cento metri da lui, 
ha rinnneiato a seguirlo. 

Gnarda verso il mare, ha 
dimenlirato tutto Perche 
tanta paura? Charles Ros
sctl sorride ora. La stan-
chezza, prnsa. 

II cielo si apre. basso. 
gricio • aranrin come an 
crepnscolo d' invemo. Si 
cente canlare: lo stesso 
canto di poco fa. La boc
ra piena di pesce cm do. e 
lei che canla. 

L'uomo riloma sui suoi 
passi. Let gli volta la schie
na. va drilia verso la la-
guna e ci entra. piano, pra-
dentemenle. talta quanta. 
Solo la testa emerge a pe-
lo d'acqaa. e in lotto ugaa-
le a nn bufalo. si melte a 
naotare ron allacinante 
lentexza. Ecco: sta cac-
ciando. 

(Trad, di Edda Canton!) 

PA VESE, VITTORINI, GADDA E 
PASOLINI IN CECOSLOVACCHIA 

Dal nosiro corrispondente 
PRAGA. 26. 

Vasto e vano e U programma 
di quest'anno delle case edilnci 
praghesi specializzate in tradu-
tioni di opere straniere per 
quanto nguarda I'ltalia. Non solo 
il numero di ubn che »aranno 
tradotu e doppio nspetto alia 
media degii anni scorsi. ma il 
cnteno della scclta e mutato: 
opere rappre<entative delle piu 
vane tenden/e saranno ofTerlc 
at lettort cccoslovacchi. che. da 
parte loro. ma t̂rano di apprez-
zare con crescente interest la 
lettcratura moderna italiana. Lo 
atanno ad indicare 1c \enditc di 

hbn ltahani, che si awicinano 
a quelle francesi ed americane. 
che hanoo sempre avuto posi-
zioni dominant!, tra i paesi oc-
cidcntaU. 

Sono uscitt da poco I pnmi 
quattro hbn. La casa editnee 
Odeon ha presentato Le amtche 
di CesAre Pavese, tradotto da 
Alena Hertmanova e da V. Mi 
kes; La Garibaldtna di Elio Vitr 
tonni. tradotto da Alena Wildova 
Tosi; Quer pasticciaccto brutto 
de via Verulana di Carlo Erro-
lw Gadda. tradotto da Zdenek 
Frybort; Una tnta vtolenla di 
Pier Paolo Pasolini. tradotto da 
Radovan Kratky. 

La stampa locale ha commen-

tato COD favore la pnma sfomata 
di Ubn. rilevando come la cul-
tura italiana abbia avuto, ed 
abbia. notevole eco nel mondo 
dopo la liberazione dal fascismo 

Nei mesi prossimi saranno pub-
bheati molti alln volumi. Zdenek 
Frybort. cut va U mento di aver 
fatto conoscere buon numero di 
opere italiane, ha gia tradotto 
Ni viver* ni morm di Oreste 
Del Buono e sta lavorando a Ce
cilia e le streohe di Laura Conti. 
Sara quindi ta volta del BeWAn
tonio di Vitahano Brancatt, que-
st'ultimo per la casa < Mlada 
Fronta > (Fronte della Glovento). 

E' il caso di ricordare che la 

traduzione del bbro di Brancati 
e stata chiesta dal < Maj >. ossia 
dal club dei giovani lettori. Que
sto club sceglie ogm anno 6 o 7 
opere da pubblicare. meta delle 
quah straniere, in base alle n-
chieste pervenute dai suoi mem-
bn. da tutu la Repubblica. In 
base al referendum tra i membn. 
si stabihsce anche Ia tiratura. 
Quest'anno la tiratura massima 
e stata cosi decisa per un libro 
di Steinbeck, 220 000 copie: se
guira BeU'antonio con 200 000. 

Saranno anche presentate in un 
volume le sceneggiature dei film 
di Federico Felhni. 

f. Z. 

Durera 12 giorni il dibattito 
al XXIII Congresso del P.C.U.S. 
It tentativo dei comunisti cinesi (che saranno assenti) teso a marcare la «scissione»fra i partiti dell'Occidente e dell'Asia 
e fallito: saranno presenti al Cremlino le delegazioni del Partito dei Lavoratori del Vietnam del Nord, del Fronte di Libe
razione del Vietnam del Sud, del Partito Comunista della Corea del Nord, dei Partiti e dei movimenti di liberazione del-

I'Africa e delPAmerica Latina - Dibattito ampio e articolato in tutto il Paese - Una complessa problematica 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, marzo 

Alle died del mattino di mar-
tedi, 29 mar20. st aprtrd il 
congresso del Partito comunista 
dell'Unione Sovietica. XXltl di 
una storia le cui origini risal-
gono ormai a oltre sessant'an-
ni fa. Per dodici giorni, cin
quemila delegati eletti a scruti-
nio segreto nelle assemblee re-
gionali, territoriali e repubblt-
cane, dibatteranno i principal 
probtemt polttt'ct ed economici 
della vita del paese, esamine-
ranno la situazione politica t'n-
ternazionale e decideranno gli 
orientamenti generali dell'azio-
ne del partito per i prossimi 
quattro anni. 

Dal XX11 congresso, che ebbe 
luogo dal 17 al 31 ottobre del 
1961. al XXlll. il PCUS ha au-
mentato t suoi iscritti che sono 
passati da 9.700.000 a oltre do
dici milioni. Di conseguenza non 
solo il numero dei delegati 4 
passato da 4.500 a 5.000. ma 
ognuno di essi rappresentera 
un numero piit alto di iscritti. 
esattamente 2.400 per ogni de
legate. Tre quarti dei delegati 
sono di nuova nomina. 

Nella sola del Palazzo dei 
congressi al Cremlino, che fu 
inaugurata proprio in occasio-
ne del XXII, oltre ai cinquemila 
delegati del PCUS prenderan-
no posto circa 300 delegati dei 
partiti comunisti stranieri e 
osservatori di molti giovani 
Stati africani. La maggioranza 
delle delegazioni dei partiti fra-
telli sard guidata dai pn'mi se-
gretari o presidenti di questi 
partiti stcchi il XXlll, come i 
congressi precedenti, sard an
che un grosso avvenimento in-
ternazionale ed un momento im-
portante nella vita del movi-
mento comunista mondiale. 

Sard assente, per la prima 
volta. la delegazione del Partito 
comunista cinese e questa c se-
dia vuota > non potra non far 
riflettere i delegati sulla gra
vity della crisi che attraversa 
il movimento comunista. L'as-
senza del piu numeroso partito 
comunhta d'Asia e del mondo 
al congresso del partito cui va 
il merito storico di aver rea-
lizzato il primo Stato sociali-
sta della storia configura una 
situazione ai limiti della rottu-
ra. indica Vesistenza di una 
profonda scissione nelle idee e 
nell'azione delle forze rivoluzio-
narie mondiali. Forse i diri-
genti cinesi, che hanno risposto 
all'invito del Partito comunista 
dell'URSS con una pesante let-
tera di accuse pur sapendo che 
il XXlll congresso non sareb-
be stato un luogo di polemiche 
pubbliche come, almeno in par
te. lo fu il XXII. avevano ac-
carezzato il disegno di far ri-
sultare piu appariscente la scis
sione tra i partiti comunisti del-
Voccidente e quelli dell'Asia. 
tra le forze rivoluzionarie che 
hanno una lunga e tradizionale 
esperienza di lotta contro Vim-
perialismo P quelle che forma-
no oggi Vossatura dei movimen
ti di liberazione nazionale. 

Se & cosi, questo disegno 4 
in gran parte fallito. Lo prova 
la presenza di delegazioni im
portant! come quella del Par
tito dei lavoratori del Vietnam, 
guidata dal segretario generate 
Le Duan, la delegazione del 
Fronte di Liberazione Nazio
nale del Vietnam del sud, del 
Partito comunista della Corea 
del nord, dei partiti e movi
menti di liberazione d'Africa e 
a"America latina. Detto questo. 
va ripetuto perd che Vassenza 
dei comunisti cinesi e di qual
che altro partito comunista & 
grave e. se si comprende la 
volonta dei dirigenti sovietici 
di non fare del XXlll congresso 
una tribuna polemica, rimane 
il fatto che la < sedia vuota » 
dei compagni cinesi non potrd 
non influire, in un modo o nel-
Valtro. sull'esame dei problemi 
internazionali il cui stato at-
tuale richiederebbe invece il 
massimo di unita di tutte le 
forze rivoluzionarie. 

Compito principale del XXlll 
i di approrare il nuovo piano 
quinquennale di sviluppo eco-
nomico 19611970, frazione im 
portante del piano rentennale 
di edificazione della societd co 
munista, le cui linee fonda-
mentali furono approvate dal 
XXU congresso. 11 nuoro piano 
quinquennale £ I'ottavo nella 
storia dello sviluppo pianifica-
to deXVeconomia sovietica che 
comprende set piani quinquen-
nali e un piano settennale e 
che va dal primo Piatihetka 
(19281932) grazie al quale fu 
gettata la base della industria-
lizzazione del paese. a questo 
nuovo piano 196670, che rap-
presenta il primo serlo sforzo 
di equilibrare i differentl setto-

ri economici e produttivi del 
paese. 

Tutta la vita dell'Unione So
vietica, t suoi successi, le sue 
lotte interne, i suoi momenti di 
pausa passatio attraverso i con
gressi del partito, che hanno 
nei congressi del PCUS le tap-
pe fondamentali. Vale la pena 
di ricordare il sesto congresso, 
illegale, nel 1917. che pose lo 
obiettivo del rovesciamento del 
governo borghese e la conquista 
del potere da parte del prole
tariate; I'ottavo congresso. nel 
WW. che fra le rovine economi-
che causate dalla guerra civi
le lancio il programma di co-
struzione della societd sociali-
sta; il quattordicesimo con
gresso, nel 1925. che adottb le 
grandi linee della industrialize 
zazione del paese; il quindicesi-
mo congresso. nel 1927. die ap-
provo il programma della tra-
sformazione socialista delle 
campagne. 

Anche se non tutti i congres
si hanno avuto una eguale im-
portanza sul piano storico. tutti 
hanno dato un contribute alia 
costruzione e al progressiva 
consolidamento dello Stato so
cialista sovietico, al suo svi
luppo economico. 

Come tutti i congressi pas
sati, anche questo XXlll i 

stato preceduto da un ampio 
dibattito sviluppatosi nel cor
so di questi due ultimt mesi. 
Di questo dibaffito, al quale 
hanno preso parte non solo i 
comunisti ma i piii larghi strati 
della popolazione lavoratrice, 
abbiamo gid riferito sulle co-
lonne del nostro giornale nelle 
settimane scorse. man mano 
che la discussione prendeva un 
volte e un mdtrtzzo precisi. 

Po'tchd 40 giorni prima del 
congresso, come vogliono i ter
mini statutari, era stato pub
blicato dalla « Pravda » t'l pro-
getto di tesi relative al nuovo 
piano quinquennale. il dibaflt-
to e state convogliato sopral-
tutte sulle questioni economi-
che, sul perfezionamento dei 
melodi di direzione economica, 
sull'allargamenlo dell'aulono-
mia delle aziende e delle im-
ziative individual! come ga-
ranzie dello sviluppo democra
tic della societd sovietica. Mi-
nore attenzione k stata dedicate 
invece. a quanto risulta almeno 
dai risultati del dibattito appar-
si sulla stampa, alia parte in-
ternaztonale del progetto di tesi 
economiche che prendeva in 
considerazione, sia pure in mo
do affrettato, gli obiettivi della 
politica est era sovietica: assi-
curare condizioni pacifiche al 

lavoro della popolazione del
l'URSS, rafforzare la fratemitd 
tra i paesi socialist!', appog-
glare i mouimenlt di liberazio
ne nazionale, sviluppare la so-
lidarietd cot oiouani sfali indt-
pendenti d'Asia. d'Africa e di 
America latina, far trionfare i 
principi della coesistenza pact 
fica tra stati a regime sociale 
diiyerso, evitare all'umanitd la 
sciagura di una nuova guerra 
mondiale. 

Per contro. la mancanza di un 
progetto di tesi politiche ha fat
to si che il dibattito precon 
gressuale sui problemi sped-
fici della vita politica sovietica 
assumesse aspetti contradditto 
ri e talvolta anche un po' con-
fusi, che problemi non risolti 
o accantonatt come quello della 
valutazione del ruolo di Stalin 
o dei dieci anni di politica kru-
scioviana venissero affrontati 
in modo disordinato e scarsa-
mente oggettivo. 11 che ha su-
scitato negli ambienti intellet-
tuali, ulteriori discussioni e 
anche appelli alia direzione del 
partito come abbiamo gid avu
to occasione di segnalare trt 
una precedente corrispondenza 

Come si rifletterd questa com
plessa problematica al XXlll 
congresso £ difficile dire. Man-
ca ancora, con ogni probabilitd, 

Preziosi manoscritti biblici esposti alia Trivulziana di Milano s 

Un tesoro di parole 
e immagini ebraiche 

Particolare del < Banchetto dei giusti a (da un manoscritto dell'Ambrosiana di Milano) 

L'inizio del t libro dei Giudici a (manoscritto della biblioteca Berio di Genova) 

La Sala del Tesoro della Trivulziana. al Ca-
stelio Sforzesco di Milano, accoglie la < Mostra 
dei manoscntti biblici ebraici decorati >, un 
«corpus» di 50 manoscntti bibbci in caratteri 

ebraici. decorati e anche mimati. provementi 
da raccolte nazionah ma di ongine. oltre che 
italiana. tedesca, francese e spagnola. 

Si tratta di un patnmonio artistico-bibliografico 
assolutamente sconosciuto nel suo insieme, sia 
perche comprendente moltissimi codici non an
cora pubblicati. sia perche mai prima d'ora 
radunato in una singola esposizione pubbhea. 
Le opere sono tutte di grande bellezza, un aa-

piente equUibno di valon grafid (e la scnttura 
ebraica si presta all'uopo) e di rafTinatezze deco
rative derivanti. tramite U filo di una ferrea 
tradmone. dali'ambito culturale medio-onentaJe. 
I fogh sono sovente abbelliti da Ulustraziom 
che sfatano I'afTermata iconoclastia della reb-
gione ebraica. La mamfestazione e stata ordi
nate daU'Associazione Donne Ebree dTtalia. con 
la collaborazione dell'Istituto di Storia dell'Arte 
dell'Universita di Milano e sotto U patrocinJo 
del Comune e dell'Ente Manifestazioni Milanesi. 

E* aperta ogni giorno tranne, per rispettare Ia 
tradizione israelita, il sabato e ternunera il 
23 marzo. 

non solo una piena waturazione 
politica dei problemi, ma an
che il necessario distacco che 
calma le passioni umane. Di 
conseguenza, se questi proble
mi saranno affrontati nella rela-
zione politico del primo segreta
rio del partito Brezncv. lo sa
ranno con ogni probabiltta an
cora in modo indtretto. senza 
scomodare ombre troppo pesan-
ti, per correggere questa msuf 
ficienza o per attenuare quella 
critica, badando piuttosto a far 
convergere gli sforzi del par
tito e del paese nella reahzza-
zione dei compiti immodiati po 
sti dal nuovo piano quinquen
nale, che non sono ne %emplici 
ne facili soprattutto per cio 
che riguarda la netta svolta, 
riparatrice di antichi torti, che 
si vuole imprimere nelle cam
pagne. 

Bisogna tener presente, d'al-
tro canto, che questo congresso 
precede di appena un anno la 
celebrazione del cinquantesimo 
anniversario della Rivoluzione 
d'Ottobre e che il PCUS sente 
la necessitd di andare a questa 
celebrazioni avendo dietro di se 
il paese unite dopo le dure pro
ve dealt anni del culto, la sua 
condanna e il faticoso processo 
di riassestamento non ancora 
del tutte concluso. 

II XXlll congresso. come ab
biamo detto, si aprira martedi 
mattina con il seguente o.d.g.: 
1) bilancio di attivitd del Comi
tate Centrale, relatore il primo 
segretario del PCUS Leonid 
Breznev; 2) relazione della 
Commissione Centrale di Con-
trollo; 3) progetto di piano 
quinquennale di sviluppo eco-
mico, relatore il Presidente del 
Consiglio dei ministri dell'URSS 
Aleiiei Kossighin; 4) elezione 
dei nuovi organismi dirigenti 
del partito. 

La sala del Palazzo dei con
gressi ospita 6.000 persone. Di 
queste, cinquemila saranno de
legati del PCUS, due o trecento 
delegati stranieri e il resto in-
vitati, rappresentanti delle fab 
briche, delle organizzazioni so
ciali e culturali moscovite. I 
delegati del PCUS rappresenta-
no tutti i settori della produzio-
ne. della vita politica. sociale 
e culturale del paese. Afotca da 
sola £ presente con 300 delegati 
tra i quali fiqurano tutti i diri
genti del partito, rappresentanti 
delle grandi fabbriche della ca
pitate, rettori di universitd e 
istituti scientifici. scienziati, ar-
tisti e scrtttori. Tra gli scritto-
ri eletti delegati a Mosca o al-
trove non figurano questa volta 
a differenza del XXU congres
so. due dei nomi piu noti delle 
lettere sovietiche: Alexander 
Tvardovski, direttore di « Novi 
Mir > e membro candidate del 
CC uscente, e Boris Polevoi, 
direttore di «lunost *, le due 
riviste che in questi ultimi tem
pi erano state particolarmente 
criticate in sede precongres-
suale come risulta anche dall'ul-
timo numero della rivista « Vi
ta di partito ». 

Sabato 9 aprile, al termine di 
12 giorni di discussioni e di con-
fronti. il congresso si conclu-
derd con I'approvazione del 
piano quinquennale. di una ri-
soluzione politica e con I'elezio 
ne del nuovo Comitate Centra
le. 

Al termine del XXII Congres
so il Comitate Centrale venne 
rinnovato del 70 per cento. 
Non e escluso che anche sta-
volta si abbia un rinnovamento 
altrettanto ampio. In ogni caso 
lo Statute del Partito, modifi-
cato nell'ottobre 1961. presort-
ve in questi termini, all'artico-
lo 25. le regole del rinnovamen
to: « Ad ogni normale elezione 
la composizione del Comitate 
Centrale del PCUS e del suo 
Presidium viene rinnovata di 
non meno di un quarto. I mem-
bri del Presidium vengono elet
ti di norma non piu di tre vol
te consecutive. Qualche compa-
gno dirigente del Partito. per la 
sua autoritd riconosciuta, le 
alte qualitd politiche, organiz-
zative o di altra natura. pud 
essere eletto agli organi di-
rettivi per un periodo piu pro-
lungato. In questo caso il can
didate si considera eletto a con-
dizione che raccolga, a scruti-
nio segreto. non meno dei tre 
quarti dei voti». 

II CC nella stessa giornata 
eleggerd il nuovo Presidium * 
la nuova segreteria che, a loro 
volta, procederanno alia nomi
na del primo segretario del 
partito. E con questi alti con-
clusivi U congresso si sc'toglie-
rd demandando al nuovo CC e 
ai suoi organvtmi superiori la 
direzione del partito per i pros
simi quattro anni tra i quali 
figura Vanno del cinquantenario 
della Rivoluzione socialista di 
ottobre. 

Auausto Pancaldi 
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Come andrebbe il mondo se il Presidente 
Uniti fosse sfuggito all'attentato il 22 noveml 1963? 

L'«ANONIMA» TV j Kennedy: «mille giorni» e 
v. .1! c .-:_i i. _»i I? ,.„,... I:.. „l._ rnnnp«i.ni<iii>i vitivn In fnnztntiA drH'autn- I ^ ^ ^ B ^ ^ , 

un tragico compromesso 

L 

T n Furore di Steinbeck c'o 
•*• una pnpiita fnmosn nella 
qiiiile al ronlitdinn d i e di-
B|irrnlamrnte rhicilc di gape-
re chi, pruprin chi fnicnmen-
IP b responiithile della sua 
rarrinla did In terra, r a qua* 
li persnnp epli polrrhho ri-
volgersi per evitare la rovi-
na, tin eniisinrio vett'.ito dal
la rilta risponde inflefltiliil-
motile d i e twin csiMe un chi, 
nnn eRi§lono perannp I'nirhe: 
c Wtntmiuui rhe vunle qttel-
la terra. 

Torna in menle quella pa-
pinn ipinudn, in Italia, si par-
la dell,i Televisinne. nn/t 
della TV. Anrlie la TV. per 
milium di ilnliiini, b. una snr-
ta di « Amiriiiiia », pur «se 
Rill video nxni sera nppnio-
n» vulli o nciini. Delia TV, 
d i e pure quolidiannmenlp f» 
presenle in Innln case. e. en
tile ni dire, una « nmiea di 
f a m i d in n, si parla ipesso 
ciime di un Knte nMrallo e 
lonlani). d i e . Remmni, puo 
essere idciilifimln ron il uo-
verno. Non e un easi» rlie 
ver«o la produ/inne lelevisi-
va. rlie pnro e rnsi vnsla e 
difTercn/iata. si e pnrt.iti 
spesso ail avere un nllejrci.i-
niento di rriliea imlim-rimi-
itala: turn e un emit rlie l.i 
BtfA*n rriliea televii iva sin 
andata deendendo in ipiesti 
anni: la rriliea ennsiste in 
analisi e dislinr.ioni — e non 
ni rompinno nnalisi, non «i 
fannn distiii7inni dinan7i al-
l'« Anoninta ». D'.illra parte, 
a rlii altriliuire il merito di 
questa o quella IrasmUsione, 
la respon^ahilila di questa n 
quella mi"!tifirn7iiiiip. se tut-
to risale all*" Anonimn •>? 

E. tiiliavin. In T V e un 
orfianismo eomplesso. vivo, 
nel quale e attorno al qu lie 
lavorano piornaliali. retiisti, 
iH-rittori, seenejririalori. doru-
mentaristi: nella quale, in
somnia, come ri clirevn re-
rentementc il re8pon«al>ile di 
una delle ruliriehe pin po-
polari, « r'e anrlie qiialruno 
rlie pensa ». Ma e un fatto. 
nd e.sempin. d i e in lutto il 
dihnltito nulla riforma del-
I'Ente radiotelevisivo la vo-
re di roloro rlie lavorano al
ia TV, d i e producono. non 
s'c udita quasi mai : al re-
cente ronvcgno tenuto al-
IKIiseo dnll'ARTA s'e udita 
soltanto la voce di Edmo 

Fcnoglio, rlie rapprcscntava 
I'Assodarinne rrgisti indi-
pendenli: e la panda o indi-
pendenli n e stata pin volte 
da lui stesso sollol iueala. 

TI fatto e d i e la TV e stata 
•*• semprn cnnsiilerata 6 
slruttiirala, in quesli venti 
anni, route uno strumenlo 
di regime, m i n e un n hrae-
e io Herniate » del potere po-
litit'o. mine tin altoparlnnle 
dell'idenlogia d i e le class! 
dominanti eerravano e eer-
eano (sen/a riuseirvi) di e-
laliorare.. K' sulla haRe di 
questa ronre / ione rlie e ve-
nuto formanilnsi e strnlifi-
eandnsi il « rorpo n deuli ati-
lori lelevi«ivi: e per questo 
le assiiit7inni. spesso. unit 
lianno avuln nulla a rlie fa
re ron la raparila prnfe«sin-
nale o il l ivelln rtiltttrale di 
flii veniva nssunln: tier que
sto a con I.ire semlira «ia snl-
tanlo il « fun7ionario n, e lo 
iutellellitale semlira destina-
tti esrlusivamente a una fun-
7ione strumentale, tli servi-
7io. 

Hi rpii sono venuli mnlli 
ptt.isli: la di.iletliea disiorla 
dei a rolpi di mnnn » desli-
ttali a far « pns«are o tleter-
niittate trasmissioni. I'aimn-
sfera di pesanle ronformi-
smo rlie. nlrppia Ira via del 
rtalutino e via Tettlada. il fe-
nomeno deiraitlnrennura. d i e 
spesso porta I'aulore a non 
tentare nemmeno di esprt-
mere le sue idee e il eon-
secuente alilii d i e dnvrelt-
he assolvere o»ni rel iren/a. 
oprii inisliriea7ioue, n»ni 
« reato n ritlliirale: I'alitii. 
npimnln. della responsaliilil.n 
dell*" Anoninta •>. <*ui tiitio 
\ i e n failo risalire. Ma di qui. 
anrlie. derivapo quel ilisapin, 
quel senso di frustra/ione e 
insieme di riliellione d i e 
serpeppiano seinpre piti fre-
cpienlemente tra roloro d i e 
impegnano enerpie e inpepno 
in queslo derisivo sellore del-
la rtilttira di massa del mi
st rn Paese. 

Non v'e IttoRo, infalli. do
ve i prolilemi della li-

bcrta d'espressitine. dcll'au-
tonomia e delle responsalii-
lita deirintellelltiale si pon-
gano oggi con pin forza o 
urgenza che alia TV. In un 
organismo rome quel lo tele-

visivo, la funzlone drll'auto 
re pnlrelilie e dovreblie es
se re di grande ri l ievo: una 
fttn7ione di st imolo e di im-
pegno civile e cullurale, di 
divulgarione e insieme di 
sperimentazione, di rarcolla 
e di espresslone tlelle est-
gpn7e e delle npinionl d i e 
fermenlano (ed esplodono) 
nella romposila reatla poll-
ttea. sociale e cullurale del 
nostrn Paese. rtasta ronrepl-
re la TV rome uno strttmrn-
to fondamentale di media7in-
ne tra il rilladino e la sorie-
tii rivile, anzirlte rome il 
n brarrio seeolare D del po
tere politico, per rendersi 
ennto di quale rimlo potreli-
hero avere pli alitor! 

In renlln. soltanto una nil-
lenlica Miilonoinia pun per-
metlere airinlelletiuale di 
esprimere se sle««o: e. nel 
rontempo. solo sulla base di 
tale aulouomia la TV pun 
esplicare la sua fun7inne di 
speccliio della realt'i ilalia-
nii rioe di s er \ i / in pulddico. 
rome si dice Cerln solo una 
profonda rifor''ta delle strut-
ture d e i r r n t e pm'i aprire 
Una simile pro«tieltivn rhe 
tenda a fare della TV, in 
ultitna analisi una aiitonnma 
istati7a della ilemnerazia ita-
liana. 

Ma questa riforma sarehhe 
rnnilaiinala a rimattere sem-
pre qttanto meno par7iale. 
se «i ronlinttassf a ronre-
pirla e a persppuirla. rome 
finnra si <• fatto da molte 
parti, rome una opera7ione 
da deridere e reali7/are « sul
la testa » di cnlorn rhe so
no qllnlidiananiente ilti|ie-
pnati nella p m d i m o n e lel»-
vi«iva: -d ronlrariii, nel pro-
crsso rui inollc e svariale 
for/e sono rhi.imale a run-
trihuire nnn pnvsnnn nnn es-
sere presenti pli aulnri. e in 
veste di prnlapnnisii ?ia per-
rlie solo pnnendnsi nel run-
lo di protagonist! pli auto-
ri possono olleitere dalla ri
forma le garatt7ie di autonn-
mia e di respnnsahilita ne-
ressarie a d i e il loro lavoro 
arqttisli il sun ginsto peso e 
signifirato: sia perrhe alia 
riforma. nella pratira. sono 
gli autori che. in prima li-
nra, possono dare tin rcale 
contenttto demorratiro. 

Giovanni Cesareo 
! 

Arthur M. Schlesinger, storico e uomo politico che fu tra i principal! collaborator! del Presidente ameri-
cano, dimostra nel suo ampio saggio come la politico della «nuova frontiera» fosse pesantemente condizio-
nata dal grande capitate, dalle forze conservatrici della burocrazia governativa e soprattutto dal Pentagono 

Come andrebbe il mondo se H 
22 novembre 1063 il presidente 
Kenned)/ fosse sfxigg'xto all'at
tentato? E' una domanda che 
probabilmente ognuno si d po-
sto almeno una volta confron 
tando la brillante figura dell'uc-
visa con quella rozza del suo 
successore. La risposta non e" 
facile. Un presidente degli Sta-
ti Uniti non £ un monarca as-
soluto. ma un equilibratore del
le diverse forze che concorro-

Ino a formare o a deformare il 
corso politico della nazione. 
Neppure Lincoln o Roosevelt 

I pateruno imporre la propria vo 
lonta senza lunghe trattative e 

Ipenosi compromessi. I mille 
giorni di John F. Kennedy (Ed. 
Rizzoli. pag. 1055, lire 5.000), 

I il grosso volume dello storico e 
collaborator del Presidente Ar
thur M. Schlesinger, dimostra 
come I'azione di Kennedy sia 
stata del pari condizionata dal
le forze conservatrici che tro-
vavano la loro diretla espres
slone nella grande burocrazia 
governativa e soprattutto nel 
Pentagono. 

II troppo breve periodo ken-
nedtano fu, in so'itanza, un 
quotidiano braccin di ferro tra 
il gruppo dei « progressivi » che 
avevano portato il loro uomo 
alia presidenza e lo schie-
ramento avverso. Cost, ap-
pena eletto, Kennedy deve 
confermare Edgar Hoover e 
Allen Dulles a capo dei servizl 
segreti (FBI e CIA) pur sapen-
do che in tal modo lascia una 
arma potentissima nelle manl 
degli estremisti di destra. Le 
conseguenze si rivelano Imme-
diatamente nel catastrofico ten-
tativo di invasione di Cuba pro-
vocato assieme dalla CIA e dal-
lo Stato Maggiore. 

Le due strode della politico 
americana appaiono qui chia-

I 

questa settimana in edicola 

SVENTAGLIATA DI 

TITOLI E COLLANE 
ttf£ 

La produzione di collane eco-
nomiche a carattere periodico 
in queste seltimane sta molti-
plicandosi con un rilmo verti-
ginoso: quasi una ventina di 
volumetti tascabili Invadono 
le edicole. lasciando sconcer-
tato il pubblico. che non e per 
nulla indirtzzato nelle sue scel-
te e che trova sempre mnggio-
ri difficolta a distinguere fra 
le inizialive preficvoli e quelle 
che sarebbe stato meglio non 
veder nascere. E infatti. non 
solo i firandi editori continuano 
a creare cnllane e sottocollane 
nel tcntativo (apprezzabile) di 
caratterizzare ulteriormente la 
propria produzione. ma anche 
una serie di piccnlj editori — 
spesso improvvisati — si sono 
lanciati in questa gara. con-
tando evidentemente sul facile 
guadagno. e hanno subito ab-
bassato il livello medio di 
tutta questa editoria economi
cs. Un fenomeno. quindi. che 
sta assumendo proporzioni 
preoccupanti e i cui effetti ne-
gativi sul piano cullurale sono 
gia piti che evident!. Per altro. 
sappiamo che nuovt progetti 
sono in cantiere per le prossi-
me settimane: non rest a che 
augurarsi di veder finalmente 
affrontato con maggior impe-
gno il problema di una seria e 
consapevole programmazione di 
tutta la produzione di c tasca 
bili >. Ed e ormai la sola strada 
che si deve percorrcre per evi-
tare un pericoloso fenomeno di 
involuzione. 

L' c ODISSEA » 

NON E' TASCABILE 

Una segnalazione a parte me-
ritano le due nuove collane del 
l'editore Casini: < Autori e Ca-
polavori >. e < Tutto il teatro >. 
con periodicita quindicinale; i 
volumt. distribuiti anche in edi
cola. sono di grande forma to 
(non piu < tascabili » in senso 
proprio. quindi), e costano 450 
lire. La prima collana e stata 
inaugurata con VOdissca ed 6 
un punto di merito per l'editore 

aver affidato la presentazione 
dell'opera a un serio studioso 
come Fausto Codino; la tradu-
zione e quella classica del Pin-
demonte: una scelta ovvia. alia 
quale si pud contrapporre I'al-
ternativa di una traduzione piu 
moderna. magari anche soltan
to in prosa. ma piu accessibile 
a un largo pubblico (per non 
parlare della maggior < fedel-
ta » che si potrebbe realizzare 
alio stato attuale degli studi 
classici). 

GOETHE: IL PRIMO 

CLASSICO TEDESCO 

L'altra collana invece d ini-
ziata col primo volume di tutto 
il teatro di Oscar Wilde, con 
una biografia di C M Franze-
ro e un"introdti7ione critica di 
Lorenzo Gigli: un'opera digni-
tnsa. che utilizza tradtrzinni non 
recenti ma fatte da competenti. 
e che si presenta con certi ca-
ratteri di serieta Entrambe le 
collane, poi. annunciano un pro-
gramma abbastanza stimolante. 
con titolj meno ov\ii e conven-
zionali del solito e con curatori 
di indiscussa serieta. 

Lo stesso editore Casini nella 
collana * tascabile » ha conclu-
so col sccondo volumetto I'edi-
zione del Decameron (2 voll.. 
L. 450 I'uno). sulla quale gia 
abbiamo espresso le nostre ri-
ser\-e. 

Dell'importanza delle lUusio-
ni perdute di Balzac si e par-
lato esaurientemente suUTJnffd 
di domenica scorsa: questa set
timana ne e uscita un'altra edi 
zione in due volumetti (L. 350 
I'uno). con una breve introdu-
zione (fatta pero quasi solo di 
citazioni): l'editore Garzanti 
I'ha distribuita in edicola (co
me gia avc\a fatto per / pro-
messi sposi) fuori collana. te-
nendola cosi dtstinta dalla vera 
e propria scrie periodica di ta
scabili. nella quale invece ha 
pubblicato un romanzo diver-
tente sulla Gcrmania nazista, 
conosciuta da due inglesi du
rante e dopo la guerra, dello i Mondadori ha avviato la pub 

scrittore inglese Robert Shaw, 
Situazione disperata ma non 
seria (L. 350). 

Un altro grande classico e 
stato ripreso nella importante 
collana di Sansoni: si tratta 
nientemeno che delle Affinita 
elettive di Goethe (L. 350. intr. 
di C. Marzi): se non erriamo. 
e la prima volta che in queste 
collane compare un classico 
della letteratura tedesca. una 
letteratura che in Italia non e 
mai stata popolarc e per la cui 
divulRazione molto ancora re-
sta da fare. 

Sempre di Sansoni e uscito 
il nono nttmero dei c Romanzl 
e racconti » (L. 300): col solito 
disordine. tro\iamo accanto al
ia Sonata a Kreutzer di Tolstoi 
hrevi racconti di Arthur Miller. 
Antonio Barolini. Aznrin. J. C. 
Davalos. Ehrrnburg. e persino 
due storie del Lazarillo de Tor-
men nella traduzione di Gian-
franco Contini. 

Accurate come tutti i pre-
cedenti. e il sesto volumetto 
della serie sansoniana dei 
< Diamanti delFarte ». con buo-
ne illustrazioni e col solito cor-
redo di notizie biografiche e 
critiche. ben documentate e 
molto utili per quahmque letto-
re: E. Borsook. Ambrogio Lo-
renzctti (L. 450). 

PARTE 

MAIGRET 

Mondadori ha ristampato un 
romanzo di Dino Buzzati. scrit-
to nel 1940. che — insieme con 
altre opere di questo scrittore 
— ha fatto parlare di un suo 
c kafkismo » (un Kafka, certo. 
rimpiccioltto e solo superficial-
mente imttato): II deserto dei 
Tartari (L. 350); nella collana 
dei « Record ». invece, conti-
nuando la scrie delle opere di 
divulgazione storica (a carat
tere piu o meno romanzalo). 
6 stata ristampata la Storia de
gli Stati Umti di Andre Mau 
rois (L. 350). 

Inoltre, questa settimana, 

blicazione bisettimanale del ci-
clo di Simenon dedicato al no-
tissimo commissnrio Maigret: 
t Le inchieste del commissario 
Maigret*. a L. 300. una serie 
di « tascabili » concepita evi
dentemente per gli appassiona-
ti del «giallo» e delle ridu-
zioni televisive italiane: il pri
mo volumetto e intitolato Mai
gret e il ladro pigro. 

CASANOVA 

E DE SAOE 

Longanesi ha ristampato 
(senza presentazione e senza 
notizie sulla nuova edizione cri
tica dell'opera originate) una 
scelta di tre episodi delle me-
morie di Casanova, curata dal-
lo scrittore Giovanni Comisso: 
Tre amori di Casanova (L. 350). 
Dall'Oglio ha concluso il ro
manzo mediocre di ambiente 
medico dello scrittore america-
no M. Thompson. Sessuno Te
sta solo (vol. II. L. 450). 

• • • 

Continuano intanto le collane 
dedicate ai giovani dalle cdizio-
ni Fornasiero e Dell'albero, con 
titoli non peregrini come J ra-
aazzi della via Pal (L. 350) e 
L'isola del tesoro di Stevenson 
(L. 350) c adattato » per i ra-
gazzi. secondo una tradizionale 
e deprecabile abitudine. 

Non e il caso di indugiare 
su tutti gli altri volumetti che 
hanno invaso le edicole questa 
settimana; non e mancato nem
meno il primo volumetto di una 
«enciclopedia del mondo ani-
male » dedicato agli uccelli (A. 
Peruzzo editore. L. 450), con 
illustrazioni a colon (disegni) 
e una trattazione molto somma-
ria E non e mancata nemmeno 
I'edizione di un'opera del mar-
chese de Sade (Le disgra7ie 
della virtu, L. 250), con la qua 
le I'Editoriale Como ha inau 
gurato una collana di classici 
dcll'orrore; un'opera che. per 
altro. mcritava ben altra pre
sentazione. 

a. a. 

Dallas, 22 novembre 1963: I'aulo presidenziale fugge dalla zona della sparatoria (la freccia blanca indica uno dei pied! del 
Presidente Kennedy, che sporge dalla parte superiore dello sportello; la freccia nera indica la signora Connally, moglie del 
Governatore del Texas, che si e chinata per evitare i colpi) 

rissime. Quamlo Kennedy arri-
va alia Casa Bianco i rapporti 
con VAmerica Latina sono de-
tetminati da due potenti rag 
gruppamenti: primo, t grandi 
operatori economici i quali so-
stengono i regimi che danno 
carta bianca al capitate ame-
ricano garantendo grossi gua-
dagni liberi da tasse; secondo, 
i militari che applicano la dot-
trina de/I'intervento controri-
voluzionario allargando la pro
pria sfera d'azione e risolvendo 
contemporaneamente il proble
ma cronico di rinnovare gli ar-
senali cedendo i modelli supe-
rati (le ferramenta) ai ditto-
tori del Sud. (« Nel 1961 — no-
ta Schlesinger — gli mteressi 
dei militari rischiarono di svi-
sare la politico degli Stati Umti 
in misura maggiore di quanta 
gli interessi particolari degli 
uomini d'affari ne avevano di-
storto la politico trentacinque 
anni prima *). 

II risultato di questa unione 
tra grande capitate e forze ar-
mate 6 la piu slraordinaria se
rie di errori politici compiutt 
nell'cra di Eisenhoiver: il vice-
presidente Nixon loda t la ca-
pacita e la stabilita » del regi
me di Batista alia vigilia della 
sua caduta. lo stesso Einsenho-
wer invia alte decorazioni ai 
sanguinari dittatori Jimenez del 
Venezuela e Oria del Peru, 
mente il generate in capo 
Lemnitzer esalta il c senso 
crisfiano > di Stroessner, me
glio noto come il boia del Pa 
raguay. In tal modo gli Stati 
Uniti perdono ogni credito nel-
VAmerica del Sud. anche tra 
roloro che non approvano il 
regime di Castro. 

I controrivoluzionari non in-
tendono ovviamente cambiare 
strada perchi e cambiato il pre
sidente. Kennedy e appena elet
to e gia Dulles e Lemnitzer si 
sforzano di coinvolgerlo nella 
vecchia politico presentandogli 
il progetto, gia in via di esecu-
zhne. di una invasione di Cu
ba da effettuarsi armando. tra-
sportando e appoggiando con 
Vaviazione, un esercito di pro-
fughi cubani formato nel Gua
temala. Nonoslante gli sforzi 
per presentare Voperazwne co
me * cubana », £ evidente che 
cssa £ americana al cento per 
cento: americani i fondly gli 
istruttori. gli ufficiali. le navi. 
gli aerei che cengono fatti de 
collare dal Nicaragua. 

A Kennedy il progetto ripu-
gno. ma finisce egualmente per 
accettarlo. Perchi? Perch* 
c dopo essersi imbarcati nel 
I'impresa gli Stati Uniti non 
potevano permettersi di veder-
la fallire >. E' la medesima 
regola che della oggi {'escala
tion nel Vietnam. Prima si com 
pie una bestialitd e poi la si so 
stiene a fondo per il prestigio. 
II presidente vi si trova invi 
schiato. II risultato 2 noto. Gli 
invasori, sbarcati alia Baia dei 
Porci nella notte del 17 aprile 
1961, vengono catturati, le na
vi affondate. gli aerei abbattu-
ti. Ma cid che 2 piu grave, gli 
Stati Umtt subiscono una ter-
ribile disfatta morale. AW ul
timo momento Kennedy riesce 
a impedtre I'mtervento diretlo 
dell'esercito americano, ma agli 
occhi delle forze progressive 
di tutto il mondo 2 ormai sea 
duto a * un puro e semplice 
esecutore testamenlarto della 
coppta Eisenhower Dulles ». La 
sua politico della < nuova fron 
ttera * ne subtra un duro con 
traccolpo e non riuscira piu 
a superare il contrasto tra le 
enunciazioni e t fatti. 

In A*ia il quadra £ identico. 

Allen Dulles e il Pentagono 
hanno profuso per anni centi-
naia di miliardi in pura perdi-
ta nel Laos, in Cambogia. nel 
Vietnam, in Indonesia (dove la 
CIA ha tentato di rovesciare 
Sukarno nel '58) e via dicendo. 
All'arrivo di Kennedy il Penta
gono £ ormai deciso a spingere 
le cose all'estremo t mettendo 
a punto quella che sarebbe di-
ventata la sua costante posi-
zione ufficiale a proposito del 
Sudest asiatico: inflessibile op-
posizione a un intervento su 
piccolo scala a meno che (con-
dizione ovviamente inaccettabt-
le) il presidente non autoriz-
zasse anticipatamente i genera-
li a prendere tutte le misure 
che giudicassero opportune. 
compreso, se necessario. un 
bombardamento atomico su Ha
noi e magari su Pechino >. 

E' questa la teoria dell'inter-
vento massiccio e della scalnta 
rhe il Pentagono sta ora realiz-
zando con Johnson. A Kennedy 

essa ripugnava e non vi e dub 
bio che egli tento di conleneme 
gli effetti come poteva. Tutta-
via, anche qui. fu trascinato su 
posizioni ben lontane dalle sue. 
subendo ancora una volta la 
pregiudiziale che, essendo tn 
ballo. bisognava ballare sino in 
fondo per non perdere il pre
stigio in Asia. Nota Schlesinger, 
che pure £ il postumo difensore 
del presidente: t Lo stesso Ken
nedy che, all'inizio dagli anni 
cinquanta. aveva guardato con 
grande scetticismo alia politico 
occidentale nel Vietnam e che. 
da presidente non aveva 
mancato di lamentarsi per 
I'eccessivo impegno ameri
cano nel Sudest asiatico. non 
aveva altra scelta se non agire 
net limiti della situazione che 
aveva ereditato. II fallimento 
della politico di Dulles... non 
lascid agli Stati Uniti nel 1961 
altra alternativa se non quella 
di conlinuare sulla linea del 
1954 ». 

Percid Kennedy abbandona in 
pratica la sua tesi delle rifor-
me sociali nel Vietnam e ac-
consente ad afftdare la solium-
ne del problema al Minislero 
della Difesa subordinando la 
politico alle armi. Pare che a 
questa decisione abbia concor-
so la sfiducia di Kennedy nel 
suo Segretario di Stato Rusk, 
considerato da lui un medio
cre esecutoxe d'ordini. e la con-
traria fiducia nel brillante Mc 
Namara. Ma il risultato non fu 
egualmente brillante: nel '62. 
Mc Namara annunciava che la 
guerra era vinta e. da allora, 
gli americani non hanno cessa-
to di versare dollari e uomini 
nella caldaia senza fondo. 

11 medesimo tragico compro
messo regge tutta la politico 
americana nei mille giorni di 
Kennedy: sulla questione cme-
se Kennedy, favorevole all'am-
missione di Pechino all'ONU, 
deve continuamente rinviare 
per timore di apparire « mol-

le »; sul disarmo il programma 
di missili Mmiiteman e Pola
ris e poi il progetto della For
za Multilntcrale riducono gran-
demente i faticosi progressi del 
bando degli esperimenti nuclea-
ri; la seconda crisi di Cuba, 
infine, porta il mmtdo alle so-
glie della guerra atomica (evi-
lata soltanto grazie al ritiro dei 
missili sovietici dall'isola) e 
prepara I'attuale crisi dell'al-
leanza atlantica. Cuba « aveva 
dimostrato che su questioni ri-
guardanti nnn soltanto la sicu-
rezza nmcricann. ma la pace 
mondiale. gli Stati Umti. in ca-
so dt emergenza avrebbero 
aqita da soli, senza consultare 
la NATO e senza alcuna forma 
di intcgrn/inne ». 

Alia sua morte. Kennedy la
scia quindi al ftto successore 
i medesimi problemi ereditati 
da Eisenhower. Con una gran
de difjerenza soprattutto psico-
logica: sebbenc costretto co-
stantemente al compromesso, 
sebbene condizionata dalle for
ze retrive dell'America e dalla 
propria formnziane politico e 
cult urate. Kennedy aveva tut-
tavia mostrato che esistevano 
altre vie per la politico ameri
cana e che I'pstremismo dei 
Dulles e dei generali poteva 
cssere almeno arginato Anche 
Lincoln aveva dovttto attendere 
il secondo quadriennio di pre
sidenza per annunciare I'aboli-
zione della schiavitu accettan-
do nel frattempo tutta una se
rie di cattive soluzioni interme-
die. Anche Roosevelt aveva do-
vuto battersi anni prima di tra-
scinare la nazione a fianco del
le democrazie contra Hitler. A 
Kennedy — avesse o meno la 
statura di qttesti due grandi — 
mancd il tempo di portare la 
propria politico almeno ad un 
primo tragttardo; era riuscito 
soltanto a contenere la sptnta 
reazionaria degli strateghi del 
Dipartimenio di Stato e del 
Pentagono sollevando cosi una 
enorme speranza nel mondo. 
Avrebbe potuto far di piu ne-
gli anni fttturi? La domanda £ 
lecita, ma resta senza risposta. 

Rubens Tedesehi 

la scienza curiosa 

135 PERSONE A MOSCA 
SUL TRAM DI PLASTICA 

E' entrata in servizio sulla rete 
tranviana di Mosca una vettura 
spenmentale che si dLst:ngue dalle 
altre per avere la carrozzena m 
tegralmente costruita in plastica. 
in particolare m resma pohestere. 
rinforzata eon tela e fibra di 
vetro. 

Non e La prima volta che que
sto matenaJe (che in Italia va 
comunemente so'.to la dettomsia 
none di pabrasfer) viene utiliz-
zato dai carrozzien. Negli auto
bus e ormai un fatto eomune 
che un certo numero di portelli 
ausihan estemi ed altre paru 
non portantt. siano cosi co^rnt i . 
I,a vettura Corvair. americana. 
presenta tutta La carrozzena con 
supporto in fibra di vetro. 

Nessun costruUore si era perb 
spmto tanto avanti. e cioe aveva 
superato uno sviluppo di a'curu 
metn. II tram moscovita. deno
minate) « Urali >. e Inn go undici 
metn e pud portare. a canoo 
massimo. 135 persone. 

La nuova solusone c stata adot-
lata per van motivi. In primo 
luogo. alleggerendo sostanzial-
mente (a circa un terzo dei peso 
di una carrozzena convencona-
ne) la caisa di una vettura. di-
nunuiscono lmmediatamente l con-
sumi di energia e I'usura deUe 
rotate. E" poi possible montare 
carrellj piu leggen e moton di 
mjnor potenza. par mantenendo 
mtatte le dou di ve.ocita e di ac-
ce!erazjone. con un ultenore ri-
sparm:o giobale. 

D oosto delta costruzione. cbe 
si realizza a freddo su stampi e 
forme leggere di Larruera o anche 
di legno. e assai limitato; quanto 
alia manutenzione. non si rendono 
necessan tratta menu anuruggi-
ne. stuccature e nverniciature. 

Unica incognita, la resistenza 
al tempo. Le resale tendono ad 
<invecchiare» e c.oe diventano piu 
ngide e possono rUsurarsi. Ta>e 
processo. pero. nchiede divcrsi 
anni prima che *e ne manifesuno 
t pnmi segni. e procede poi as-
*at lentamente. 1 costruttorj mo-
scovtti ntengono che convenga. 
nonostante uitto. ricostruire m 
tegralmente una carrozzena di 
resma dopo una decma d'afiru che 
non sottoporre ad una manuten
zione accurata ogni due o tre 
arm una c&rreiz$ria ir.etailica. 

IN CURVA 
STRADE DI GOMMA 

Le strade francesi Si prepa-
rano a subire nlevanti cambia-
mtiiti nella struttura ed anche 
nell'aspeuo del loro manto. In 
mo!ti train, ed in particolare in 
corruspondenza di incroci. curve e 
dislivellt rapidi. il manto bitumi-
noso convenzionale sara sostitm-
!o da una nuova miscela. delia 
quale, oltre al breccmo e ai so-
liU legantt entreranno a far par
te un certo quantitattvo di gomma 
opp ire di matene plastiche. a se
conda delle caraUenstiche che si 
^o£i:ono ottenere. La gomma e 
ia p.a5tica vengono immense neUa 
misceia sotto forma di granuli. 
che si .scio:gono nella fase di 
prepara zione del materia te che 
deve essere deposto sul piano 
strada le. 

Miscele di qjesto tipo erano 
state spenmentate con successo. 
nel recente passato. per la pavi-
men'-azione dei reparti delle « -
dustrie. nelle zone percorse fre-
quentemente da carreLu pesanu. 
ove U cemento resiste poco. e 
ove non con viene usare mantj bi-
tumnost. In un penodo ptO re
cente. l imptego di tali misceie 
era sta'o e.*teso al campo stra-
dale, ma viltanto per le npara-
z:oni da etTettuarsi con urgenza. 
Gli ott;m: risuliati ottenuti han
no consigliaro i tecmci francesi 
ed estendeme ultenormente l'im-
p:ego Tali matenali . pur essen
do piu costost dei matenali bitu-
m.TK«i comuni. resistono meglio 
all'usura. e soprauutto. anche 
dopo lungo tempo, si ma ntengono 
scabn. per cui la strada non di-
viene mai scivolosa. Tale carat-
'erusttca e parttcolarmente apprez-
zata appunto agli incroci. nelle 
curve e nei tratu in forte pen-
den za. 

IL VOLANTE 
c ELASTICO > 

In molti nodenti automobili-
suct. U gu.datore npona gravi 
le.iioni m qjanto viene proteuato 
o premuto contro il voiante. la cui 
struttura ngida pu6 provocaxgit 
lo sfondamento del torace. 

Un gruppo di specialist! ame
ricani, studiando la meccaiuca 
dei p:u gravi inadenU automobt-
ustici. non solo ha confermato 
ques'o fatto. ma ha anche propo-
s'.o una soljzsoTre. £' nato Cwl 

il c volante elastico >. nel quale 
il \>Adti\.e blcbbo e sopportato da 
un piantone elastico. telescopxo. 
che puo accorciarst di una venti
na di centimetri se sottoposto ad 
una pressione rilevante. L'e.emen-
to elastico puo essere una molia 
ad elica. un elemento :n gomma 

o un elemento tubolare in rete 
d'acc:a:o. II volante elastico sara 
montato sulle vetture di serie 
della General Motors, e se ne 
pre\ede 1'esiensione ad un gran 
numero di modelli di altre case. 

a cura di Paolo Sassi 

CD NOVITA 
1IE IHI\AT0 
EUITOKE 

Svevo - Montalc Lctterc 
Gli •oitti dedicatl • Svevo 
da Mootalc e to corrispoo-
denza scambtata rra 0 gio 
vane pocta di « Ossi di «cp» 
pia», che si rivcla, con i 
rooi primi saggi, critico •*-
80TOSO. penctrante, fgilissi-
mo, e il romanzicrc di 

«Zeno» che, presago di 
ana fine non lontana, cetca 
di guardare a se stesso coo 
I'occhto d'nn postero. Un 
incontro determiname per 
b storia della nostra lette
ratura. 
ISO pa&ne, lire 1.500 

Sklovskij Viaggio sentimentale 
Un giovane 6critTorc «rxra-
vcrsa come nna salamandra 
gli anni di fuoco della 
Russix Viktor Sklovskij. 
capo rioonoscioto del mo 
vimento fonnalista, istruv 
tore in on icggimcntD mc* 
•orczatOv membto di com> 

tatl rivoluzionari, rommSs* 
cario politico, combattente 
in Galizia e in Persia, con 
questo « Viaggio *, tronio 
mente definito scnumentale, 
rievoca le sue awenturose 
esperienze dal 1917 al 1922. 
128 payne, lire 2.000 

la «ono di campa 

Babel' Manoscritto da Odessa 
Rarxond. articoli, Icttcre, 
taccuini tncditi, arrivati in 
Italia su microfilm da Odes
sa, grazie alia sollccitudine 
di ammiratori e ttudiosi 

dell'autore di «Armata • 
cavallo»: pagine che cony 
fermano la grandezza di 
Babel', forse il maggior nar-
ratore russo del secolo. 

. X'Xv.v.v.v.v.v.w.v • ;•;•••••• vM#Xv.%v. ••••••••••••••••••• - • - • 
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«LA PIETA DINOVEMBRE » 

DI FRANCO BRUSATIA ROMA 

L'Oswald 
italiano 

resta fuori 
della storia 

«La tragedia di Dallas ha 
creato un mito... il binomio 
Oswald Kennedy si e trasfor 
mato, nella fantasia popolare. 
in qualcosa di simile al con-
trasto Tersite-Achille. o Ha 
gen Sigfrido: 1'ombra che spe 
grie la luce... Mi sembra quin 

.di che il 22 novembre 19(53 ab 
I hia un'eviden/a culturalc e ar-
jtistica straordinaria. ptoprio 
iperche inscena. prima di ogni 
• ultra cosa. non un dramma 
-storico. ma morale*: su que 
ste e consimili premesse. Fran 

i co Brusati ha fondato La pie
ta di novembre, certo la novita 
teatrale italiana piu attesa del 
la stagione, rappresentata per 
la prima volta. ieri sera, al-
l'Eliseo di Roma, dalla Com-
pagnia Proclemer-Albertazzi 
(opportunamente arricchita di 
quadri) con la regia di Vale-
rio Zurlini. 

Assistiamo. qui. non alia vl-
cenda del presunto assassino 
di Kennedy, ma a quella d'un 
giovane di casa nostra, Luca. 
nelle cui smanie. nei tin tra 

potente: rompe con la moglie, 
s'imbranca in cquivoche com-
pagnie. sempre vaneggiando di 
grandezza. L'ultima testimo-
nianza che abbiamo di lui e la 
sua voce incisa su nastro. in 
un delirante comizio neonazi-
sta. pregno di sanguino.se mi-
nacce. 

A spiegazione ulteriore. e 
completamento. dclla parabola 
di Luca. s'inseriscono nel dram
ma tre momunti dell'« auten 
tico» Oswald: eccolo all'ini 
/in. bimbo gia inquieto. pavo 
neggiarsi nella toga di Giulio 
Cesare; poi. cresciuto, nell'at-
to della sua partenza dalla 
URSS. con moglie e figlia. In
line, lo vediamo nella fase su-
prema del (supposto) gesto omi-
cida: e offerto, insieme, alia 
esecrazione ma anche alia com-
miserazione del pubblico. 

Pure, non diremmo che (am-
messa per ipotesi la colpevo 
lezza materiale dell'ex marine 
di New Orleans) dalla storia 
di Lee Harvey si rifletta una 
vera lure su quella di Luca. e 

vagli. nella cui defimtivn ca I vicever.sa Nella prescntazione 
dutii dovtebbero specchiarsi. a i di Brusati. si parla del * clima 
un tempo, gli elomenti biogra 
fici e caratterologici del perso 
naggio Oswald — come le cro 
nache ce lo hanno consegnato 
— e i segni d'un malessere 
difTuso, tipico dell'epoca attua-
le. Questo Luca & un mitoma-
ne, un velleitario, un ambizio-
so perennemente frustrato. Non 
ha conosciuto il padre; la ma-
tire, sognatrice e scervellata, 
da alimento alle. divaganti asp! 
razioni del figlio, nei rari ap-
prodi domestici di lui. II pa-
drigno, Orazio. tenta di aiutar-
lo, ma riesce unicamente a 
proporgli soluzioni mediocri. e 
il mediocre esempio della pro 
pria vita in declino. II fratello 
di Luca, Riccardo. ha Tatto un 
buon matrimonio: per 1'esattez-
za. e stato comprato dalla mo 
glie. che ora lo disprezza: nein-
meno 11 e'e un appiglio reale 
per lo spasmodico desiderio. 
che Luca ha. di salire in alto. 

Cacciato dalla Marina, il gio 
vanotto se ne va al Nord. tro 
va lavoro in fabbrica. ma an
che questa esperienza lo delu
de: gli operai — egli pensa e 
dice — inseguono obiettivi pic
colo borghesi. i comunisti sor 
ridono alle sue dichiarazioni 
rivoluzionarie. Perduto il po 
sto. Luca e alle soglie del sui 

W cidio. o meglio recita la parte 
hi dell'uomo che ahbandona il 
$8 mondo perche questo non lo 
BSmcrita. Lo salva. tuttavia. una 
r|s brava. positiva ragazza. Anna. 
£5 rhe !Q sposa, accetta di tornare 
J3 con lui nella citta natale. gli 
r^da una figlia. 

!&j L'amore stesso. perd. non 6 
i ^ u n a risposta agli tnterrogativi 
'jadel protagonista. il quale con-
J^tinua a cercare non si sa be 

f
a l n e che cosa: rifiuta qualsiasi 

Jimpiego percho non drCno di 
flui. si fa mantenere da Anna 

<$|fingendo di ignorarlo. poi dal 
*|fratello simulando di avere. 

-ftlflnalmente. un'occtipazione re 
Sfpolare. Ha una crisi frrribile 
r^fil giorno in cui la -moglie (co 
Vjrftne. piu avanti. la madrc) cli 
^sdice che lo considera un esse 
'J>ye comune. normale. sulla me-

lia. Poi. sembra accettare il 
uo destino: ma. proprio in una 

i^Spccasione pacificante — il hat 
i f t e s imo della bambina. voluto 

a Anna, seppure con ritardn 
egli lascia esplndere. anco 

*fj*a una volta. il suo furore im-

Iniziative 
sovietiche per 

la Giornafa 
del Teafro 

MOSCA. 26 
Per la prossima Giornata m 

emazionale del teatro. <=ono pre-
riste nelt'URSS numeric mma 
ive per popolanrzare cit.o<ta che 

la piu anttca e sempre mlida 
forma di snettacolo artntico ed 

wcativo I .a tele\i«ione di Mo 
ca mcttera in onda una <ene 

li programmt appositamente ela-
srati. 
In una intervista alia TASS 
prcsidente della As^ociazione 

teatrale sovietica Mikhail Tsa-
sv, parlando della grande lm 
jrtanza degli scambi ctjlturah. 

ia detto che la compacnia del 
[leatro drammatico di Lenmera 
Fdo. diretta da Georg Tov^toco 

Jtiov, alia fine del mese di ma.* 
SVf'O S! osibira a Pangl, su in 
afvito del Teatro (telle Nazioni 
H La compa-Jnin M trasfenra quin 
3 di a I.ondra 
Si II teatro «Sovremenn:k» di Mo 
ft sea presentera ncl proximo au-
Stunno i suoi spettneoh in Coco 
^slovacchia. Quest anno si re 
"Tchcranno nell'Unione Sovictica 
fcompapnie d'arte drammatica 
della Gran Bretagna. Italia. L'n-

jghcria, Romania e Polonia. 

ra7zista. intollerante e fanati 
co dell'ambiente in cui il de-
litto maturo >. Di cid. non vi ̂  
quasi traccia in questa Pieta 
di novembre: n& in senso stret-
to. ne per trasposizione meta-
forica. Un solo personaggio. 
quello dell'industriale bigotto e 
reazionario. suocero di Riccar
do, fornisce qualche utile 
spunto in proposito. Ma e piu 
un termine di riferimento per 
la degradazione di Luca, il 
quale striscia dinanzi a lui rin-
negando ogni proprio slancio 
generoso. che non un motivo 
calzante e stringente di quella 
discesa del protagonista alia 
sua estrema funzione delinquen-
zinle. La problematica del 
dramma finisce dunque col li-
mitarsi nelKambito psicologi 
ro sentimentale: dove, peral-
tro, trova i suoi accenti mi-
gliori. Come ritratto individua-
le di un fallito. La pieta di no
vembre persuade: le componen
t s soprattutto familiari. dell'in-
voluzione di Luca sono delinea
te con finezza, e alcune delle 
figure di contorno (quella di 
Orazio. quella di Anna) hanno 
un risalto veridico. Ma il mon 
do della «?toria e della societA 
resta. nella sostanza. fuori del 
la porta, lampeggia sullo ston 
do Ora. sc o da dubitare che 
la tragedia stessa di Amleto ab 
hia un senso. ove sia estratta 
dalla sua dimensione politica. 
molto pii) opinahile ci sembra 
il tentativo di conseguire signl-
ficati universal!, saltandn il pas-
saggio ohbligato della storia. 
in un'opera la quale assume 
la sua materia prima da fat-
ti cos! recenti e cocenti. 

Distacchlamoci a Mora dal 
€ caso » Oswald, ed avremo da 
\'anti il quadro d'una ne\Tosi. 
non obblitfatnriamente gravida 
di con<;rf?iien7e tanto funeste. 
ma dipinta corfn con garbo. 
con intellieen7a. con una ma 
turiln e sciolte77a di lineiiageio 
teatrale. che sottolineano i pro 
gressi comniuti da Brusati in 
questo campo (a lui forse piu 
concrniale di qurllo cinemato 
grafico). dopo 11 benessere 
(scritto insieme con Fabio Mau 
ri) e La fastirfinsa L'aufore 
ha aiuto in Valerio Zurlini. 
esnrdirnte alia ribalta. un col 
lahoratore leale. comprensivo. 
prnetrante. e nello scenocrafo 
Pier Luigi Pi77i un accorto in 
terprofe di queH'esigenza di 
una libera, asciutta dinamica 
nrllo spa7io e nel temno. che 
cnstittri«ce forse il tratto piO fe 
lice sul piano sfilistico. quan 
tunque non il piu nuovo (la 
mrnfe ricorre. ma non solo per 
questo. alia .Worfe o"un com 
mpssn rinnrialnrp) della Pieta 
di nnrpmbre. Controllato con 
discre7i'one ma con frrmerza 
dal reeisfa (rd e questo un 
altro merito di Zurlini) Cinr 
cio Albrrta77i. in un oorson,i2 
ffio fadiato anche tropno su 
miciira pf-r lui <-i?Tre una pro 
\ a «'ncrra e con\ ircente An 
na Proclrrpor defini«cr con \-\ 
jTnre e pT«sir»ne la figura di 
\nna e ?crcio Tnfano fa di 
Orario una sua picrola. delirio 
sa crrazione ner«onale applau-
difissima Generalmente fun 
7ionali Diana Torrieri (la fna 
dre), Massimo Sorato (Riccar-
doV Fuhia Mammi (la moclie 
di Riccardo). Corrado Annicel 
li (Vindustriale). Ou'do Lazza 
rini. Liana Casartelli Gianni 
G,->lavofti Pertinenti le musi 
c^n di I\ in Vandor Succrsso 
mnl'o cnMii numerosp rhiama-
te e\or.i»i *>Mto'"p p rretsfa in 
sirmr con "li at'ori Si replica 

Aggeo Savioli 

Nella foto: Giorgio Albcrtnz-
zi (Luca) e, a sinistra, Massi
mo Serato (Riccardo). 

«Un mondo nuovo» presentato in anteprima 

De Ska ha sfidato 
la Parigi moderna 
Non siamo pero di fronte a un film rivoluzio-
nario — «»Un finale molto morale», afferma il 
regista — La lunga battaglia con la censura 

Dal nostro corrispondente 
PAHIGI. 26. 

Non si pud dire che Un mondo 
nuovo, il film di De Stca e Zo-
valtini per la prima volta proiet 
tato ieri sera al Coli/see, non ab 
bia un certo sapore di sfida ver
so Parigi. esplorata nelle sue 
nude fibre: una citta pui massa-
crante die moderna. piu schtava 
che libera, piu intrisa di lavoro 
da forzati che di orgogltoso 
splendore. Si comprende, sul (ilo 
di queste riflessiom. come la cen 
sura francese sia stata attenta e 
abbia tagliato qua e Id. lungo sei 
mesi di trattattve, quelle parti 
del film che lo potevano rendere 
piu esphcito. anche se De Sica 
ha afjermato, invece, ieri sera. 
che la censura parigina e stala 
aenerosa e quella italiana drasli-
ca. In ogni caso. non siamo di 
fronte ad una opera rivoluztona 
ria. Si lanaano dei sassi enntro 
I'edificio neocapitalista ma senza 
rompere nemmeno aualche vetro. 
A proposito di vetrt. e pmltosto 
una unghiata stridente, che si av-
verte nel film, contro una certa 
faccia della societa Zavatitm ha 
tentato — con soggetto e sceneg 
giatura — di alzare un lembo del
ta coltre pesante che soffoca e li-
vella la vita di tutti i giorni: sve-
lare I'aspetto crudele di una cit-
td che si fa schiava delle mac-
chine, che si « americanizza ». 
dove gli uomin'x vivono pigiati 
I'uno contro laltro nei metro, nel
le piazze, nei boulevards, una 
sorta di marmellata scura che 
imbratla la citta e che le automo 
bili ogni tanto spiaccicano. 

Su questa funa contro la citta 
che brontola, mncma e tuiora 
rompie sacrifici umani. Zavattmi 
ha inserito una storia d'amore 
tra due ragazzi: lei, una studen-

«I Capuleti e i Montecchi» alia Scala 

Annuncio della grande 
stagione belliniana 

L'opera ripresentata dal teatro milanese dopo 105 anni 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 26. 

E' tornata ieri sulle scene del
la Scala, dopo centocinque anni 
di assenza. / Capuleti e i .Mon
tecchi di Vincenzo Bellini: com-
posta per La Fenice di Venezia 
nel 1830 su libretto dell'insepara-
bi!e Romani e non e improba
ble che questi si rifacesse al 
scespiriano Romeo e Giulietta), 
quest'opera \emva dopo il Pi-
rata e la Stramera e precede-
va di un solo anno la Sonnam-
bula. inau^uratnee della gran
de stagione creatha del musi-
cista catanese. Al!e rappresen-
tazioni venez.ane 1 op̂ 'i a ouc 
un notevole successo (e notevole 
era stata nel pubblico I'attesa per 

la nuova composizione del gia 
famoso maestro), ed essa passo 
ben presto alia Scala di Milano 
dove ebbe piu e piu rappresenta-
zioni fino al 1861. Popolare in 
quel periodo anche presso altri 
teatri della penisola. essa scom-
parve poi gradualmente dalle 
scene, per ritornarvi solo a To 
rino negli anni '30. a Palermo 
nel 1953 e questa sera alia Sea 
la. E ascoltando questo frutto 
giovanile ma gia assai significa-
tivo di Vincenzo Bellini ci sia
mo resi conto come esso rappre-
senti un importante anello di 
congiunzione fra la produzione 
ancora relativamente eclettica 
degli anni precedenti e quella 
tanto personale e dehnita dei po
steriori capolavori. 
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TV STUDIO UNO 

CX1NCORSO A PREMI ABSINATO ALLA TRASM1SS10NE -STUDIO UNO' 

DEL 26 MARZO 1966 
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Pr.aQ-.tare « incoNa*e su ur.a carlo: in a postage « spedire all* RAI casella 
pcs:aie -«00. Tcnno 

Nit corso <n cuscun« tmsmissione <J1 ~STUOIO UNO" v*n-» escgulta una 
canzone con ttsto in Italiano nella quale Cue parol* dal ttsto ortginarto 
•aranno cambtate sostitu«ndote con aure due parole; per parteciper* at 
concorso "StudK3 Uno Ouu" I telespenatorl dovranno indNrauara • tndV-
care negn apposm spazi di questo taghanoo le due parole eeafte del te-
*lO onginano delta canzone. 
I tagltandi. magiiati e tncodatl to cartoftna postal*, don anno peweiHie 
ana RAI • Caselia Postate «00 • Torina entro e non oltre le ore 18 del 
gtovedl succeswo alia trasrmssione cut si rtfertacono 
Tra tuRI I tagiiandi contenenti resatta indicazione di entrant)* I * parol* 
del tcsto onginano crte sono state sostttuite verranno estratu m sort* set-
timanalmente una auromotxie (Alfa Romeo Gralia Tl oppure Flat 1500 op-
pure Lancia Fulvia 2 C | c 10 premi consistenti ciascuno In un buonodet 
Taiore di L. ISO000 per Tacquisto di iibrt e in un motorscooter (Lam* 
tnetta 50 opoure Vesoa SO) 
Tra tutu I tagiiandi contenentl resatta indicazione d> una sofa delle due 
parole del testo onginano cne sono state sostiturte -/en* estratta a sorte 
una scoria di prodotti airmentari del valors commerciaie di U 700000 
(oo.1i. carne di malale magro. uova, olio tfoirva, eco. dl produzlon* nuio-
naie) tai* da torn tre la dispense del vi no tore per un anna 
L*invk> delle canollne Implica la ptena conoscenza e llncondizlonata accet-
tazione deDe norme del regotamtnto pubbheate sul n. 12 del Radiocor-
rlere-TV AuL Mia 

Con un procedimento ormai fa-
miliare, il musicista nduce al 
minimo il numero dei personag-
gi al punto che scompaiono del 
tutto. rispetto a Shakespeare, fi
gure non certo di secondo piano. 
come Paride, Mercuzio. Montec-
chio. e tutte le donne. salvo 
Giulietta. Eliminato in tal mo-
do ogni elemento di dispersione 
esteriore, Bellini raggiunge lun-
ghi attimi di grande altezza in 
pagine solistiche come la roman-
za di Giulietta Oh quante volte, 
oh quante volte, nel duetto tra 
Giulietta e Romeo del pnmo atto, 
inline nella morte di Romeo al 
termine deH'opera. Queste sono 
tutte pagine degne del migliore 
Bellini: altrove. se ritroviamo gia 
nella scrittura melodica gli de
menti di noritura vocale espres 
siva che sono peculiarmente belli-
niani. essi non riescono ancora 
a distaccarsi da una c maniera » 
che era quella comune al lin-
guaggio openstico dell'epoca. E 
tuttavia, nel taglio delle scene. 
negli interventi drammatici del 
coro. nell'efficacia espressiva di 
certi « interni >. in talune mtui-
zioni dello strumentale (peraltro 
ancora approssimativo in piu di 
un punto). I Capuleti e i Montec-
chi conseguono un'umta dramma 
tico-teatrale che permette di go-
derb dalla prima all'ultima nota 
senza stanchezza e procedendo di 
scoperta in scoperta nell*indi\i-
duazione di un Bellini ormai av 
viato con autonta a conquistare 
gli aUori piu duraturi della lirica 
romantica, 

A dingere questo importante 
nuovo allestimento e stato chia-
mato sul podio del teatro milanese 
il g:ovane ma ormai affermatissi-
mo Claudio Abba do. che per la 
prima \oIta affronta alia « gran 
de > Scala il compito impegnati 
vo di concertare un opera del re-
pertono ottocentesco. Ebbene. si 
pud ben dire che Abbado sia sta 
to d centro motore dello spetta 
colo. ottenendo una coesione vo
cale tra i cantanti e un equili-
brio fonico tra orchestra e palco-
scenico. conseguendo un'intensita 
e una suggestione drammatica 
che confermano m lui uno dei 
direttori d'orchestra piu impe 
gnati, piu preparati. piu sensib:li 
che ci siano oggi in Italia e for
se in Europa. 

Di ottimo hvello anche il 
< cast > dei cantanti. da Kenata 
Scouo (Giulietta). a Giacomo Ara 
gall (Romeo), da Luciano Pava 
rotti (Tebaldo). a Mario Petri 
(Capellio) e a Alfredo GiaCOT.et-
U (Frate Lorenzo). 

Non si pud dire invece che la 
regia di Renato Castellani. per 
la prima volta impegnato nella 
lirica. sia andata oltre una < rou
tine > abile ma non discosta da 
moduli banali e accademici di 
una concezione teatrale ormai 
vecchia. Sconcertanti a volte le 
scene disegnate da Eao Frigeno 
(autore anche dei bei costumi). 
stilisticamente a parer nostro non 
sempre coerenti l'una con 1'altra 
seppure non pnve d. efficacia e 
suggestione ambientale nel loro 
complesso: solerte e precisa f a 
pera di Nicola Benois come di-
rettore dell'allestimento scenico. 

La < nesumazione > belliniana e 
stata accolta con vivo calore dal 
pubblico, accorso curioso in gran 
numero. 

testa di medicina, lui un fotogra-
fo italiano. La vicenda a due e 
destinata a riproporre il rappor 
to fra indwiduo e tndivtduo. fra 
struttura e societa. tra uomo e 
donna... La coppia in positwo. la 
citta in negatwo: ma l'una ha 
bisogno dell'altra come la luce 
dell'ombra. I due si amano. mol 
to. dopo essersi conosciuti al bal 
lo degli studenti della citta uni 
versitaria. fino a che lei si accor 
ge di aspettare un figlio 11 ter 
rore allora attanagha amhedue; 
hanno paura della vita percho 
hanno paura del mondo che li 
circonda. della citta nemica. II 
terrore del futuro. m lui. e anche 
crittca del passato rivolto contro 
< la vecchia generazwne delta Re-
sistenza» rappresentata per it 
ragazzo da suo padre. — aid par-
ttgiano e ora integrato nel siste 
via — un piccolo borghese con 
formista. Dove sono gh u/ea/i"' 
Che posto e'e m un unuerso tec-
chio. per una nuova into? « Fare 
mo not un mondo nuovo — gli di 
ce, tncoraggiante. la raqazza 
che nel film, pui che una co^cien 
za. rappresenta una *orta di re 
ststema fcmmmile atavica (an
che se poi, nella storia. e lei. tra 
i due. I'intellettiiale). 

I due sono a Place de la Con
corde rincorrenden. fotografan-
dosi Vun Valtro; la neve ricopre 
la piazza piu celebre del mondo; 
le macchine avanzano contenden-
dosi lo spazio come btsonti in ca-
rica. Affanno, corsa, competizio-
ne, un carosello umano inarresta 
bile dietro la coppia di innamo-
rati. 

« Un mondo nuovo? — le ri 
•sponde il gtovane — ma come fa-
revw a fermare questa gente'.' 
Come parlor loro? Chi ci ascolte 
rd? » (Un tema tipicamente za-
vattimano). 

Un'altra piazza: la Bastille. 
agitata dalle convulsion! delle ore 
di punta del traffico; un vecchio 
passante schiacciato da un'aulo-
mobile; nessuno si ferma; altre 
tre macchine gli passano sopra. 
correndo. * Tutti temono di per-
dere tempo... nessuno vuole re-
sponsabilitd... * dice uno spetta-
tore < razionalista > per spieaare 
I'ironia reale dell'accaduto. Sul 
vecchio. raggomitolato per ter
ra, svetta I'obeh'sco celebre che 
rimpiazza la prigione distrutta 
dai rivoluzionari francesi. II foto-
grafo italiano assiste al «crimi-
ne > ed e allora che telefona da 
un caffd della piazza alia ragazza, 
per chiederle di sposarlo, per 
trovare con lei una zona di ripa-
ro dalle tempeste. 11 rapporto fra 
la coppia e il mondo e sempre 
di questo tipo: pensano di pro-
teggersi, di far scudo. insieme, 
nuovi Adamo ed Eva della socie
ta neocapitalista cacctati. da un 
inesislente paradiso di soani gi& 
vanili, nella realta adulta del 
mondo. 

Ma la nascita di un figlio diven-
ta specchio. per lui, dt una veri-
td ostinatamente rifiutata. La so-
luzione che il ragazzo propone e 
allora quella dell'aborto. L'abor-
to — sacrificio destmato a placa-
re il panico davanti ad una nuo
va vita, alia responsabilita che 
questo comporta. « Anche I'aborto 
come fuga raccapricciata dal 
reale — mi dice De Sica — diven-
ta un tema cntico... questo mon
do che non permette la nascita di 
un figlio o dove essa diventa un 
problema angoscioso... ». 

La studentessa si recherd in 
fine dalle due « streghe dell'abor
to* (una di esse impersonata. nel 
film, da Isa Miranda), in un ap-
partamento colmo di oleografie 
osannanti alle imprese di Napo-
leone I. II fatto imperiale e sem-
piterno della Francia, Ma quando 
le due donne. con man't adunche. 
tentano di allungarla sul lettmo. 
la ragazza scoppia in pianto e 
fugge. 11 ragazzo I'attende nella 
strada. sicuro che I'aborto 6 stato 
consumato; insieme. enlrano in un 
cinema dei Champs Elysees do
ve si proietta un western. 

Nella sala, invasa dal suono 
delle imprese avventurose dei 
« nostri > che arrivano al suono 
di rnttoriose fanfare, lei si spie-
ga; gli spiega che non ha potuto. 
non ct & nuscita: metterd al mon
do il figlio... Lui lace, appare un 
po' « smarrito» ma si compren
de che accetta... Ami, sembra di 
capire che i due metteranno al 
mondo molti altri bambini, m una 
Francia dove, dal tra parte, il 
p:ano demografico per il 2000 pre 
vede cento miliom di francesi. 

II finale e fragile; una piccolo 
testa su un corpo robusto. Come 
se il coraggio di una spiegazione 
piu profonda. nel rapporto fra 
uomim e societa. fosse venuto 
completamente a mancare. Ma 
occorre dire che. nel corso del 
film, Zavattmi ha avvertito luct-
damente i problemi; la citta mo-
loch. la sua mconscia ferocxa, 
I'mcombere delle grandi scelte 
politiche sugh uomim, atlraverso 
Yobbiettivo foloarafico del repor
ter da quotidiano che insegue gli 
avvenimenti: Ciombi amca a 
Panai. Erhard sale le scale del-
I'EUseo. i aiorani mamjeslano 
davaitt all'ambasciata USA on-
dando * Pace al Vie: nam » De 
Gaulle visita I'Arco dt Tnon/o... 
(ma questa ultima scena e stata 
taohata). Anche Vintemazionali 
smo fa senttre una sua presa: 
Vumca donna che aiuta con dot-
cezza la ragazza francese i una 
studentessa negra del Togo, al-
I'ultimo anno di medicina. I ra-
oazzi di « colore * sono seduti a 
fianco a fianco con gli altri, neUe 
untversita come nei bistrd. Si 
comprende che Zapattim ci tiene. 

Che cosa pud la letteratura? II 
famoso interrogativo di Sartre 
nmrtalza sul tavolo dt un cafft 
del Quartiere Latino, fra studen 
tt vielnamiU e sud amencam; it 
fotografo italiano dice: * Vot ste 
te m guerra. e voialtrt lottate 
contro la fame... che nolo pud 
avere la letteratura m un mondo 
che per due terzi soffre della op-
pressionc oppure della carestia ». 
(Ma anche questa scena i stata 
tagliata). 

L'amore dei otovani c ambien-
tato ipeAao in pmjeria. ai mar 
gnu della metropolt, net quartten 
senza neon, espulsi dal centro. 
ma che conservano mtatta la loro 
dimensione umana, fra il Canal 
Saint Martin, di dove passano an
cora le chiatte di carbone e 
VHotel du Nord, dove Carnet ai 
rd tl suo film e che Zavattmi ha 
riscoperio mtatto Se non vi fosse 
questa banheu con i suoi quar-
tieri popolart, se non vi fosse la 
folia di student! della citta uni-
versitaria. i loro refeltort conge-
stwnati. i dormitort. le aule stra 
colme. la storia di questo amore 
e della sua conclustone potrebbe 
rischiare di diventare melai>sa. 
Ma. come ho detto, cost non e. 

« 11 film ha un finale molto mo 
rale — mi dice De Sica, il quale 
asststeva ten sera con i due bra-
vi protagonisti Nino Castelnuovo 
e Christine Delaroche alia prima 
cinemalografica —. A mio avviso 
la censura francese e siala menu 
severu di quella italiana ». De 
Sica — i( quale non ha parlato dei 
due tagli politici da noi segnala 
ti — lia ami affermato che il la 
voro di forbici compiuto dalla 
censura francese nelle scene del
l'aborto. ha « consenttto un rtsul 
tato cmematografico meravtglto-
so >. « La censura italiana — af
ferma De Sica — 6 stata eslre-
mamente piu dura. Non solo tutti 
i nudi di donna sono stati taglia 
ti, ma persmo la parola " prosti-
tuta " e" scomparsa. 11 film, con 
tutti i tagli apportati in Italia. 
assumerd una fisionomta molto 
tpocrtta... 11 rimprovero ufficiale 
della censura italiana contro il 
into film e dt fondo: non si pud 
parlare di aborto in un film, per 
via della morale religiosa. dei 
pregiudizi cattolici. per paura di 
mfluenzare la gioventu lo ripeto 
che in Francia un film come il 
mio e considerato un film morale. 
un film per la gioventu >. 

Maria A. Macciocchi 

reaiv!/ 

le prime 
Cinema 

Operazione 
Uragano 

Agente segreto Jerry Cotton: 
Operazione Uragano e un film 
teutonico dedicato. dalla prima 
all'ultima inquadratura. al corag
gio. al sangue freddo e alia velo
city di sparo degli agenti segreti 
della FBI. « il simbolo della Iotta 
inesorabile contro il crimine >. 
come c'informa un commento en-
fatico fuori campo. L'« Operazio
ne Uragano » sara condotta. co
me si sa. dall'agente Cotton, in 
prima persona, coadiuvato dal 
suo aiutante. e da una folta schie-
ra di segugi comandata da un 
* geniale» capo che spreca la 
sua intelligenza dietro una polve-
rosa scrivania. Cotton dovra met-
tere le mani su una temibile 
c organizzazione » che. dopo aver 
commesso una serie di delitti. si 
appresta a svabgiare una impor
tante gioiellena. Non diremo al-
tro, se non che Jerry Cotton (al 
secolo George Nader) ce lo rive-
dremo ancora davanti m una 
prossima puntata. Per il momen-
to lo aspetta. ancora. un cada-
vere nella vasca da bagno di un 
albergo. 

II film, diretto da Fritz Umgel-
ter. e stato girato interamente in 
Germania. anche se l'azione si 
dipana tra le strade e i grattacieli 
di New York, che compaiono in 
« trasparenza » montati tra muri 
tremolanti. e ntaghati da spez-
zoni di cineattuahta. 

Boeing - Boeing 
Bernard (Tony Curtis), gioma-

lista americano di stanza a Pa
rigi. si e organizzato nel proprio 
appartamento un delizioso mena
ge con tre belle hostesses (Dany 
Saval. Christiane Schmidtmer. 
Susanna Leigh). Le ragazze. che 
lavorano per altrettante h'nee 
aeree. sono a terra in giorni di-
versi. cosicche il nostro dongio-
varcni. tenendo conto scrupoloso 
dei differenti oran. pio spassar-
sela con tutte. a turno. 

Ma capita, a Pangi. Robert 
Merry Lewis), collega di Ber
nard. il quale ficca subito il naso 
neila turb.nosa vita sentimentale 
deII*am:co. Per di piii gli orari 
del'.e Hdanzate volanti carr.biano 
improwi'wtmente o'.tre oizni lecita 
previswne. ed esse approdano nel 
generoso nido d'amore con note-
voli anticipi. 

Donde una girandola di situa-
zkrni comiche. le quali danno 
modb ai due bravi protagonisti. e 
alia simpatica Thelma Ritter. di 
provocare qualche sonora risata. 
Tutto questo. pero. e merito esclu-
s;vo degli atton. perche non sem
bra che il regista John Rich, abi-
t.iale confez,ona"tore d; com-ned.e. 
«a nuscito ad animare la «l«v 
riellma (tratta da un te5to tea
trale de! francese Marc Camoiet 
ti. rappresentato a suo tempo 
anche :n Italia) col n'.mo e il 
gjsto necessari. Co'ore. 

vice 

Dibottifo 
sul "Teatro 

Stabile » di Roma 
Martedi 29 marzo alle ore 221. 

nel Salone gentilmente concesso 
dall'Associazione Italia URSS. in 
Piazza della Repubblica 47. Bru
no Schacherl introdurra un dibat-
tito su: «II Teatro Stabile di Ro
ma: bilanrio di una stagione >. 

La manifestazione e organizza-
ta dal Circolo culturale Ludovisi. 

controcanale 
Un brigante 
di comodo 

Avevamo detto, la settimana 
scorsa, che questo ciclo di Stu 
dio Uno presentava ulcuni sm-
tomi di miglioramenta rispet
to alle ultimo puutate del ci
clo precedente: ma avevamo 
anche detto (he era meglio at-
tenderc conferme. La secoit-
da prova. cioe In puntata di 
ieri sera, ha dtmoslrata die 
di questa riserva e'era twees-
sita. 

La parte migliore dello spet-
tacolo e .stata senza dubbin la 
prima. Gli « ospiti d'onore *. 
scelti questa volta con maun 
felice, Jiamio funzionato bene: 
ha aperto brillatitemevte Ser
gio Kndrigo can la sua nuova 
canzone Teresa, un buon mo
tivo che si gtava di un tc-,:o 
scanzonato e per nulla bana-
le; hanno contniuato i Folkstu-
dio Singers, un complesso che, 
nonostante tenda, secondo noi, 
a « spettacolizzare » eccessua-
mente, t iduccndoli a puro rit-
mo. spirituals e blues c* canti 
di lavoro e di protesta, sa rag 
giungere effetti trascinanti e 
porta avanti un rcperlorio di 
notevole valore (ma perche 
Luttazzt non ci ha rispurnuato 
le sue battute saoccamente iro-
niche sull'impegno di questo 
complesso, il quale, tra Val
tro, sul video ha tralasciato 
i canti piu diiettamente col-
legati all'attuale lotta anliraz-
zista'.'): piii vivi, infine, ci kono 
sembrati sia i Malt man che i 
due complesst alia pedana. 

Ma vemamo ai protagonisti 
fissi. Proprio qui, ci pare, le 
nostre riserve si sono rivelate 
sagge. Se. infatti, Vianello e 
ancora riuscito a divertirci con 
la sua mimica, qualche freddu-
ra azzeccata e lo spirito da 
vecchia « comica » dello sketch 
della gallina. Ornella Vanoni 
ha definitivamente dimostrato 
di essere senza dubbin una at-
tima enntante. ma non una per-
sonalitd capace di caratleriz-
zarsi sul video al di fuori del 
campo che le e proprio. La 
sua disinvoltura sa piuttosto di 
impaccio e nelle scene animate 
le fa difetto il temperamento. 

Comunque, la delusione mag-
giore (una vera c frana >, di
remmo) e* stata rappresentata 
dal personaggio interpretato da 

Enrico Maria Salerno. Gia la 
volta scorsa avevamo aut'er-
tito che il sapore di rottura 
di questo personaggio era do-
vuto esclusivamente alia bra
vura dell'attore, dato il basso 
hvello dei testi. Ieri sera, la 
sorpresa non e'era piii. la fo-
ga di Salerno e diminuita e il 
« MUMicro > ha fatto completa
mente cilecca. Ami, si e ro-
vesciato m una esibizione piut
tosto sgiadcrole, dato che le 
battute mease in bocca a Sa
lerno erano ancar piii confor-
vuste (si pensi alia polemica 
contro i « capelloni >, contro 
ia TV. contro le donne) e qua-
lunquiste di quelle della scorsa 
puntata. Ne a risnllevare le 
sorti di questo brigante « di co
modo •» son servite certo allu-
sioni francamente rolgari, che 
scmbravano tratte di peso dal
la pegg'iore trad'zmne dell'a-
vanspettacnlo. Chiudendo le 
sue strofette. il brigante di Sa
lerno hi affermatn- e Non pos-
so parlor piii. perche m'hanno 
assitnin alia TV » Brh, non era 
una bnttuta- era mm squallida 
costatazione. Cera poco da ri-
dere: e'era da piangere, sem-
mai. 

Dopo Studio Uno c andata in 
onda un'altra puntata del do-
cumontario di Sahel sui ragaz
zi tra i set e i 13 anni. L"m-
chiesta continua a trattarc tc-
mi di grandis-iimo intcrcsse: 
ma i suoi limiti sono forti. A 
parte il tonn eccossivamenta 
didatcalicn (solo a tratti riscat-
tato da attune registrazioni 
volte a documentare in modo 
vivo i prohfemi), ci sembra che 
si vassi da un arqomento al-
I'aftro con troppa disinvoltura, 
senza approfondirc mdla e ca-
vandosela con qualche assen-
nato roiifin/io deqli « cspcrti ». 
Tipico il caso della sequenza fi
nale sull'educazionc sessuale, 
che avrebbe meritato ben al-
tro spaz'o e viqorc di indagine, 
e. anchf, minnri e cautele »." si 
prnsi che la parola « sesso » 6 
sta*a pronnnciata per la prima 
volta da Don Ligqeri, dopo es
sere stata accuratamente evi-
tata durante tutte le intervi-
ste, peraltro piuttosto instant-
ficanti e assolutamente npn ti-
piche dclla realta che Ancora 
caratterizza il nostro Paese in 
questo campo. 

g. e. 

programmi 
TELEVISIONE4 V 

10,15 
11,00 
12-12, 
15,30 

17.15 

18,15 

19,00 

19,55 

20,30 
21.00 

22.20 

LA TV DEGLI AGRICOLTORI a cura di Renato Vertunnl. 
MESSA 
30 GENERAZIONE NUOVA • A cura di Claudio Sorgi. 1. 
MILANO: NUOTO. Trofeo Internaztonale femminile dei 
Navigli. 
5EGNALE ORARIO - GIROTONDO • LA TV DEI RAGAZZI: 
« Disneyland >. favole. document! e immagini di Walt Di
sney: " 1 segreti di Disneyland ". 
SETTEVOCI Giochi mudicaii di Paolinl e Silvestri pre-
sentati da Pippo Baudo. 
TELEGIORNALE della sera (prima edizione) • GONG • 
CAMPIONATO ITALIANO DI CALCIO: cronaca registrata 
di un tempo di una partita. 
TELEGIORNALE SPORT - Tic-lac - Segnale orano - Cro-
nache dei Parttti • Arcobaieno t'revisioni del tempo. 
TELEGIORNALE delta sera (seconds edizione) • Carosello. 
LE NUOVE INCHIESTE DEL COMMISSARIO MAIGRET 
di Georges Simenon * L onibra cme.-.e » Romanzo in quat-
tro puntate. IV puntata con Gino Cervi. Andreina Pagnani. 
LA DOMENICA SPORTIVA - Risultati. cronache filmate 
e commenii sui pnncipali avvenimenti della giornata e 
TELEGIORNALE della nolle. 

TELEVISIONE 2 
18-19,25 CONCERTO SINFONICO-VOCALE dedicato a rnusiche di 

Ottonno Respigtu. 
21 00 SEGNALE ORARIO - TELEGIORNALE 
21,10 INTERMEZZO j * n. . 
21.15 MODERATO CANTABILE - Orchestra diretta da Gianni 

Ferno I'resenta Nando Gazzolo Testi di Antonio Amuni. 
21,50 I BUGIARDI - Hacconto sceneggiato 
2215 ORIZZONTI dellB scienza e della tecnica 

RADIO 
NAZIONALE 

Giomale radio: ore t, II, 15. 
20, 23; 645: Musiche del mat-
Uno; 7,10: AJmanacco; 7,15: 
Musiche del matUno; 745: U 
ravoliFta; 7.40: Culto evange-
bco; 8.15: Ieri al Farlamentu; 
8,30: Vita net campi; 9: L'm-
formatore del commercianti; 
9.10: Musica <acra. 9.30: Mes-
sa. 10,15: Dal mondo cattou-
co; 1040: Trasmis«>ione per le 
Forze Armate. 11.10: Cronaca 
minima; 1145= Casa nostra: 
circolo de: geniton. 12.05: Ar-
leccmno. 1240: Zig /ag . 1245: 
Chi vuol esser beto„; 13.15: 
Cantion: 13,18: Punto e virgo-
la; 13,30: Musiche dal paicosce-
DJCO e dallo schermo; 1345: 
Giorno per giorno; 14: Scaccia-
pensien. 1440: Musica in piaz
za; 15,15: Prisma musicale; 
16: Tutto it caJao minuto per 
rniniito; 17: Con da tutto d 
mondo. 1740: Concerto smfo-
n.co diretto da Karei Ancerl; 
18,50: Musiche popoian :talia 
ne. 19.15: Don tn.ea sport; 
19,45: Motivi in gio«tra; 1943: 
Lna canzone aJ giorno; 2040: 
Applausi a ~: 20.25: Elelanti 
rosa. 2140: Concerto del vio-
loncelJista E. Mamardi e del 
clavieembahsta K. Richter; 
2245: Il fiore pro bello del mon
do; 2240: Musica da baUa 

SECONDO 
G<orn&le radio: ore 840, 940, 

1040. 1140. 1340. 1840, 2140. 

22,30: 7: Voci d italiani aU'eete-
ro; 7,45: Musiche del mattino; 
845: Buon viaggio; 8,40: Due 
voci. due still; 9: U giomale 
delle donne; 945: Abbiamo tra-
smesso. 1045: La chiave del 
successo; 1045: Abbiamo tra-
sme$5o; 11.35: Voci alia ribei-
ta. 12: Anteprima sport; 12,15: 
1 dischi della settimana; 1241: 
Trasmissiom regionaii; II: 
L appuntamenlo delle 13; 11,45: 
Lo schiacciavoci, con AJighiero 
Noscnese. 14.30: Voci dal moev 
do. 15: Corrado lermo posta; 
15.15: II clacsoo; 17: Musica 
e sport, 18.15: Un microfooo 
per vot; 18.35: I vostn prefen-
U; 1943: Zig Zag; 1940: Punto 
e virgoia; 20: tneootro con 
l'opera. 21: Canzom alia sbar-
ra. 21,40: La giornata sportive; 
2140. Musica nella sera; 22: 
Poltromssima 

TERZO 
1640: Musiche di MendeUr-

sot.n. 1715: leatro di Albert 
Camus: 1 git^ti. 19: Musicna 
di Mano Peraenlio; 19,15: La 
Ras^egna: Arte figuratlva; 
1940: Concerto di ogni tera; 
20.30: Riv.sta delle nviste; 
20.40: Musiche dj Luigi Boc-
chenni: 21: U GiornaJe del 
Terzo. 21,20: Wagadu's Unter-
gang Durch Die Eitelkett. Ora-
tono di Wladimir VoffeJ; 1145: 
Simplicius Simpliclssimua. Tra 
scene deUa sua giovinena di 
Karl Amadeus Hartmann. 

LfBRERIA B DISCOTECA RINASCfTA 

• Via BottcgSc Oscure 1-2 Roma 

Tutti i libri e i duchi italiani ed cuetn 
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Quasta paolna, che al pubblica egnl domenlea, * dedicate al colloqulo con 
tuftl I Itttorl daH'Unita Con essa II nostro glornala Intende ampllara, arrlcchlra 
* precltara I taml del tuo dialogo quolldlano con II pubbllco, gia largamente 
trattato nella rubrlca « Lettare all'Unlta a. Nell'lnvllare tutti I lettori a scrlvercl 

• a farel scrlvere, «u qualslasl argomanto, par attandara ad approfondlra tempra 
plo II legame dell'Unita con I'opinlona pubblica democratlca, esortiamo, contem-
poraneamente. alia brevlta. E eld al fine dl permettere la pubbltcailona delta 
magglora quantlta poisibile dl lettere a risposte. 

Quello di Stalin e un 
problema ancora aperto? 

risponde GIUSEPPE BOFFA 

Cara Unlta, vorrel conoscere II vostro gludlzlo sul fatto, aegnalato dall'Unlta a anche 
da altrl glornali, che nel corso delta preparazione del X X I I I congresso del PCUS si 4 
tomato a parlare dl Stalin e del ruolo da assegnargll nella ttorla sovletlca. Secondo vol che 
cosa stgniflca questo, e giusto? Non sarebbe megllo non parlare piu dl questa cosa tanto 

dolorose? 
FRANCESCO CATAWl - FoggiA 

Che si parli ancora di Sta
lin o che se ne torni a par
lare non 6 cosa che in s6 pos-
sa sorprendere o che debba 
essere considerata in s6 sba-
gliata Quel nome, se anche 
colui che lo portava e scom-
parso ormai da tredici anni, 
non 6 mai sparito in tutto que
sto tempo dal dibattito politi
co mondiale. E' quindi sem-
pre possibile che venga evoca-
to nelle sedi piu diverse, da 
quelle politiche. quali e il gran-
de congresso del PCUS. che sta 
per aprirsi a Mosca. a quelle 
che sono invece proprie del-
l'indagine storica. E' un nome 
che resta legato a molte pa-
gine decisive del nostro seco-
lo: di qui la sua ricorrente pre-
senza. 

Vi sono, naturalmente, diver-
si modi di parlame. Se que
sto. ad esempio, dovesse signi-
ficare — timore che alcuni 
hanno espresso — una rivalu-
tazione politica della figura di 
Stalin che. non dico modifichi. 
ma sia pure attenui i! giudizio 
negativo. formulato dal XX con
gresso del PCUS in poi. su tut-
to quel complesso di fenome-
ni profondamente dannosi. che 
fu sintetizzato un po' somma-
riamente nella formula « culto 
della personality >. e bene dire 
subito che si tratterebbe di 
qualcosa che noi non possiamo 
accettare: dicendo noi. intendo 
noi comunisti italiani innan7i-
tutto. ma penso anche a quelli 
di tanti altri partiti, almeno 
dell'occidente europeo. Nessu-
no. del resto. pud nascondersi 
i gravi problemi che un simile 
passo inevitabilmente aprireb-
be anche nei paesi socialisti. 

Pur con tutte le sue lacune 
e le sue contraddizioni, la cri
tics del «culto * di Stalin fu 
a partire dal 1956 un coraggio-
so atto politico, che contribul 
ampiamente ad aprire una fa-
se nuova nello sviluppo del mo-
vimento comunista. Come tale 
essa venne valutata e rispet-
tata. Modificarne il carattere 
finirebbe coH'apparire a sua 
volta come un'operazione po
litica in senso inverso. che a 
dieci anni di distanza non po-
trebbe non suscitare profon-
de incomprensioni e decise re-
Bistenze. 

Quel tipo di rivaluzione poli
tica e cid che i comunisti ci-
nesi hanno chiesto piu volte 
negli ultimi anni. Ma 6 anche 
quanto tutti i comunisti. che 
non hanno condiviso e non con-
dividono le tesi di Pechino, 
hanno invece respinto. Far ri-
salire. cos) come i cinesi han
no fatto. alia critica di Stalin 
e del « culto > tutti i proble
mi che nell'ultimo decennio si 
sono aperti per il movimento 
comunista internazionale e un 
errore profondo. Quei proble
mi scaturivano dalla stessa evo-
luzione delle societa socialiste. 
dai loro progressi e dalle loro 
conquiste come dai loro com-
piti non risolti. daU'ampiezza 
che 1'azione rivoluzionaria ave-
va acquistato nel mondo, dalle 
sue vittorie e dagli ostacoli 
nuovi che essa incontrava. Es-
si sarebbero apparsi comun-
que: la critica del dogmatismo 
che aveva accompagnato la di-
rezione stalintana ha semmai 
aiutato a prenderne coscienza. 
sia nei paesi socialisti che fuo-
ri di essi. 

Questo non vuol dire che tut
to ormai sia statn detto e che 
sulla questione Stalin non si 
debba piu riflettere. Al con* 
trario. anzi. Nessuno di noi 
pod dimenticare che quel no
me e legato a un grande perio-
do storico: trenta durissirni an
ni del nostro passato piu re-
cente, c anni di ferro e di san-
gue>. come ebbe a dire un 
giorno Togliatti. dove si com-
batterono battaglie mondial! 
che hanno modificato il cam-
mino di tutta l'umanita. In 
quel periodo grandi cose so
no state fatte. La Russia si e 
trasformata in una grande e 
moderna potenza. Tmpnrtanti 
principT socialisti vi si sono 
affcrmati. 

Dalle terre sovietiche essi si 
sono estesi in numerosi altri 
paesi. La guerra contro fl fa-
atismo e, stata vinta. Ora. e 
chiaro che dj questo periodo 
non si pud parlare senza ricor-
dare fl name di Stalin. Chi po-
trebbe fare la storia dell'ultima 
guerra senza evocare fl suo 
ruolo? La soluzione, d'altron-
de. non sta ne nella incondi 
zionata esaltazione di ogni suo 
gesto. che si faceva. lui vi 
vente. ne nel ricordo esclusi 
vo di alcuni suoi errori tattici 
e strategici, che subentrd dopo 
fl 1956. 

La storia non si pud mai fa
i t cancellando i nomi di chi 
M e sta to protagonista: ne 

di Stalin, ne quello 

di Krusciov, nd quello di 
Trozki. Che le opere di Sta
lin siano un giorno scorn-
parse dalla circolazione non 
e stata una cosa buona. perchd 
chi vorra studiare il periodo 
in cui egli visse avra sempre 
bisogno di farvi ricorso. Ma 
la stessa osservazione non pud 
valere solo per gli scritti di 
Stalin. Pud forse ignorare cid 
che sostenne Bucharin chi vuo-
le studiare l'industrializzazione 
sovietica e i problemi econo
mic!' del socialismo? Noi oggi 
nolemi'/ziamo con cid che dice 
Mao Tse-Tung, Ma chi si so-
gnerebbe di tacere il suo no
me quando volesse fare la sto
ria. non dico della Cina. ma 
del mondo di questi anni? La 
critica pud restare valida: ma 
essa presuppone sempre la co-
noscenza. 

Ci sembra dunque che un 
vero progresso a questo punto 
possa venire solo da un'inda-
gine storica quanto piu appro-
fondita e obiettiva possibile. 
Questo 6 cid di cui sentiamo 
tutti il bisogno. La ricerca non 
pud perd concentrarsi soltanto 
sui sinffoli uomini e sul loro 
ruolo personale neeli aweni-
mentl (sebbene anche questo 
sia importante), ma deve ri-
salire ai fatti stessi. ai feno-
meni politic] e sociali. alle lo
ro cause, al loro evolvere. alle 
conseguenze che lasciano. Que
sto compito spetta. certo. In 
primo Iuogo a chi fa profes-
sione di storico e deve avere 
a tal fine la liberta e gli stru-
menti di studio necessari. Ma 
non soltanto a loro. Noi tutti 
non possiamo esimerci dal-
I'avere una coscienza storica. 
Anche al politico quindi toc-

ca di esprimere il suo giu
dizio. 

L'anno prossimo ricorrera il 
5(F anniversario della Rivolu-
zione di ottobre. E* una grande 
data. La ricorderemo con im-
pegno. Ma pud bastare una 
semplice rievocazione celebra-
tiva, per quanto risonante essa 
possa essere? Abbiamo alle no-
stre spalle mezzo secolo di 
esperienze socialiste nel mon
do. E' un capitate di immenso 
valore e che tale esso sia nes-
suna persona di mente aperta 
pud negarlo. perch6 cid che I 
comunisti hanno fatto in que
sto mezzo secolo ha profonda
mente influenzato tutti gli uo
mini, anche coloro che di quel
le esperienze non sono stati di-
rettamente partecipi. Ma, ap-
punto per questo, nessuna ce-
lcbrazinne pud essere piu frut-
tuosa di un approfondito rie-
same di tutto questo periodo. 
che ne analizzi success! e in-
successi, lati positivi e lati ne-
gativi. Di qui il movimento 
rivoluzionario pud trarre va-
lide indicazioni per Tawenire. 

Noi comunisti italiani ci sia-
mo sforzati. nei limiti dei no-
stri mezzi. di muoverci in que
sta direzione. Proprio perch6 
fu un passo risoluto in questo 
senso. indimenticabile resta la 
intervista di Togliatti del 1956 
a Nuovi Argomenti. Non pen-
siamo di avere fatto tutto cid 
che era necessario. Sappiamo 
che quest'opera di indagine e 
di studio deve essere prose-
guita. Comunque sentiamo che. 
per essere valido oggi. il di
battito pud essere condotto so
lo su questo piano; quello ap-
punto della severa riflessione 
storica. non quello della mu-
tevole congiuntura politica. 

L'anarchismo 
e il comunismo 

risponde PAOLO SPRIANO 

Cara Unlta, In una dlscusslone con avversarl politlcl 
questi ultlml sostenevano la tesi che l'anarchismo e comune 
Ideate del marxlsmo. A mlo avviso sostengo che la conce-
zlone anarchlca, pur dando I'lmpresslone dl contatll con 
II marxlsmo, a da rttenersl del tutto formate. 

GIOVANNI PIERON1 • Vagli di Sotto (Lucca) 

Cara Unlta, ml e capitato diverse volte dl dlscutere con 
degll anarchlcl e quest! sostengono che II comunismo si 
ragglunge soltanto reallzzando I'idea anarchlca. Su alcuni 
puntl abbiamo In comune gli stessi oblettlvl (eliminazione 
dello sfruttamento dell'uomo sull'uomo, ascesa al potere 
del proletariato), ma quando loro parlano dl eliminazione 
dello Stato a me pare che questa meta sia Imposstblle. 
Vorrel sapere da te cosa e veramente I'ldeologla anarchlca 
e quail sono le dlfTerenze che la separano da quello 
marxista. 

GIUSEPPE NESE • Guastalla (Reggio Emilia) 

Cara Unlta, si deve essere contro gli anarchlcl? 
R. S. - Foiano della Chiana (Arezzo) 

Gramsci rivolse. dalle colon-
ne de UOrdxne Nuovo, nel 1920. 
un c Discorso agli anarchici > 
che resta la piu semplice e 
chiara dichiarazione di princi-
pio sul tema del rapporto anar-
chia-comunismo (e anarchia-
marxismo). e costituisce an
che una lezione politica sempre 
valida. cL'anarchismo — scri-
veva Gramsci — e la conce-
zione sovversiva elementare di 
ogni classe oppressa ed e la 
coscienza diffusa di ogni clas
se dominante. Poiche ogni op 
pressione di classe ha preso for
ma in uno Stato. Tanarchismo e 
la concezione sovversiva el^ 
mentare che pone nello Stato 
in se e per se la ragione di 
tutte le miserie della classe op
pressa >. 

Gramsci ricordava ancora 
che il borghese era anarchico 
prima che la sua classe con-
quistasse il potere, o che lo 
resta anche dopo la sua rivo-
luzione (c perche le leggi del 
suo Stato non sono per lui co-
strizione, sono le sue leggi e 
il borghese pud dire di vivere 
senza legge. pud dire di vivere 
Iibertariamente >). A maggior 
ragione egli ridiventera anar
chico dopo la rivoluzione^ pro-
letaria perchd si accorgera al-

Cara Unit*, vorrel tapera — per favora — che C O M * II aegreto Istruttorlo a che con-
seguenza portera ia santenza della Coria Costltuzlonala su questo segreto. 

R. S. . Sassati 

Speriamo che al lettore non 
sia sfuggito l'acuto articolo 
pubblicato su questo giornale. 
qualche giorno fa. dal compa-
gno on. Guidi (c La pubblici 
ta di stampa ostacola la giu-
stizia?»). al quale rimandia-
mo. per un panorama piu com
plete della situazjone. 

D segreto istruttorio. dunque, 
e destinato a coprire tutti gli 
atti che il giudice compie nel 
ricercare le prove, durante la 
istruttoria. 

Esso cessa quando I'accusa-
to compare in dibattimento. 
davanti al giudice che decide-
ra se le prove raccolte con-
sentono di condannare o im-
pongono di assolvere. 

Permane, invece. allorchg fl 
procedimento termina in istrut
toria con I'archiviazione o con 
1'assoluzione. 

Poicbe in questi casi non si 
fa luogo al dibattimento. nes
suno o soltanto pochi saranno 
informati sui motnri che ban-
no portato aU'archiviazione od 
alia assoluzione. 

Controllo 
impossibile 

Questa e una delle conse
guenze piu gravi che discen-
dono dalla sentenza: finiscono. 
cioe. col verificarsi casi nei 
quali ropinione pubblica non e 
in grado di controflare l'ope-
rato del giudice. 

Se si aggiunge cne fl siste-
ma processuale inquisitorio non 
consente un controllo nemmeno 
durante le prime indagini di 
polizia giudiziaria. si avra la 
sensazione di come sia ampia 
I "area doll attivita di organi 
importantissimi dello Stato pri-
va di controllo. e.di come un 
segreto del genere possa pe-
sare anche nei confront! del 
l'accusato e del giudice stesso. 

Un'assoluzione, infatti, od 
una archiviazione corrono sem-
pra fl riachio di 

se da una pubblica opinione 
disinformata come un atto che 
trovi radice nell'errore o nel
la involontaria superficialita 
della ricerca. 

La Corte ha sostenuto che le 
norme le quali puniscono «la 
pubblicazione arbitraria di atti 
di un procedimento penale* 
(648 cod. pen.) ed «I1 divieto 
di pubblicazione di determina-
ti atti* (art. 164 cod. proce-
dura penale che k il vero e 
proprio segreto istruttorio) tro-
vano ragione nel fatto cne la 
stampa « rivelando cid cne in-
teressa non venga propalato. 
mette sullawiso i delinquen-
U e pud frustrare 1'azione del-
l'autorita *. 

Ha aggiunto. poi, che altre 
ragioni sono: 

a) quella cdi assicurare la 
sercnita e I'indipendenza del 
giudice, proteggendolo da ogni 
influenza di stampa che pos
sa pregiudicare rindirizzo del
le indagini™ > ed assicurame 
la Uberta c vietando quei com-
portamenti estranei cne pos-
sano ostacolare la formazione 
del libero convincimento >: 

b) quella di c tutelare. nella 
fase istruttoria, la dignita e la 
reputazione di tutti coloro che. 
sotto differenti vesti. parteci-
pano al processoa. 

Queste ragioni non ci con-
vincono. 

Non la prima perche espe
rienze ormai secolari presso 
gli anglo-sassoni, impediscono 
sia pure di sospettare soltanto 
che la pubblidta non diciamo 
di ana parte della istruttoria 
ma della istruttoria inters, ab-
bia prodotto o produca effetti 
neeativi. La opinione pubblica 
non si scoote allorche fl segre
to copre la istruttoria ma. co
me tanti esempi hanno dimo-
strato. si scuote e si associa 
attivamente alia tutela dell'or 
dine allorche la stampa e in 
grado di rendere pubblici i 
termini del processo e delle 
ricerche istruttorie. 

Non la seconda poicM la se-
renita e 1'indipenclenza del giu
dice e legata alia sua capadta 

k prof essionala ed aUa giustezza 

della linea ch'egli assume nel
la ricerca della verita. men-
tre pensare che Ia sua serenita 
e la sua indipendenza possano 
essere ferite dai resoconti di 
stampa. significa fargli un tor-
to ingiustamente. 

Non Ia terza. infine, poiche 
la segretezza dell'istruttoria e 
di per se un'onta che si ro-
vescia suH'accusato l'interesse 
del quale invece e che la col-
lettivita intera possa giudicare 
sulla Iegittimita del suo rinvio 
a giudizio o del suo proscio-
glimento. 

Rapporto 
permanente 

Da un punto di vista piu ge
nerate poi crediamo che sia 
tempo di riconoscere che il 
rapporto prevalente in una par
te cosi rilevante del diritto pub
blico qual e la procedura pe
nale. non ft quello cne nasce 
occasionalmente dall'accusa e 
si restringe tra raccusato e 
il suo giudice. ma e. vicever-
sa. quello permanente e piu 
proprio che passa tra l'accu
sato e la collettivita. 

La crisi del sistcma inqui
sitorio. le esigenze di riforma 
delle procedure, la situazione 
pesante della amministrazione 
della giustizia e la stessa di-
sagevolezza del rapporto stam-
pa-autorita giudiziaria, non 
hanno assunto, dunque. alcun 
rilievo nel pensiero della Cor
te pur destinata ad assolvere 
un compito politico e non tec-
nico. mentre 1'azione svolta in 
proposito dalla stampa. ci e 
parsa assai manchevole: I'opi-
ninne pubblica infatti non e sta 
ta informata tempestivamente 
del tema che sarebbe stato 
trattato ne della importanza di 
esso. cosi che fl dibattito si e 
potuto svolgere e concludere 
come cosa di ordinaria ammi
nistrazione cui non valesse la 
nena di dedicare piu di una 
riga di informazione affrettata. 

lora della esistenza di uno Sta
to operaio che gli togliera la 
liberta di sfruttare il proleta
riato. Ma la concezione propria 
dei borghesi non d l'anarchi
smo. e la dottrina liberale. 
Cos! «la concezione propria 
della classe operaia non d lo 
anarchismo. d il comunismo 
marxista ». 

I proletari rivoluzionari che 
davvero vogliono realizzare un 
ordine nuovo — ecco il punto di 
dissenso fondamentale tra dot
trina anarchico libertaria e dot
trina tiidt.\i^ta iuninista — non 
devono e non possono essere 
nemici dello Stato in se: i pro
letari rivoluzionari sono favore-
voli alio Stato operaio che, so
lo attraverso la conquista del 
potere statuale. si pud realiz
zare la costruzione di una so
cieta socialista. Non quindi sop-
pressione dello Sfafo in si ma 
prospettiva della estinzione del
lo Stato passando attraverso un 
potere operaio che garantisca 
la liberta di sviluppo delle clas-
sl Iavoratrici, che «consolidi 
le condizioni materiali in cui 
nessuna oppressione di classe 
possa ancora determinarsi >. 

D discorso. perd. non si ar-
resta qui, alia constatazione 
che l'anarchismo d una forma 
primitiva di rivolta degli op-
pressi e che la sua dottrina e 
utopistica. II movimento anar
chico espresso da gruppi ope-
rai e contadini e stato (e in 
parte lo e tuttora) una realta 
in alcuni Paesi europei. ivi 
compresa l'ltalia. II valore del
la tradizione originaria di un 
moto di organizzazione e un 
elemento importantissimo nella 
realta sociale e politica ed es
so. spesso, ispira ancora molti 
nuclei anche quando il movi
mento nel suo insieme attraver-
sa una fase di versa. La pas-
sione rivoluzionara di tanti ope
ra libertari non solo e sincera 
ma e una passione che concre-
tamente si appunta contro lo 
stesso nemico degli operai mar-
xisti coscienti e della massa 
sfruttata: il modo capitalistico 
di proprieta, lo Stato borghese. 
Di qui nasce. se non la possibi-
lita di una composizione del 
dissidio polemico ideale. Ia ne-
cessita di un'azione di lotta 
Concorde per i comuni obiettivi 
sindacali e politici. 

Gramsci non scordd. nella 
pratica. tale dovere rivoluzio
nario. rivolgendosi sempre agli 
operai anarchici come a fra-
telli, valendosi del contributo 
dei migliori di loro nella costru
zione dei cConsigli di fabbri-
ca >, sfidando anche le accuse 
che i vari settarismi di partito 
e di sindacato gli lanciavano, 
sia dalle sponde riformiste che 
da quelle dogmatiche della 
c purezza marxista ». Varra la 
pena di ricordare, del resto, 
che nella famosa Iettera man-
data nel 1923 da Vienna per pe-
rorare la fondazione de VUnitd, 
Gramsci scriveva che bisogna-
va fare un giomale che fosse 
l'espressione di tutta la sinistra 
di classe, comprese le compo-
nenti anarchiche. sindacaliste. 
repubblicane. Una preoccupa-
tione — quella — che rispon-
deva ai bisogni di un fronte 
reale di lotta: nella grande cri 
si del primo donoguerra il mo
vimento anarchico combattd 
anch'esso grandi battaglie a 
fianco dei socialist! e dei comu
nisti. pur compiendo la sua buo
na parte di errori. come gli 
altri settori del resto. 

D discorso di aliora. nella 
sua sostanza, non d mutato. II 
dissenso, Ia discussione. Ia di-
stinzione, sono sempre oppor-
tuni purchd non diventino for 
mali e astratte racioni di con 
trapposizione e di duKJoni e 
non facciamo imarnre la ne 
cessita essm/ialc. di cla»?e. di 
una battaglia comune. Essa. 
concerne i lavoratori in quanto 
tali, i loro interessi e la loro 
spinta emancipatrice, siano so
cialist!, cattolici, anarchici. co
munisti o repubblicani o senza 

, partito. 

PSICANA1.1SI 

Chi sono 
i clienti degli 
psicoanalisti 

Cara Unlta, ml e ca
pitato dl leggere un II-
bro che ml ha lasclato 
piuttosto sbalordlto. Dan-
do credlto a quello che 
In esso vl e scrltto, sem
bra che II popolo ame-
rlcano sia ormai In pos-
sesso degll pslchlatrl: 
In altre parole, parreb-
be che tutti sono presl 
da una pslcosl non defi
nite, con del medlcl sol
tanto Interessatl ad In-
tascare II denaro del 
client! e basta. Ma A 
poi vero questo? Inoltre 
vorrel sapere se In Ita
lia I coslddettl • pslchla
trl dl tipo amerlcano > 
hanno fortune. 

Grazle per la rlspo-
sta. 

D. BASSO 
Gravellona • Toce 

(Novara) 

Se il leffore ha lotto nella 
pagina culturale deU'Unita 
del 15 marzo Varttcolo sul-
Vindagine di Hollingshead e 
Redlich sulla citta di New 
Haven in America, ha gia 
avuto una parziale risposla 
al suo quesito. U libro di 
questi autori. che io ho di-
scusso nel volumetto edito 
dagli Editori Riumti. La 
psicologia, oggi, & del 1958; 
ed ora e tradotto dall'edi-
trice Feltrinellt E" passato 
quasi un decennio. ma. se 
si lien conto d\ altre pub 
blicaziom piu rccenli, la si 
tuazione non £ molto cam-
biata. Risulta dall'inchie<ita 
che il numero dei neuroti* 
ci, doe" di coloro che factl-
mente ricorrono alle cure 
degli psicoanalisti o degli 
psichiatri, e maggiore negli 
strati piii elevati che in 
quelli medio inferiori della 
societa. I pazienti degli 
strati inferiori, non si tro-
vano mai tra i clienti degli 
psicoanalisti, e rarissima-
mente tra i clienti degli psi-
coterapisti psichiatri. Quan
do avvertono i propri di
sturb!*. Ii considerano di na-
tura organica, e sono, in 
genere, trattati da medici 
diversi. Per i due autori, 
cid dipende dal fatto che 
gli stessi medici non sono 
preparati per comprendere, 
da un'angolatura pisicolo-
0t"ca, i disturbi dei pazienfi 
lavoratori, venendo essi 
pure, come i clienti che 
hanno, e da cui sono pro-
fumatamente pagati, dalla 
borghesia ricca o medio-
superiore. 

Non si pud ovviamente 
generalizzare. e dire che 
tutti gli « americani * (che 
poi sono intesi come gli abi-
tanti degli Stnti Uniti). sia
no o nevrotici o psicotici. 
E' vero che, piu facilmente 
che da noi. han rabifudine 
di ricorrere alio psicoanali-
sta o alio psicoterapista. an
che per rimediare in qual
che modo alle tensioni pro-
dotte negli strati sociali in-
dicati, dalla esasperazione 
dell'individualismo e della 
corsa al successo generati 
dalla struttura classista del
ta societa e dai conflitti pro-
dotti da una democrazia sol
tanto formate. 

Quanto aU'llalia, gli psi-
coterapisti < all'americana > 
esistono, ed hanno anch'es-
si una clientela in larghis-
sima maggioranza ricca. o 
composta di allievi che aspi-
rano a diventare i loro con-
tinuatori. Esiste perd un fi-
lone sa.no di psicoterapla, 
che fonda la cura dei pa
zienti, di ogni classe o stra-
to sociale. su un'altenta con-
siderazione della genesi dei 
disturbi. spesso in rapporto 
con le condizioni di tnta e 
di lavoro dei pazienti, e 
sulla conoscenza dei biso
gni e delle esigenze degli 
esseri umani nel loro svilup
po personale e all'interno 
deUe loro famiglie o dei 
loro gruppi. piu o meno 
istituzionalizzati. di apparte-
nenza, Gli ospedali psichta-
trici e le cliniche neurolo-
giche richiedono oggi sem
pre piu freqyentemente lo 
aiuto degli psicologi appvn-
to nel tentatico di ricondur-
re alia normalita i pazienti 
incapaci di superare da %e~ 
i conflitti creati dalla socie
ta moderna. 

E' perd da notare che, 
ove permangano le condi
zioni sociali esterne che ge-
nerano i conflitti, non si pud 
sperare di diminuire i di
sturbi in modo durevole. Se 
le statistiche dicono giusto. 
nei paesi socialisti. dove le 
cause esterne psicogene so
no. se non aboltie, in buona 
parte ridotte. le nevrost e 
le psicoti sono in numero 
molto inferiors e in pro
gressiva caduta rmpetlo al 
periodo anteriore alia nvo-
luzione e in confronto dei 
paesi a struttura classista. 

ABfiola Masincco Costa 

IL MEDICO r 
EREDITARIETA9 E 
CONTAGIOSITY DEI TUMORl 

Cara Unlta, a segulto dl una dlscusslone avuta, 
desidero sapere se I tumorl siano contaglosl, e se 
II vivere a contatto dl chi ne sia colplto — specie 
se in parte esposta del corpo — debba conslgllare 
qualche prudenza. Grazle e salutl 

A. Z. Scgni - Roma 

Caro List, vorrel chledertl se I tumorl sono ere-
dltarl, o anche se avere o aver avuto qualche fa-
mniare colplto da questa malattla glusttflchl nei 
congluntl II timore dl Incapparvl. 

GIACOMO BENOTTl - Foggia 

MUSICA 

l 

I 
I Uottavino non 
e uno strumento 
secondario 

Sulla contagiosity o meno 
dei tumori si aveva fino a 
ieri una posizione nettamen-
te negativa, che escludeva 
ogni possioHilr) del genere. 
E cid perche il processo tu-
morale era constderalo quel
la che si dice una malattia 
degenerativa. cioe la tra-
sformazione in senso mali-
gno di determinate cellule e 
tessuti in conseguenza di so-
praggiunti squilibrt biologtci 
sconosciuti, squilibri la cui 
origine si attribuiva all'azio-
ne irritante di sostanze chi-
miche, di radiazioni nocive 
ecc. 

U tumore quindi rientra-
va non fra le « vifczumi », 
ma fra le alterazioni strut-
turali, come se ne hanno di 
altra natura nel fegato, nel 
cuore, nei rem. ed e ovvto 
che come non si pud fra-
smettere ad altri la propria 
cirrosi epatica. la propria 
miocardite, o la propria ne-
frite, anche il tumore si ri-
tenesse — e si ritenga tut
tora — non frasmissibile al
le persone che si frequen-
tano. 

Oggi perd il fatto che si 
parli anche di virus come 
di una possibile causa del 
cancro impone di essere piu 
circospetti nella risposta in 
tema di contagio: una vera 
certezza. in un senso o nel-
Valtro. si avra solo quando 
si riuscird a stabilire se vi 
sia oppure no un virus ef-
fettivamente capace di pro-
durre il cancro. e, nel caso 
che vi sia, se esso abbia al-
tresi la capacita di passare 
da un individuo ad un altro 
e attraverso quale via, re-
spiratoria, intestinale. con
tatto cutaneo ecc. Per il mo
menta dunque, siccome I'ori-
gine virale dei tumori non 
i stata finora provata, al
meno nell'uomo. il rischio di 
un possibile contagio non 
sembra da temere. 

Anche sulla ereditarietd le 
idee sono piuttosto sfumate. 
Per poter parlare con sicu-
rezza matematica di tra-
smissibilita ereditaria biso-
gnerebbe individuare. nel 
patrimonio cromosomico de
gli infermi, un gene sppcifi-
co a cui sia strettamente 
condizionata la comparsa 
del cancro; ebbene, fino ad 
oggi codesto * gene tumora-
le» non e stato mai iden-
tificato. 

In alcuni animali inferiori 
(certi insetti e certi pesci) 

osservazioni sperimenfali 
hanno largamente dimostra-
to che i tumori vengono ere-
ditati, e gli studi genetwi 
hanno fatto scoprire Vesi-
stenza in PSSI di un qene tu-
morale Ma gtd nei topi la 
situazione e" diversa: si so
no eseguite ricerche su die-
cine di migliam per un 
gran numero di generazioni, 
e si £ visto che accoppian-
doli con determinate sele-
zioni si ottenevano razze 
con alta incidenza di tumo
ri. e razze quasi indenni. 

Benchd risultasse cosi che 
la comparsa del cancro nei 
topi 6 condizionata dall'in-
flusso ereditario. un gene 
del cancro tuttavia non 6 
stato trovalo. il che porta 
a credere che il corredo ge-
nctico dei soggetti colpili 
non sia specificamente 
orwntato a produrre il can
cro in ogni circostanza, ma 
sia in grado soltanto di crea
te una susceltibilitd specifi-
ca, e quindi una piu facile 
recettivitd per il tumore. 

Sarebbe insommo quella 
che st chtama * eredild di-
sposizwnale >, nel senso che 
si erediterebbe non la ma
lattia ma una predisposizio-
ne alia malattia E appun-
to questo, sebbene in misu-
ra molto limitata e vaga, 
sembra valido anche per lo 
uomo. dove la predisposizio-
ne ereditaria pud avere ca
rattere generate o locale : 
nel primo caso un indiyi-
duo colpito. per esempio, da 
cancro gastrico avra una 
discendenza predisposta al 
cancro dovunque localizza-
to; nel secondo caso lo 
stesso individuo avrd una 
discendenza predisposta in 
particolar modo al cancro 
dello stomaco. 

Per concludere, dunque, 
pare che si erediti solo una 
certa predisposizione, so-
prattutto locale piu che ge
nerate, una cosidetta suscet-
tibilita di organo o di tes-
suto; ma anche a questa 
non bisogna crederci trop-
po, dovendosi tenere conto 
di innumerevoli fattori a-
suali: si sa infatti di fami
glie con elevata incidenza 
di tumori (a incominciare 
dalla famiglia di Napnleo-
ne) ma si sa pure che si 
tratta di ceppi familiari 
tanto poco numerosi da non 
avere valore statistico. 

Gaetano Liti 
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Cara Unlta, parlando 
di bande musical!, II di
scorso e caduto sull'ot-
tavlno che alcuni mlel 
amlcl rltengono uno stru
mento del tutto secon
dario. Vorrel qualche no-
tizla In proposito. 

GIORGIO OF. SIMONI 
Fori! 

Gli amid di Giorgio, il no
stro lettore, hanno proprio 
torto L'ottavhw (sunna una 
ottava piu alto del ttauto, 
donde il nome), detto anche 
pircota ftauto. in rorrivpon-
denza delta denanwiazione 
francese (\.c petite •,nte) e 
tedesca (din Kloine Flfite) — 
gli inqlesi dicono soltanto 
The Piccolo - l'ottavhw, in
fatti. diffusissimo nelle ban
de musicali. trovd largo ap-
plicazione anche in orche
stra e anche in tempi mo-
derni. 

II suo timbro acuto e iro-
nico non dispiacque a Mo
zart che uso I'ottavino nel 
Flnutn macico 

Le battute finali drll'ou-
verture per J'F.gmont. di 
Beethoven, sono affidate al-
Vottavino che fischia i suoi 
precipitosi ma hen scanditi 
doremlfa staccandosl su tut
ta Vorchestra. 

Wagner — ed era un ma-
go nella scelta (imbricn de-
gli strumenti - decise che 
fosse proprio I'ottavino ad 
attizzare la fiammit che av-
volge Brunildc nella Wnlchi 
ria e nel Sigfrido 

Lo strumento fu poi addi 
riltura d'obbliqo nelle com 
posiziani di tempeste must 
cali. II suo tibilanle suono 
(trasposizione fonica della 
fulminea saetta) e riconosci 
bile nel temporale delta Sin-
fonia n. 6 (Pastorale), di 
Beethoven, nella tempesta 
del Guglielmo Tell, di Ros
sini, come in quelle verdiane 
del Rigoletto e dell' Otello. 

Ne" basta. 
II Pierrot lunaire di Schbn 

berg termina con un rabbri-
vidente svolazzo deH'offai'i-
no; Ravel lascia che sia I'ot
tavino ad avviare melndica-
mente il Concerto in sol. per 
pianoforte e orchestra E le 
citazioni potrebbero eonti-
nuare a lungo. per conclu
dere che. al cantrnrio di 
quanto possa supporsi. I'ot
tavino ha compiuto . .olta 
strada nello sgancinrsi dal 
flauto (di sohio ne raddop 
piava la parte) e nell'afler-
mare un suo autonoma pre-
stigio timbrico. Cosa tt.nto 
piii esemplare e simpatlca, 
in quanto I'ottavino si d tut
tavia tenuto sempre 'ontono 
da esiiberanti vanitd toli^ti 
che Fino al punto. appun'o. 
che gli amici del nostra let-
tore pensnvano — shaqlinn-
do — che fosse uno strumev-
tino decaduto. 

Erasmo Valente 

GIAPPONE 
via transiberiana 

durata 27 giorni • partenza 21 aprile 
mezzi di trasporto • aereo - nave - treno 

prezzo per persona 
L. 690.000 

CUBA 
18 giorni. L. 640.000 

ESTREMO ORIENTE 
22 giorni, L. 825.000 

BRASILE - ARGENTINA 
URAGUAI 
18 giorni, L. 690.000 

INDIA e CEYLON 
18 giorni. L. 560.000 

ITALTURIST per vol.. 
ROMA • Via IV Novembre. 112 Tel. 688233 
MILANO - Via Flavio Baracchini, 10 Tel. 8690641 
TORINO • Piazza Cariajnano. 4 Tel. S38568 
PALERMO - Via Mariano Stabile, 222 Tal. 248027 

ITAI.TU*IST UHlVIHSALTUtlSMO Via dagli Spaziali 7 • F1RENZC 
S.A.T.T.I.S. 8. M o t * 1474 • VENEZIA • C.IJWLA. Piazza Garibaldi 114 • NAPOLI 
MM 
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In sciopero fino al 30 marzo le lavoranti 
a domicilio nella provincia di Siena 

Incrociano i ferri 
contro lo sf ruttamento 

Ferme 10.000 donne che fanno la maglia a ma no - Ribellione contro .'ultimo ricafto: 350 lire a 

golf, almeno otto ore di lavoro! - Un altro scandalo: pleuriti, infiammazioni bronchial!, esauri-

menti come malattie professional! - Perche arrivano adesso le prime macchine per la tessitura ? 

i2- vn 

^ 

A destra: Una pagina dell'incredibile « libretto di lavoro » di una lavorante a domicilio di Sinalunga. Un quadernetto come quelli che le massaie usano per i 
conti della spesa; solo che, accanto alia data, sta scritto il numero dei capi consegnati e la tariffa ricevuta. II totale: lire 11.450 per 29 golf. A sinistra: le lavo
ranti a domicilio che fanno i golf a mano e che oggi sono in maggloranza impegnate nello sciopero 

CHIUSI. marzo. 
Ferri da calza n. 6. 7, 8. stretta-

mente collegati con la riforma agra-
ria, la riforma urbanistica. I'indu-
strializzazione. I'occupazione: e un pa-
radosso? E' piuttosto la chiave per 
comprendere il senso dello sciopero 
che impegna le lavoranti a domicilio 
della provincia di Siena — otto, dieci-
mila donne e ragazze < specializzate > 
loro maJgrado nella maglia a mano, 
con una produzione complessiva di al
meno 120.000 capi al mese. II 7 feb-
braio la ribellione e esplosa spon-
taneamente a Rigarolo. una frazione 
di Sinalunga. e da 11 e dilagata a 
macchia d'olio ovunque. a Torrita 
come a Chiusi. ad Asciano. a Sina
lunga. fino alia proclamazione. il 7 
marzo. dello sciopero provinciale u-
nitario, che andra avanti fino al 30. 

Le lavoranti a domicilio hanno in-
crociato i ferri e le braccia. di fron-
te aH'ultima «trovata s dei padroni. 
il compenso standard di 350 lire per 
ogni golf fatto. da uomo o da donna. 
facile o difficile. Andiamo a trovar-
le. nel paesaggio della Val di Chia-
na che e mutato da quando non si 
vedono piu raggruppate in cinque o 
in sei nelle case o nei cortili. ap-
pena e'e un raggio di sole, a sfer-
ruzzare a ritmi vertiginosi. Sono ex 
contadine o contadine. ex mezzadre 
o mezzadre. che hanno sofferto in 
prima persona la crisi dell'agricol-
tura; sono le mogli degli edih disoc-
cupati di Chiusi e le mogli dei for-
naciai «sospesi > di Sinalunga. che 
parlano con conoscenza di causa del
la crisi deU'edilizia. dei cantieri fer-

[mi. dei mattoni non piu richiesti, del-
\ la necessita di aiutare i mariti. So
no le ragazze che non hanno trova-
to un posto nelle poche fabbrichette 
della zona o nella mitica < Lebole > 
di Arezzo. Sono le donne capofami-

^glia. Sono infine le tradizinnali ca-
salinghe. a migliaia. e a loro rivol-
iamo una domanda provocatoria: 
« Ma esistono davvero le casalinghe 
in Italia? > Fosca Cuzzati — cuoca 
stagionale a Chianciano. lavorante a 
domicilio per tutto il resto dell'an-
no. eppure casalinga per I'anagrafe 

{di Chiusi — risponde: < I-e casalin
ghe vere hanno buone entrate. Le 

ltre si arrangiano con il lavoro che 
apita. anche i mezzi servizi ,>. < Si 
uo dire che noi abbiamo sostenuto 

famiglie e tirato su i figlioli con 
a nostra maglia ». aggiunge un'altra 
onna. 

| E tutte. a Chiusi. a Torrita. a Si-
Iunga dicono quanto e loro neces-
ria un'entrata, per piccola che sia. 

ei magri bilanci familiari. ma espri-
ono anche un enorme desiderio di 
dipendenza. Sognano la fabbrica. 
r le otto ore, per il salario fisso. 

le assicurarioni sociali. per tut-
cid che non hanno e che rappre-
ta ancora una conquista lontana. 

Piu o meno died anni fa sono ar-
vati, in queste zone di disoccupa-
one femminile. gli intermediari con 
prirni camion di lana. Piu o meno 
attro anni fa e awenuto il boom. 
ntemporaneamente al lancio su] 
ercato della moda maglia a unci-
tto o ai ferri. e al dilagare sui 
ornali femminili dell hobby di un 
nto diritto. uno rovescio. accaval-
te, calate. aumentate. sospendete 
r poi riprendere al ferro x ecc. 
c. c Mai fatto prima neppure un 
lzino per mio figlio — dice Pieri-

Verdi. a Chiusi — Sono andata a 
parare. come tutte le altre. e da 
? Dalla fattorina, la donna che 

ceve la lana dairintermediario. che 
pesa prima di consegnarcela e 

po. a lavoro fatto; quella che 
ende 70 lire su ogni golf che fac-
amo». < E che ci fa guastare an-

;he tutto. senza pagare. se e'e un 
rrore nelle misure — continua Lidia. 

Sinalunga — e se per caso e'e la 
'errovia, cioe una riga rada >. « E 
he a volte paga dopo 15 giorni. a 
olte dopo tre mesi >, rilanciano a 
orrita. 

Da anni. da sempre, le lavoranti 
domicilio rice\ono e contrattano 
Uvoro con le fattorine, il primo 

anello di una catena che non si sa 
dove vada a finire. I'unico che co-
noscono e I'unico quindi che attira 
gli strali e i risentimenti. Le ditto da 
cui partono le ordinazioni sono a Fi-
renze o a Bologna? I golf vanno in 
Sicilia o a Milano? Andreina dice di 
aver visto 1'indirizzo di New York su 
una scatola. Giovanna o Nella ha 
sbirciato la targa di Firenze sul fur-
gone deirintermediario. tutte attac-
cano ai golf i cartellini Made in Ita
ly, una sospetta che le sue maglie 
finiscano in Africa o in Sudamerica. 
SI fanno le ipotesi piu varie, si par-
la di c giallo > e di mistero. 

II record di 45 golf 
e I'esaurimento nervoso 

« All'inizio — raccontano Pierina 
e Fernanda. Flavia. Nella, Bruna. 
Iolanda. Giovanna. Fosca. Furimma 
e le altre donne incontrate a Chiusi 
— ci davano anche 6-700 lire, perfi-
no 800 ad ogni pezzo fatto. Era poco 
anche allora. e vero. ma era il dop-
pio e piu in confronto alle 350 lire 
che ci hanno imposto ad ottobre. con 
la scusa che si trattava di smaltire 
un carico e poi i prezzi sarebbero 
risaliti >. Una riduzione di salari, 
nella provincia. di almeno 30 35 mi-
lioni. 

c Con meno di otto ore filate — 
calcola Andreina. la piu veloce tri-
coteuse di Torrita — non si possono 
fare i davanti. il dietro. due mani-
che (e che maniche lunghe. a volte 
bisbiglia una. e che filo sottile. a 
volte, specifica un'altra). il collo. la 
cucitura dei pezzi. le asole. i botto-
ni. I'etichetta >. E Maura: « Un gior-
no puoi anche sgobbare per finire 
un golf e fame un'altra meta. ma 
il giorno dopo sei sfiancata e non 
reggi una media cos! alta. lo nei 
due anni in cui mio marito e ri-
masto disoccupato sono arrivata a 
45 pezze al mese. vi rendete conto? 
Ma mi e venuto alia fine un esauri-
mento nervoso con i flocchi ». 

L'idilliaca visione delle donne che 
stanno in casa. lavorando e control-
lando figli e fomelli nello stesso tem
po. e spazzata via da queste frasi 
incalzanti, da questa realta brutale: 
«O si fa la maglia o si pensa alia 
casa ». « Diventa un cottimo: ti por-
tano la lana e U dicono che deve es-
sere pronta in tal giorno e alia tale 

ora. quindi sotto. a lavorare giorno 
e notte >. « Si mangia poco e sem
pre meno cibi cucinati >. « Tiriamo 
su il letto e via. Accumuliamo pile 
di piatti e via >. c Un ritmo cosi — 
conclude drammaticamente una di 
loro — per guadagnare in media 10-
12.000 lire al mese. se calcoliamo 
1'ultimo prezzo prima di quello del 
ricatto dei padroni e dello sciopero 
nostro: 400 lire al pezzo. cioe per otto 
ore, cio6 50 lire l'ora ». 

Viene fuori questa agghiacciante 
realta e poi l'altra. gia nota. deter-
minata dalla natura stessa del la
voro a domicilio e resa qui ancora 
piu drammatica dal tipo arcaico di 
lavoro: tutta la famiglia coinvolta. 
le vecchie nonne, il marito che co
me minimo dipana la lana. le binv 
be che aiutano sferruzzando i pezzi 
piu facili (ecco Donatella, di 9 an
ni. a Pieve di Sinalunga: dopo la 
scuola prende su i ferri: ecco Anna, 
di 13 anni, magliaia rifinita e stu-
dentessa di II media), perfino i 
cifli, cioe i bambini, perfino gli uomi-
ni. c quelli un po' malazzati >. Ad-
dirittura si racconta di un fidanzato 
disoccupato che la futura suocera fa 
lavorare cosi. di nascosto s'intende, 
a punto treccia o forse mimosa, pur 
di aiutarlo a guadagnare qualche 
lira, c Ecco la parita... > — dicono 
con sarcasmo e con amarezza le la
voranti di Sinalunga. 

Poi. si parla della salute. «Stia-
mo bene adesso, con lo sciopero sia-
mo rifiorite» — affermano. « Una 
volta e'era la piaga del ginocchio 
della lavandaia. ora si pud dire che 
e'e il callo della lavorante a domici
lio >. commenta Fernanda, esponendo 
alia luce 1'indice che regge il filo. 
lavorando. e che e segnato in profon-
dita. E tutte spiegano che la lana e 
tale per modo di dire, lo chiamano 
mohair, ha un'anima che dev'essere 
di nailon. sicuramente e fibra sin-
tetica (l'industria chimica responsa-
bile del callo della lavorante a do
micilio: scienza e tecnica per lo sf rut
tamento...) e poi e pelosa. gonfia di 
polo. E qui il racconto umoristico 
del marito di Carla che si e trovato 
in tavola un piatto di fagiolini con-
diti... di mohair (c mi era no caduti 
in terra, li ho lavati. ma quel nai
lon II non si e staccato per niente ») 
e poi. subito dopo. il dramma: Ma
ria ha I'asma bronchiale ed e stata 
ricoverata per 15 giorni in ospedale. 
Dice: « Mi chiedevano in che ambien-

II fiore al piede 
« Si, un flora o dim f ra I t dlta, 

un flora gigantt »ul collo dal 
plede, oppura II piade nudo a tin 
flora alia caviglia. I I tutto, natv-
ralnwnta, non montato su aandall 
cha appasantirebbero faffetto, ma 
miracolosamente fissato con Invl-
slbin All di nailon. L'espediente 
terra ben saldi i fiorl sema le
va re la leggerezza del ' passo dl 
fa ta ' che si pue tvtrt solo cam-
minando scalze ». 

(da Arnica) 

Testa cm. 56 
< $1 chlama Jean-Loup da Sau-

verzac, a nato ventisette anni fa 
a Laloupe, un villaggio francese 
di circa mllle abitantl, ha stu-
diato per due anni scienza poll-
tlche alia Sorbona d] Parigl, ha 
fatto la guerra d'Algeria. Artual-
mente e il fotomodeilo piu ricer-
cato di Francia ed a considerate 
Cuomo piu bello del mondo. Gua-
dagna un mllione a duecantoset-
tantamila lire al mese— Ed ecce 
le sue misure: flanchl, centime-
tri *7, torace 99, callo 31,5, al-
tezza 111, scarpe numero 41. Inol-
tre testa centlmetrl M >. 

(da Novella) 

Complessi 
e Para che, Invedendo i negozl 

a i magaztinl annwnclanti tali II-
quidazloni, le donne si liberlno 
di un certo complesso di celpe-
volezza. Nella maggior parte dei 
cast esse appartengono alia cate-
goria degll angelj del focolare, 
che ricorrono tufti i giorni o tutti 
i mesi al portafogli del marito. 
E' con le ' economie' f atte sul 
Mlancio domestlco che esse ac-
quistano II superftuo ». 

(dal Cornere della Sera) 

Civilissime 
e La confeilone In serla fara 

cammlnare la donne ben piu ra-
pidamente di molte altre conqui
sta del nostro tempo verso quella 
clvilta di massa che sembra as-
sere la nostra meta piu amblta... 
Ed a percio che noi donne, av-
viata a sicura vittoria la batta-
glia per la eleganza, dobbiamo 
intraprendere, o cominciaro a 
combattere, quella piu difficile 
per la conquista di un gestlre e 
dl un discorrere civilissiml, che 
sono sopratfutto frutto di una rea-
la gentilezza Interlore ». 

(dal Cornere della Sera) 

te sto. che cosa faccio. E io zitta, 
non ho detto ne in ospedale ne al mio 
dottore che faccio la maglia. Se no. 
davano pure la colpa a me... >. E 
un'altra: «Viene la tosse. con tutta 
la polvere che respiriamo t. 

Le donne, le ragazze avvertono di-
sturbi alia vista, bruciore agli occhi. 
allergie. perche lavorano di notte, 
perche la lana arriva spesso ancora 
bagnata e in tintoria usano gli aci-
di, perche la lana bianca e tanto 
bianca a forza di prodotti chimici. 
E il moto perpetuo delle braccia e 
delle spalle? Rispondono con un al
tro interrogativo: « Chi di noi non ha 
dolori? Ci duole tutto. muscoli del col
lo, delle braccia e delle mani ». Fan-
no I'elenco dei disturbi piu diffusi, 
dagli esaurimenti nervosi alle infiam
mazioni bronchiali. Ma e'e di piu. e'e 
una denuncia spaventosa: vj sono 
donne e ragazze, nel Senese, che a 
forza di sferruzzare si sono amma-
late di pleurite. Non per niente i 
medici raccomandano di continuo: 
donne, smettetela. vi massacrate la 
salute. Ma le donne non possono 
smettere, devono continuare perche 
quello e I'unico lavoro che trovano. 
« Magari. la fabbrica... >. ripetono. 

Gomitolo e ferri per 
il fidanzato disoccupato 

Invece. se qualcosa si muove. e an
cora nel settore premoderno del la
voro a domicilio. in un c ramo > di
verse Proprio in questi giorni di 
sciopero. infatti, quando perfino molte 
fattorine aderiscono all'agitazione. in 
qualche casa fanno apparizione le pri
me macchine per la tessitura, le pri
me cambiali per pagarle. i primi in
termediari della maglia non piu a 
mano. Per ora decine di telai. domani 
chissa quanti? Quel che e certo e che 
i nuo\i datori di lavoro iniziano la 
concorrenza adesso. approfittando del 
momento. facendo balenare agli oc
chi soprattutto delle ragazze la pro-
messa di lavoro garantito e il mi-
raggio di alti compensi. Alti rispetto 
alle 350 lire del golf a mano. benin-
teso. « A chiacchiere sarebbe una cuc-
cagna >. sottolinea con diffidenza Emi
lia. e sembra gia capire che quelle 
macchine vengono portate li. perche 
altrove le tariffe sono superiori a 
quelle che vorrebbero < regalare > lo
ro. Chi porta la lana per la tessi
tura. da dove provengano le «com-
messe >, e un altro mistero. Non ci 
sarebbe da sorprendersi se la fonte 
fosse Carpi, per esempio. dove la tes
situra lascia fl posto ad altre opera-
zioni piu complesse. imposte dai pa
droni alio stesso costo. Ed e signifi-
cativo che, mentre nel Senese Io scio
pero va avanti, anche nel Modenese 
le lavoranti a domicilio alzino la testa: 
e di ieri il convegno di Nonantola. 

Sia con i ferri che con le macchi
ne. e tutto lavoro fuorilegge. clande
stine. un colossale sistema di sfrutta-
mento. uno scandalo nel mondo del 
lavoro. A Torrita una donna di cin-
quant'anni piange. con rabbia. con 
indignazione. con furore, quando rac
conta la sua odissea per ottenpre l'as-
sicurazione. che le e dovuta e1 che le 
e stata nogata. E un'altra fa vedere 
quello che le 6 stato gabbata per li
bretto di lavoro: un libretto, si, ma 
venuto dalla cartoleria. 

Ecco da quanti motivi nasce la vo-
lonta di resistere a tutte le pressioni, 
a tutte le tentazioni. e a continuare 
lo sciopero. unite. Ecco perche accor-
rono anche dalla campagna per ascol-
tare il dirigente sindacale. Ecco per
che le giovanissime come le anziane 
firmano senza esitare una petizione 
indirizzata ai gruppi parlamentari dei 
partiti. in cui si chiede rispetto della 
legge sul lavoro a domicilio. ma anche 
riforma agraria e riforma urbanistica 
e piena occupazione. E lo sciopero 
continua. la finta lana torna indietro. 
i forri e le spalle delle donne e delle 
adolcsccnti riposano. 

Tha Thi Kieu, vent'annl, erolna dell'esercito di llberazione del Sud Vietnam. 
Le sue imprese sono ormai dlvenute leggendarie fra le popolazionl In lotta 

Intervista con 

Giulietta Ascoli 

inviata di 

« Noi Donne » 

nel Vietnam 

Luisa Melograni 

L 'arma ta dello chignon 
com ba tte senza fucile 

Si chiama cosi I'esercito di donne che si sono schierate con la Resistenza nel Vietnam 

del Sud - L'incontro ad Hanoi con Nguyen Thi Tho e Tha Thi Kieu: le loro azioni, le 

loro parole - Per l'8 marzo un appello alle donne americane: fate cessare I'aggressione! 

G IULIETTA ASCOLI il mese scorso si e recata nel Vietnam del 
Nord. al seguito di una delegazione della Federazione De-
mocratica Internazionale delle Donne, quale inviata di < Noi 

Donne »: sull ultimo numero del settimanale e apparso un ampio 
resoconto del suo vidggio Oggi. in occasione della grande mani-
festazione di Koma per la pace nel Vietnam, le abbiamo chiesto 
di raccontare l'incontro con le donne che vivono, sofTrono. lottano 
nel Vietnam del Sud. Dalla loro voce, ascoltate alcuni del tanti 
episodi che fanno parte della Resistenza di tutto un popolo contro 
I'aggressione e la guerra. E ascoltate la loro nchiesta di solida-
rieta, la loro volonta di conquistare I'mdipendcn/a e la pace. 

Ad Hanoi ho incontrato 
Nguyen Thi Tho, una donna 
di trentasei anni che e stata 
deportata per quattro anni al 
bagno penale di Poulo Condor 
e un anno e mezzo nelle pri-
gioni di Phu Loi. E' piccola 
di statura, molto minuta, come 
tutte le vietnarnite. Porta i 
caprtli tutti raccolti sulla nu-
ca in una crocchia e da questa 
acconciatura nasce I'appellati 
vo che si da alle eroiche par-
tiijiane del Sud. « Armata dello 
chignon ». 

Cerco di descriverla perche 
non ho potuto fotograjarla: 
Nguyen Thi Tho rienlrera nel
le sue province del Sud nuo-
vamente a combattere dopo un 
periodo di cure e di assistema 
medico ad Hanoi e per precau-
zione non si vuole che venga 
ripreso il suo volto. Ed ecco la 
sua storia: giovanissima. ven-
ne arrestata a Saigon nel 1955. 
mentre scendeva da un tram 
done aveva distribuito ai pas-
seggeri delle copie del « Pro-
gresso >, un giornale democra
tic che chiedera le elezioni 
in tutto il paese, nel rispetto 
degli accordi di Ginevra. Dopo 
un processo a parte chiuse, 
senza difesa, Nguyen Thi Tho 
ferine condannata e una notte, 
bendata, viaggio alia volta del-
iinferno, iierso Poulo Condor, 
un'isola che al tempo dei colo-
nialisti francesi era un t bagno 
penale > e che Ngo Din Diem. 
il famigerato dittatore fascista. 
aveva tmsformato in luogo di 
deportazione per prigionieri 
< politici *. 

Fra le condannate, ha ricoi-
data Nguyen Thi Tho, vi era 
una poetessa. Ai Lan. detenuta 
perche colpevole di aver par-
tecipato a un movimento che 
chiedeva la liberta di stampa; 
e Nguyen Thi Thu. una pro-
fessoressa unfrersitaria depor
tata perche membro attivo del 
comitato della pace di Saigon; 
un'altra detenuta ancora era 
al bagno penale solo perche" 
Jaceva parte dell'Associazione 
contro Vanalfabetismo! Molte 
infine, donne del popolo, sem-
plicl madri di famiglia, erano 
state strappate dalle loro case 
con t figli. perche avevano pre-
so parte a una dimostrazione 
contro I'eracuazione forzata dai 
loro quartieri di capanne. alia 
periferia di Saigon. Le torture 
inflitte ai condannati. ai tem
pi di Diem e tultora. sono tan-

Vestite di bianco, il colore del lutto, sfilano a decine di migliaia nelle vie di Saigon, in silen-
zio, per protestare contro i bombardamenti americani. II passaggio dell's Armata dello chi
gnon > tiene in allarme per giornale intere la polizia del governo fantoccio del Sud 

to spaventose da ricordare le 
sofferenze inflitte agli ebrei nei 
campi di concentramento na-
zisti. Nguyen Thi Tho ci ha 
scongiuruto di portarne notizta 
dovunque, affinche contro i re-
sponsabtli di queste atrocitd 
si levi I'indignazione e la pro-
testa delle donne di tutto il 
mondo. 

Molte donne preferivano dar 
si la morle, piuttosto che assi 
stere, come capito a tante sven-
turate, al piu spaventoso sup 
plizio: quello di vedere i pro-
pri figli piccoli — si. perche 
ci sono anche t bambini a 
Poulo Condor — immersi con 
la testa in giu negli orti pieni 
d'acqua fino ad annegarli. « se 
la madre non confessava >. 

II dramma delle popolazionl 
del Sud, tuttavia, ha ancora 
detto Nguyen Thi Tho. non 
i solo quello di migliaia e mi
gliaia di uomini e donne che 
languono nelle carceri o delle 
famiglie contadine rinchmse 
in uno dei tanti « villaggi stra-
tegici > previsti dal piano Stan
ley Taylor di « pacificazione * 
del Vietnam del sud e che altro 
non sono che campi di con
centramento: oggi. ella ci ha 
precisato con vipore. i bom-

del nostro 
0 '*&>*'-

// luticdi o^tti 14 (rjort/i 
hi tutte le \dicolc c nelU lihreric 

mm 
L. Cast ell an i e L. Gigante F. Ten tori 

in omaggio un atlante iiiusirato 
della sioria universale 
cui 
Compagnia l.dhvmi lu/L)i/a~/ot/t/li 
Milano 

bardamenti con i gas tossici, 
quelli al napalm e al fosforo. 
stanno sterminando interi vil
laggi. Nella provincia di Ben 
Tre. a sud di Saigon, e in quel 
la di Rach Gia. il lancio delle 
sostanze velenose sta prose 
guendo da tre mesi consecutwi 
e si calcola che solo li abbia 
mietuto piu di 30.000 vittime. 

Nguyen Thi Tho mi ha rega-
lato. accomialandosi. un pic
colo anello nero: lo portano. 
mi ha spiegato. tutte le donne 
del sud. E" fatto con la noce di 
cocco: un ricordo che si sono 
scambiati i cinque superstiti 
del bagno penale di Poulo Con 
dor — erano arrivati insieme 
in cinquemila! — lo hanno in-
tagliato nella scorza: quel frut
to era il loro unico mezzo per 
nutrirsi e dissetarsl. 

Tha Thi Kieu e una ragazza 
di vent'anni, eroina dell'eser
cito di liberazione del Sud 
Vietnam. Prima di narrarci co 
me ha disarmato un posto fit 
guardia al quale ha combat-
iuto. lei sola contro sette. ci 
ha spiegato la strategia del-
V* Armata dello chignon »: un 
esercito assolutamente singo-
lare. composto da migliaia e 
migliaia di donne senza fucili. 
capaci di tenere in allarme mez
zo Saigon e in svbbuglio la po
lizia dell'esercito fantoccio. so
lo sftlando in corteo nelle vie 
della cittd. Venti o trentamila 
donne. Vuna accanto all'altra. 
tutte vestite di bianco in se
gno di lutto. 

E' una delle tante forme di 
protesta contro i bombarda
menti americani, una marcia 
silenziosa che parte dai villaggi 
e che dura anche una setti-
mana. per coinvolgere durante 
il cammino altra gente e por-
tarla tutta dalle autoritd. a re-
clamare U risarcimento dei 
dnnni. Le donne stesse porta-
no. lungo il percorso. le prove 
dei bombardamenti: una per
uana srentrata. dei mobili mez
zi rotti. pezzi di abiti insan-
quinati. a volte persino i carpi 
degli sreniurati che sono moi-
ti: vere e proprie processioni 
che qridano il cordoolio e la 
sofferenza della papolazione. 

Contadine. intelleituali. ope 
rare, apportenenti a sette reli 
giose: mihoni di donne del md 
/anno parte dell'< Armata dello 
chignon >. Spiega sempre Tha 
Thi Kieu che la orgonizzazione 
di quexlo singolare esercito 
femminile axsamiglia un po' a 
quella militare. nel senso che 
in ogni manifestazione — anche 
nel caso che un nucleo si pre-
pari a battersi contro un ra-
slrellamento — vi i I'avanguar-
dia. detta forza di choc perche 
irrompe per prima: vi e la 
retroguardia e lo stato magqio-
ne: vi sono le staffette e chi 
cura Vapprovvigionamento dei 
cibi. 

Altri * contlngenti » deW* Ar
mata dello chignon» si occu-
pano della casa, dei bimbi del
le donne impegnate in uno scio
pero o in un corteo di protesta. 

Non sempre i cortei si svnl-
gono pacificamente: a volte 
vengono bombardati o milra-
gliati dagli elicotteri die vo-
lano a bassa quota. « Ma e 
come versare il petrolio t>ul 
fuoco *, commenta Tha Thi 
Kieu: c per uno che cade, mil-
le si sollevauo > 

Una delle donne piu famo^e 
del sud Vietnam — uno dei 
personaqgi piu amati. insieme 
con I'avvocato Nguyen Hu 
Tho. presidente del Fron-
te di liberazione — e Nguyen 
Thi Dinh. vice comandante 
delle forze armate dell'eser
cito di liberazione del Viet
nam del sud: una cartca 
che ancora nella storia militare 
non era mat stata coperta da 
una donna. Ha quarantactnque 
anni. anche lei e stata in car-
cere, per tre anni, a Ba-Ha. 
alle frontiere con la Cambo-
gia. separata dall'unico figlio 
di un anno che le doveva mo-
rire durante la sua detenzione 
per le prwazioni subtle. 

Tha Thi Kieu ha voluto ri-
cordarci pero, accanto al nome 
di questa donna eroica e corag-
giosa che tutto il mondo co-
nosce — sul suo capo gli ame
ricani hanno posto una taglia 
di due milioni di piastre — 
quelli piu oscuri di tante altre 
donne del sud: Thi Ut. come lei 
ernma dell'esercito di libera
zione del sud; Ba. un'anziana 
donna di nazionalita Khmer. 
Le Thi Anh. Phan Thi Xuan. 

Tha Thi Kieu diceva: cSono 
Jurbe come scimmie, silenziose 
come serpenti, veloci come la 
faina ». Lei stessa si i trasfor-
mata in una <tigre*. quando 
he assalito il corpo di guardia 
e atterrato un soldato grande il 
doppio di lei. 11 racconto e" 
formidable, per Vastuzia con 
cui Yimpresa e stata condotta. 
Dopo la cattura delle sentinel-
le. Tha Thi Kieu si e lolta in 
un battibalena Vdbito nero dei 
partig'tani del sud e si i ve-
stila di bianco, per guidare una 
manifestazione di protesta del
le contadine contro i soldati 
nemici. che fuggendo avevano 
sparoto contro una donna in-
cinta e Vaverano uccisa. 

Tha Thi Kieu fa parte della 
Vmone donne per la liberazione 
del sud Vietnam: una associa-
zrbne femminile che ha uno sta-
luto fra i piu democratici che 
io abbia mai conosciuto. 

Quest'anno, ha rivolto inve
ce. in occasione della festa in
ternazionale della donna, una 
bellissima lettera alle donne 
americane, esaltando la loro 
lotta contro I'aggressione degli 
VSA al Vietnam. «A dispetto 
della repressione, voi avete con 
tutte le vostre forze e con tutti 
i mezzi soitemtto la nostra lot
ta con I'ardore e la fierezza 
che hanno caratterizzato la lot
ta delle donne di Chicago I'l 
marzo del 1899... v E conclu-
dono: c Fate in modo che la 
gioventit degli Stati Unitl nam 
cada inutilmente nel Sttd Viet
nam/ ». 
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— Forfunatamente, non 4 possibile cadere piu In basso! 
(dal New York Herald Tribune, USA) 

— Pericolo dl pace! Vendete! 
(dal Dagens Nyheter, Svezia) 
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— ... una ollva, una oglva... una ollva, una ogiva... 
(da VHumaniti Dimanche) 

A M E R I C A N I IN EUROPA — P e r i , come sono mo-
notoni I paesaggi in Europa. Lo stesso panorama In tutte 
la cltta! (da] Rabotnichesko Ditto. Bulgaria 

r 
EPIGRAMMI 

TARTU FO '6e 

Amo il leone 
ruggente 
11 gelido serpente. 
anche l'irsuta jena 
m'e cara. 
Ma odio la Zanzara. 

57» MILANO-SANREMO 

n Piava raormora 
corrusco a flero 
ma passa ancora 
lo straniero. 

FIUMICINO 

Divino Leonardo 
a te fu cara 
l'ultima cena. 
a noi 
quel ch'e rimasto 
del grande pasto. 

«Come spiegargli che li stiamo aiutando?». 
(Dal Greensboro Daily News. USA) 

3£H*6 

• Perche Thai ucciso? • . c M i ha sputato! ». 
< Se bad! a questa cose, dovremmo uccidere il 
mondo Intero ». (Dallo Strshel. Bulgaria) 

ORIZZONTAU: 1) cum use In provlnclm dl Modena; 
11) divide le tsole dal continent*; 14) bagna la Cecoslo-
vaccbla e la Gennania; IS) lltlgare onero contendere a 
parole; 16) II partner dl Clnqnettl all'nltlmo festival dl 
San Remo; IS) antlca asta; 19) cosl venlvano cblamatl I 
repartl partlglanl; 2a) tre aatlcbl romanl—; 21) sacerdote 
accUo dagll Ebrel (66 d.C); 22) tedlo: 23) In parti agnail 
•alia rlcetta; 24) a te: 23) prlaie ID assolato; 26) tlgnl-
flcare o tndlcare; 29) comnnlsslmo aaestetleo: 30) caitlva; 
32) name dl donna; 35) artlcolo naascblle: 36) bevanda 
amara; 39) donne colprvoll nella lingua mad re; 39) Gn-
gllelmo Oberdan: 4?) notUjInio comlco Itallano; 48) genza 
flna dlniora. 

VERTICALI: 1) lottare; 2) noto camplone del pedale; 
3) an tlpo dl ccanla; 4) altro nome della soslna; 5) beatl-
flcata; 6) planta dal racco amartsilaio; 7) le par] dl 
Anita; • ) I romanl dleono capocclone; 9) lo rurpetta cbl 
arrlva In tempo; II) gran torco; 12) arte latlaa; 13) el 
•on quelle stntetlche; IS) fanno ex novo: 17) cratere ter-
restre dal quale campllla acq a a e vapore; 22) on mare; 
23) dlssodano II terreno; 26) noto attore francese; 27) grldo 
d'alato dl ana cagnetta del— Parlnl; 26) stella del cinema; 
31) ramore grrco; 33) slgnor_ Bronetto Latlnl; 34) pre-

> f flsso cbe vale set; 36) Barl; 37) eserclto Itallano; 39) Go-
rlzla; 47) a Mllano e sol peatagramma. 

Da ma 

il Bianco muove e vince 
in quattro mosse 

Selnzlorw dal probtema dl do-
manica scorsa: 29-2», 30-32; 19-
22, 12-10; 22-24 a vince. 
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IN DUETER 
UNA SETTIMANA 

NELLA R.D.T. 

Caccia all'errore 
L'< Unlta > offre a tuttl 1 auoi 

lettori la possibility di un viaggio 
e sogglomo gratuiti. per due per-
sone, nella Germania Democrati-
ca. Abbiamo pubblicato la setti-
mana scorsa un primo testo con 
tre errori: oggi pubblichiarao il 
secondo. Per partecipare al con-
coreo occorre leggerlo atteniamen-
te. trovare i tre errori e segna-
larll, spiegandone i motivi. indi-
rizzando le risposte a c Unita-do-
menica». via del Taurini. 19 -
Roma; indicando con chiarezza 
nome. cognome e indirizzo del 
mittente. Nelle prossime settima-
ne pubblicheremo altri due c rac-
contini » con altri errori: chl. alia 
fine del concorso. avra risposto 
con maggiore preclsione al mag-
gior oumero di domande sara pro-
clamato vincitore a inslndacabile 
giudizio della giuria 

LEZIONE Dl STORIA — Duran
te la lactone di storla, In un llceo 
itallano, un allievo chiede all'ln-
tegnante: c Professore, non sap-
piamo quasi nulla della Gennania 
oriental*: pud dlrcene qualcosa? ». 

II professore risponde: c La Ger
mania orientate, o piu asattamen-
ta la Repabbllca democratica po-
polara tedesca, occupa una delle 
quattro tone cToccupazione In cul 
fu diviso II territorio tedesco dooo 
la sconfttta nazlsta nel 1945, precl-
samente la cona sovletka: le altra 
tre zone oToccupaiione (americana, 
Ingles* a francese) si sono fuse e 
«u dl esse * sorta fattuale Re-
pubMIca federals tedesca. Lo Sta-
to tedesco oriental* hn una super-
tlcle dl 1M.00O kmq. e una popo-
lazione di circa 17 milionl dl abi-
tantL E* one Stato a regime so-
cialista. I I paese a fortemente In-
dustrlalinato a sotto quasto aspet-
to occupa uno del primi postl d*Eu-
ropa. La RDT * state fondata nel 
1950, Primo Presidente della Re-
pubblica fu Otto Grotewohl, morto 
pochl anni fa. Attuala capo dello 
Stato (o megllo: Presidente del 
Consiglio di Stato) e Walter Ul-
bricht, che A anche Primo segre* 
tario della SED ». 
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SARDEGNA 

Convocato il 
la 

IO ma 
cnsi non e 

La elezione del presidente della Giunta e degli assessor! fissata per mercoledi - Preoccupati gli 
alleati «laici» per la candidatura di Dettori - Nessuna richiesta circa il programma quinquen-
nale di cui le lotte in corso in tutta I'isola rivendicano una profonda modificazione 

Bari: riprende 
martedi il 
dibattito 

sulla pro-

grammazione 
Le proposte della CGIL 
regionale per una giu-
sta organizzazione del 

iavoro di ricerca 

Dal nostro corrispondente 
HAH I, 2G. 

II Comitutn regionale puglie->e 
per la programmazione torna a 
riunirsi martedi 29 i>er proseguiie 
il dibattito sulla relatione pre-
sentata (lal prof. Garofalo, esper-
to del Comitato, sulla metodolo-
gia ed organizzazione dell'attivita 
di ricerca e di studi del comi
tato. 

La riunione si pieaniuincia in-
teressante anclie in considerazio-
ne del fatto che nella seduta pre-
cedente non podn riliovi ed os 
servazioni vennero mossi alia re-
lazione Garofalo in ordine agli 
obiettivi che in Puglia deve porsi 
la programmazione. al rapporto 
programmazione regionale e n<i-
zionale. alia mancata identifica-
zione precisa dei problemi dello 
sviluppo. e al fatto che nella re-
lazione medesima si e tentato di 
porre in termini alternativi l'uti-
lizzazione dellc acque per gli usi 
industriali o per gli usi agricoli. 

Dal dibattito gia avvinto .sulla 
relazione Garofalo appare orniai 
chiara la necessita di assumere 
una precisa posizione in ordine 
agli obiettivi che in Puglia deve 
proporsi il piano che. ovviamente, 
dovrebbcro essere cpielli rclativi 
alia piena occupazione e all'au-
mento dei redditi di Iavoro, al 
superamento degli squilibri Nord-
Sud e di quelli che attualmente 
separano i lavoratori della citta 
da quelli della campagna. e al-
radeguamento dei servizi sociali 
e civili alle e.sigcnze delle popo-
Iazioni. 

Su questi argomenti il segre-
t ano regionale della CGIL. Giu
seppe Gramegna. ha avuto gia 
modo di sottolineare. nella seduta 
precedente del Comitato. che gli 
obbietlivi flniscono. in una re-
gione come la Puglia. con nden-
tiflcarsi nel superamento delle 
strozzature che in agricoltura $(y 
no rappresentate tra l'altro dai 
problemi della colonia e dalla 
funzione degli enti di sviluppo 
e neirindustria dalla politica (Id
le partecipazioni statali: in am 
bedue 1 settori da un'utilizzazinne 
integrale delle risorse idriche del
la Puglia e della Lucania. 

Del resto proprio nelle setti-
mane scorse il ministro Pastore. 
parlando a Milano. sottolineava 
che « sono I problemi strutturah 
del nostro assetto produttivo che 
dobbiamo ri^olvere: senza que-
sto nuovo. moderno assetto. i due 
problemi cardine dello squihbrio 
itaJiano. la disoccupazione e il 
Mczzogiorno. non si risolveranno 
no oggi ne mai ». 

Sul piano della strumentazione 
organizzativa del Comitato il se-
gretario regionale della CGIL ha 
proposto: la costituzione dei co-
mitatl zonali tra i Comuni non 
rappresentati nel Comitato regio
nale e la convocazione di peno-
diche riunioni con es^i per accol-
tare opinioni e orientamenti; la 
programmazione di incontri con 
gli imprenditori e i sindacati: 
una serie di contatti con i comi-
tati regionali delle region: confi-
nanti con la Puglia: convceni ^u 
problemi di particnlare interc^se; 
la costitir/ione di commis^ioni 
permanent! su spccificl gruppi di 
problemi. 

i. p. 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI. 26. 

II Consiglio regionale si riu-
nira mercoledi prossimo per 
procedere all'elezione del Pre
sidente della Giunta. La deci-
sione 6 stata presa dalla riu
nione dei capigruppo. convo 
cata appositamente dal Presi
dente del consiglio, on. Agosti 
no Cerioni. 

In un breve comunicato si 
afferma che il Consiglio vie-
ne convocato alle ore 18 del 
30 marzo, secondo una nota 
stabilita dal regolamentn in
terne) drU'Assemblea. La con 
vocazione avviene, per6, in un 
tnomeuto estreniamente confu-
so c difficile, almeuo per la 
DC e per lo schieramento di 
centrosinistra. Nessun passo in 
avanti e stato fatto. 

Sul munu-nlo e'e soltanto il 
candidato alia presidenza del
la Giunta. Ton. Dettori, ma POP 
si e raggiunto alcun accordo 
per la ricostituzione della mag 
gioranza. Neppure in seno al
ia DC e stata stabilita l'inie-
sa. An/i. sono ben lungi dal-
l'essere composte le la ter aziu-
ni che hanno earatterizzato le 
t re arroventate giornate di di-
scussione tra i membri del Co
mitato Regionale. 

Tra i partiti del centrosini
stra si sono avuti ieri sera dei 
contatti preliminari. Cioe. so
no awenu t i incontri separati 
tra una delegazione della 'X ' 
con una delegazione sardista 
e una mista PSI PSDI. Si di
ce che i gruppi laici abbinno 
accolto positivamente la scel-
ta di Dettori quale candidato 
alia presidenza dell l (iiunta, 
ma e evidente che «=i t ra t ta di 
una semplice forma di corte 
sia. In realta i t re <r alleati > 
della DC hanno avanzato del
le critiche piuttosto dure cir
ca il modo con cui s'e liqui-
dato Corrias e s'e proceduto 
alia candidatura di Dettori. Si 
parla addiri t tura dl una ipo-
teca della destra democristia-
na. che intende cntrare a ve-
le spiegate nella nuova com-
pagine regionale di centrosini
s t ra : gia si fa il nome del-
Ton. Serra . notabile notoria-
mente legato alle forze con-
servatrici . Altri candidati dc 
alia carica di assessorat i : gli 
usccnti Abis, Soddu, Spano. due 
nunresi (Latte e Del Rio o At-
zeni). 

Per i socialisti si fa ancora 
il nome del compagno Peral-
da. mentre forti dubbi sussist>-
no sulla pcrmanenza del com
pagno Tocco quale titolare del-
I'Assessorato all ' Industria. II 
socialdemocratico Cottoni vie-
ne considerato inamovibile qua
le assessore al Turismo: il sar
dista Puligbeddu resterebbe al-
1"Agricoltura. ma corre voce 
che il PS d'A intenda riven-
dicare un nuovo assessorato. 

La Iinea politica — secondo 
le inteo/ioni dei democristia-
ni dorotei — dovrebbe restare 
sostanzialmente immutata, n ' 
PSL PSDI e PS d'A pongono 
delle condizioni in qualche mo 
do soddisfacenti. Le destre di 
questi parti t i sembrano ras-
segnate a una riedizione della 
vecchia formula, con una piii 
accentuata colorazione dorotea. 
Gli alleati laici si contente-
rebbero di verificare l'es :5ten-
za di una volonta politica del
la DC di vara re in fretta il 
progetto di programma quin-
quennalc presentalo dalla Giun
ta ditnissionaria, non tenend.i 
in alcun conto le cause uro-
fonde che sono all 'origine del
la caduta della Giunta Corrias: 
la necessita di modificare ra-
dicalmente il progetto di pro
gramma quinquennale. 

Ci si avvia a una ripetizione 
della formula di governo e dei 
difctti della Giunta. con la so
la variante di alcuni cambin-
menti di nomi alia guma de'la 

Regione e di certi Assessorati 
Non e detto, perd. che que-

sto disegno riesca. Anzi. la si-
tuazione preme in modo tale 
che il gioco della DC di ricu-
cire il centrosinistra, sc i \ en-
dosi del nome di Dettori. pu6 
venire sconvolto dalle lotte te 
naci, sempre piu vaste. dei la
voratori sardi . A Lula. t o m e 
e noto, da un mese i minato 
ri della Rimisa si battono con
tra i salari coloniali. Lo sciu-
pero viene seguito con viva 
simpatia non soltanto a Lula. 
dove la popolazione 6 scesa in 
piazza per una manifestazione 
di solidarieta, ma neH'intera 
provincia di Nuoro. 

II Consiglio Comunale del 
capoluogo. infatti, ha votato un 
ordine del giorno proposto dti 
PCI. PSIUP, PSI DC. PS d'A. 
PSDI in cui si plaude alia 
lotta dei minatori di Lula, per 
la difesa dei salari , del Iavo
ro e per la rinascita. 

A Guspinu, oltre mille mi
natori hanno effettuato una 
marcia nelle vie cittadine. re 
candosi alia sede del Comune. 
Alia presenza del sindaco, i 

rappresentanti dei sindacati 
hanno esposto le ragioni della 
lotta, che consistono nel man-
cato rinnovo del contratto di 
Iavoro scaduto fin daH'ottobre 
del 1965. II sindaco. dicendosl 
solidale con gli operai, si 6 
impegnato di intervenire pres-
so le autorita regionali e na-
zionali. In un comunicato del 
comune democratico si plaude 
al senso di responsabilita del 
minatori nel portare avanti la 
lotta. 

Scioperi e manifestazioni av-
vengono un po' ovunque nel-
1'isola. mentre si moltlplicano 
i contatti sui problemi concre-
ti. A Ollolai, in provincia di 
Nuoro, personalita del PCI. 
del PSIUP. del PSI. del PS 
d'A e della stessa DC erano 
presenti a un convegno nel 
quale e stata esaminata la cri-
si delle campagne ed e stata 
prospettata l'esigenza di rac-
cogliere in un nuovo piano di 
rinascita le rivendicazioni sa-
crosante della Sardegna in-
tera . 

g. p. 

Oggi Ingrao 
parla 

Bari e Foggia 
z i o n e de l c o m p a g n o 
A l f r e d o Re ivhUn se-
g r e t u r l o r e g i o n a l e p e r I 
la P u g l i a . 

IN'el p o m e r i g g i o di 
ogg i , a l le o r e 1 8 , 3 0 , 
il c o m p a g n o I n g r a o 
p a r l e r a , ne l t o r s o di 
m i pu l ih l i co c o m i z i o , 
in p iazza XX S e t t e m -
h r e a F o g g i a . P r i m a 
de l c o m i z i o , si svolge* 
r a u n c o r t e o c h e , niui i-
vendo» i da l l a s e d e del« 
la F e d e r a z i o n e c o m u -
n i s t a in via M o n t e -
g r a p p a , p e r c o r r e r a le 
p r i n c i p a l i v ie de l la 
c i t ta . 

Nel la m a t t i n a t a d i 
oggi s a r a i n a u g u r a t a 
la n u o v a s e d e de l l a 
F e d e r a z i o n e c o m u n i -
Hta fogg iana in via 
Lecce 12. L in i ed i 2 8 , 

II c o m p a g n o o n o -
r e v o l e P i e t r o I n g r a o 
de lPUf f i c io p o l i t i c o 
«lel P C I e p r e s i d e n t e 
de l g r u p p o p a r l a m e n -
t a r e c o m u n U t a , con- il c o m p a g n o I n g r a o 
c l u d e r a q u e s t a m a t t i - p r e s i e d e r a , n e l l a n u o - I 
n a 2 7 , a l le o r e 10 , con va s e d e de l la f e d e r a - ' 
u n d i s c o r s o al t e a t r o z i o n e f o g g i a n a , la r i u -
P i c c i n n i , il c o n v e g n o n i o n e de l C o n s i g l i o 
c i t t a d i n o de l P C I — p r o v i n c i a l e del p a r t i t o 
in iz ia tos i ier i p o m e 
r i g g i o a l ia Sa la Giu-
s e p p i n a c o n u n a re la -

c h e a f f r o n t e r a i l e m i ' 
i n e r e n t i la p r o s s i m a I 
c a m p a g n a e l e t t o r a l e . 

II compagno Di Corato sostituisce il compagno Di Molfetta 

Sindaco comunista ad Andria con 

I'astensione determinante del PSI 
Subito dopo gli assessori comunisti si sono 
dimessi per consentire la ripresa del dia-
logo con i compagni socialisti e la formazione 

di una nuova Giunta unitaria di sinistra 

Dal nostro corrispondente 
BARI. 26 

H compagno Riccardo Di Co
rato e stato eletto sindaco di 
Andria con 20 voti comunisti e 
I'astensione determinante dello 
unico consigliere socialista. Di 
Corato sostituisce il compagno 
Di Molfetta che presentd alcu-
ne sett imane fa le dimissioni 
da sindaco e da consigliere co
munale per gravi motivi di sa
lute. 

Alle elezioni del nuovo sin
daco si e arr ivat i ieri sera a 
tarda ora . dopo un vivace di
battito nel corso del quale la 
DC non ha potuto che presen-
tare la sola alternativa del 
commissario prefettizio. II grup
po comunista, at t raverso una 
serie di interventi. ha riconfer-
mato la volonta politica di am-
ministrare la citta lasciando 
agli altri gruppi politici la re
sponsabilita di pervenire a de-
cisioni serene e meditate di 
fronte ad una situazione poli
tico amministrativa che non 
presenta nessuna alternativa 
alia giunta PCI-PSI. 

La posizione di astensione del 
PSI. la quale ha permesso la 
elezione a primo scrutinio del 
sindaco comunista. ha rappre-
sentato un fatto nuovo dopo le 
dimissioni del vice sindaco so
cialista che aprirono di fatto 
la crisi . 

D neosindaco Di Corato. an-
che sulla base di questo impor-
tante atteggiamento socialista 
ha chiesto ed ottenuto la so-
spensione e l 'aggiomamento del 
Consiglio comunale al fine di 
r iprendere il colloquio col PSI 
e con le al t re forze politiche 
democratiche. c Abbiamo biso-
gno. intanto — ha detto il nuo
vo sindaco al Consiglio — di 

In sciopero i camionisti del Nuorese 

Affermazione della 
CGIL alia 

Pignone Sud 
BARI. 26. 

Affermazione unitaria nelle ele
zioni della Commi&sione interna 
della fabbrica Pignone Sud. di 
Bari. 1'azienda metallurgies a 
partecipazione statale. La lista 
della Cgil ha ottenuto 215 voti 
(</,9 per cento) e 3 seggi. Nel
le precedent! votazioni la Cgil 
aveva conseguito H7 voti (47 
per cento) c due seggi. 

Per la prima volta e stata pre-
sentano la lista degli impiegati e 
la Cgil ha ottenuto un seggio ed 
il 39, 6 per cento. Gli eletti della 

I camionisti di Tortoli (Nuoro) sono in sciopero (come n o s t r a la foto) contra i Hcenzianwnti, %** RXc^ i O V Anton^ , V pap?rS la 
per la pi«n» occupazione. Essi rivendicano I'impiego dei camionisti locali nel lavori di costru- per gli operai e Giovanni De Giu-
iion« del porto di Arbatax-Tortoli dice p ^ . ga impiegati. 

far cadere la barr iera della fa-
ziosita per aprire un dialogo 
tra forze politiche democratiche 
al servizio di Andria e della sua 
popolazione. per ricostruire la 
unita di tutti i lavoratori an-
driesi . Non vi presento una di-
chiarazione programmatica an-
che perche il mio compito sa ra 
quello di realizzare il program
ma concordato fra il PCI e il 
PSI nel marzo del '64. Vi chie-
do. per motivi ovvi e compren-
sibili. di sospendere la seduta 
per aggiornarla a data di bre-
vissima scadenza. Ho bisogno 
di avere colloqui con gli al tr i 
partiti politici qui presenti. di 
prendere contatti col mio grup
po consiliare, di consultare tut
ti gli assessori dimissionari al 
fine di presentarvi subito. e a 
brevissima scadenza. una Giun
ta comunale che . per agire 
possa essere la piu unitaria 
e rappresentat iva possibile ». 

Tutti gli assessori comunisti 
hanno presentato infatti le di
missioni alio scopo di favorire 
una chiarificazione politica col 
PSr e la formazione di una 
nuova Giunta di sinistra. 

i. p. 

Convegno sulla 
pesca a Molfetta 

MOLFETTA. 26. 
Domenica 27 marzo. alle ore 

9. nella sala « Bussola del Sud > 
di Molfetta avra Iuogo un con
vegno sui problemi della pesca. 
L'iniziativa e stata presa dal 
Comitato regionale pugliese del
la Cgil di comune accordo con 
1'Associazione nazionale delle 
cooperative dei pescatori. la Coo-
perativa di marinai di Molfetta. 
la Federazione provinciale del
le Cooperative di Bari e la 
Film-Cgil. 

Gli argomenti central! del con
vegno saranno i problemi della 
pesca visti nel quadra della pro
grammazione economica e i pro
blemi contrattuali e sociali dei 
pescatori. 

Al convegno parteciperanno ol
tre ai rappresentanti di coope
rative e di sindacati di pescatori. 
parlamentari. consiglieri provin-
cialie autorita. 

BRINDISI 

Le variant! al 
Piano regolatore al 
Consiglio comunale 

Dal nostro corrispondente 
BRINDISI. 26. 

Se all'ultimo momento non sor-
geranno altre difficolta tra gli al
leati di centrosinistra. lunedi si 
dovrebbe riunire il Consiglio Co
munale di Brindisi per riprendere 
la discussione sugli argomenti non 
trattati nelPultima riunione del 14 
marzo. 

Quattro mesi di paralisi che il 
centrosinistra aveva imposto al 
Consiglio nella speranza di ricu-
cire. con la pratica del rinvio 
elevata a metodo costante quelle 
crepe che venivano sempre piu 
allargandosi tra gli amministra-
tori man mano che giungevano 
al pettine i problemi piu grossi: 
piano regolatore. «Teatro Verdi*. 
trasporti pubblici. e tc . 

Lunedi sera ci troveremo di 
fronte ad uno di questi nodi. Si 
dovra infatti discutere sulle op 
posizioni che i cittadini hanno pre
sentato nei confronti del Piano 
Regolatore. Si tratta. consideran-
do solo quelle che comiwrtano 
modifiche sostanziali alia stestira 
originale. di ben 200 osservazioni. 
Esse sono state prevent ivamente 
discusse dalla commissione comu
nale dei lavori pubblici e della 
urbanistica che ne ha respinto 
solo 84 approvando le altre. an-
che se tra queste approvate. 49 
la Commissione ha ritenuto di ac 
cettarle solo come raccomanda-
zioni che dovranno essere tenute 
presenti dai redattori dei futuri 
piani particolareggiati. 

Che significa tut to cid? Come 
si spiega questa presa di posi
zione della commissione urbani
stica? Significa che le critiche 
ri volte a suo tempo, nel 1963. 
al Piano Regolatore presentato 
dalla Giunta democristiana e sul
le quali concordarono gli altri 
gruppi di opposizione. compresi 
i socialisti. si sono dimostraie. 
a distanza di appena due anni 
e mezzo, rispondenti a realta. In
fatti anche se Tattuae giunta di 
centrosinistra non intende intro
d u c e varianti al P.R.. perche cio 
lo farebbe saltare in aria com 
pJetamente (il Piano con le os 
senazion; deve es.sere presentato 
entro qualche mese per es<erc 
approvato dalle autorita compe 
tenti). tutte le osservazioni ac 
cettate introducono delle varianti 
vere e proprie. 

Tra le osservazioni accettate o 
presentate come raecomandazioni 
ne riportiarno alcune. certamente 
le piu significative. 

Sotto forma di raccomandazione 
si e introdotta una modifica in 
via Marco Pacuvio: si prevedono 
tre allineamenti non certamente 
di quei palazzi che hanno prati-
camente Woccato la zona, ma di 
quei cittadini che stanno frontal 
mente ai palazzi stessi (e cio. 
naturalmente. per comprensibili 
motivi). Sempre a proposito di 
questa via che si trova nel cen
tra storico della citta. i rappre
sentanti del nostro gruppo hanno 
dichiarato che le modifiche devo-
no essere fatte. si deve tener 
conto della si<temazione riell'in 
tera zona archeo!ogica e saKa-
guardare i diritti di quei citta
dini che risulterebbero seriamen-
te danneggiati da una modifica 
del genere. D'altro canto una si-
stemazione della via Pacuvio de
ve tener conto dellallargamento 
di Piazza Concordia e della via 

che |H>rta a S. (Giovanni al Se-
polcro. 

Altra raccomandazione di note-
vole rilievo e quelLi che riguarda 
largo Palumbo e corso Roma e 
che e stata presa a maggioranza 
dalla commissione senza inqua-
drarla nella previ.sione di tutta la 
zona e<l in particolare di via Con-
ser\a. cosi rume h.inno proposto 
i comunisti. Lo stesso dicasi per 
locahtii Montenegro tlove e stata 
eliminata una strada a due eorsie 
sostituendola con una ad una sola 
corsia e cio i>er salvaguardare 
interessi ben definiti. 

Altra grossa modifica e quella 
di via provinciale per Lecce e 
via Spalato dove era previsto ver-
de pubblico. Senonche in deroga 
al Piano e violando ogni disjiosi-
zione di legge e stata Conces>a 
la licenza per costruire un alber-
uo. proponendo quindi la sop-
I>ressione del vincolo a verde pub
blico. 

Ma dove il Piano Regolatore e 
completamente saltato e nella zo
na provinciale S. Vito (Casale-Pa-
radiso) dove la commissione. con 
I'astensione del nostro rappresen-
tante ha ritenuto di dover modi
ficare le seguenti previsioni: zo 
na Intappiate da ville a villini; 
zona Vasco-Casale da ville a vil
lini: comprensorio sito tra via 
Provinciale Torretta - Capannom 
Paradisovia Brindisi-via Provin 
ciale S. Vito da ville a villini 

con ampliamento della via Pro 
\inciale S. Vito non previsto an-
ch'esso nel Piano: tutta la parte 
limitrofa alia Chiesa di S. Maria 
al Casale si trasforma da zona 
rurale a zona per costruzione di 
ville con la creazione. su pro-
posta comunista. di una zona di 
verde pubblico estesa per 15 
mila metri quadrati. 

Nella zona Casale-Paradiso si 
modifica cosi ogni previsionc. au-
menta la possibilita della specu-
lazione privata. si modifica ogni 
calcolo che si era fatto sulla 
densita. sul verde privato e pub 
blico. 

Altra CrcK'vi questlone. s*il!a 
quale nel 1963 si fece gran thias-
so. e quella che riguarda il pre-
ventiva'.o >po>tamento de'ila Sta-
z:one Ferroviaria. A distanza di 
circa tre anni si e saputo che 
eia prima della dLscussione s;i! 
Piano Regolatore l'Azienda An 
tonoma delle Ferrovie. con rego-
lare letters, aveva informato il 
sindaco di Brindi«i di quel tem
po che !o spostamento deiia sede 
ferroviana coritrastava con le 
esigenze del traffico. con le co 
struzioni gia realizzate e che 
quindi non era assolutamente pro-
ponibile il trasfenmento degli 1m-
pianti feirovnan da Piazza Crispi 
al Rione S. Angelo. La lettera 
naturalmente non venne portata 
a conoscenza del Consiglio Comu 
nale e venne quindi approvato 
un P.R. che prevedeva lo spa-
stamento della stazione! 

Cosa accadra ora nel Consiglio 
Comunale? Cosa fara ii centro
sinistra? Fara andare avanti il 
Piano cosi com'e oppure. appor-
tera delle varianti? E soprattutto 
COS.H fara il P.S.L che nel 1963 
voto contra questo Piano e cosa 
faranno gli altri gruppi che per 
la prima volta sono rappresen
tati? 

Indetta dall' UDI 

Mania della pace 
oggi alia Spezia 

Larghe adesioni — Comizio delFon. Luciana Viviani 
II Gruppo « Liguria 65 » cantera canzoni popolari 
Una grande manifestazione si prepara in Umbria 

LA SPEZIA — Un momento della « marc ia della pace » che si svolse nel novembre scorso 

Oggi La Spezia democratic.! 
e pacifista vivra un'al tra iu-
tensa giornata di lotta in fa-
vore della coesistenza pacifi-
ca. deU'emancipiizione e della 
liberta dei popoli. 

Una grande manifestazione. 
con i marcia della p a c e » o 
prevista per il pomeriggio. Ail 
essa parteciperanno operai. 
studenti. giovani, ragazze oho 
hanno risposto con entusiasmo 
aH'appello lanciatu daU'Unione 
Donne Italiane per intensifieare 
gli sforzi e la lotta contro la 
fame e la guerra nel inondo. 

Ha aderito aH'appello del-
1'UDI un vasto schieramento 
di forze politiche: il nostro 
partito. il PSI. il PSIUP. lo To 
derazioni giovanili socialist!'. 
la Camera del Lavoro. la Fe 
dera/.ione provinciale delle coo
perative e i Comuni democra
tic!. 

La manifestazione ha il se-
guente programma: alle ore 15 
raduno in piazza Concordia di 
Migliarina dove affluiranno i 
partecipanti della Vallata del 
Magra: alle ore 15..'50 concen-
tramento generale in piazza Ita
lia da dove la « marcia » pro-
seguira lungo le s t rade citta
dine sino ai giardini pubblici: 
alle ore 1G comizio dell'on. Lu
ciana Viviani. della presidenza 
nazionale dell 'UDI: al tennine 
spettacoli di canzoni popolari 
con la pariecipaz.ione del g m p 
po « Liguria 65 *>. In caso di 
pioggia la manifestazione si 
svolgera all 'Unione Fra te rna . 

In Umbria si ripetera la 
« marcia della pace » Pcrugia-
Assisi: la decisione e stata 
presa dai Comitati unitari per 
la pace nel Viet Nam. di Ter-
ni. Perugia. Foligno che hanno 
fissato come data quella del 25) 
maggio. 

I t re comitati che hanno pro-
mosso molteplici iniziative per 
porre fine alia aggressione a-
mericana al Vietnam, si sono 
incontrati per discutere sulle 
iniziative per la pace da porre 
al centro della ntten/ione della 
opinione pubblica. 

In un comunicato finale i t re 
comitati hanno convenuto sulla 
necessita e sulla importanza di 
far rivivere quella prima e 
grande esperien/a che fu la 
marcia della pace Perugia As-
sisi. 

« Si fa appello a tutta la po 
polazione — dice il documento 
— a tutte le forze democrati
che. laiche e cattoliche. agli 
operai. ai contadini. agli intel-
lettuali a prendere par te alia 
marcia per la pace Perugia-
Assisi che avra lungo il 22 mag
gio ».. Sara senza dubbin una 
manifestazione di tutto il po 
polo umbro. P e r questa mani-

Ricordo 
di Marino 
Tremolanti 

Eugenio Sarli 

„ \ 

LA SPEZIA. 26 
Un mese fa. il 28 febbraio. rfe-

cedeva tragicamente in un in 
fortumo sul Iavoro al cantiere 
navale Ansaldo di Muggiano. il 
compagno Manno Tremolanti. \JO 
ricordano con dolore e nmpian-
to la moglie. compagna Franca. 
la figlia Stefania. i compagni del 
cantiere e della sezione di Ca-
naletto di cui lo Scomparso era 
valido dirigente e tutti quanti lo 
conobbero e lo stimarono. 

Giungano alia famgilia di Ma
rino Tremolanti i «entimenti di 
rinnovato cordoglio da parte dei 
compagni della Federazione pro
vinciale e dell'l/ni/d che aveva 
nel nostro compagno Scomparso 
un instancabile ed entusiasta dif-
fusore. 

festazione i t ie comitati di cui 
faiiiio parte uomini di c-ultura. 
membri di Commissione Inter 
na. CGIL. UDI. esponenti del 
PSI. del PCI. del PSIUP. Sin 
claci. dirigenti dei mo\imenti 
giovanili hanno tenuto a preei 
sa re che la marcia avra una 
sua articola/ione ed c.{_'iii for-
za vi potra partecipare in for 

ma autonoma. 
In base alia jw»siti\ a e>pc 

rii'ir/a rea!i / /ata dal Comitato 
di Terni che ha raccolto 10 
mila lirme in c a k e ad una pe 
tizione per la pace nel Vietnam 
i> stato detiso di giungire alia 
manife.sta/ioiii' del '22 magtiio 
con KM) mila lirme raccolte pe r 

la p<ice nel Vietnam. 

FOGGIA 

Important! problem! 
in discussione domani 

al Consiglio provinciale 
Sono: metano, irrigazione, trasporti, turismo 
Ordine del giorno del Comune di Ascoli Satria-
no per lo sfruttamento in loco del metano 

Dal nostro corrisoondente 
FOGGIA. 2(5. 

Lunedi 28 si riunira il Consi 
glio provinciale di Foegia il. cui 
scioglimento a\ \ err.i fra un 
mese. 

AH'ordine del giorno. accanto 
a numerosi problemi di ordina-
ria amministra/.ione. ne figura-
no alcuni di estremo interessc1. 
tutti fatti inscrire su iniziativa 
del gruppo comunista. 

II primo riguarda una mo/io 
ne presentala dal compagn > 
onorevole Michele Magno per la 
convocazione entro breve termi 
ne del convegno provinciale sui 
problemi (leH"acqua e del me
tano. 

Si tratta di un convegno che. 
su proposta dell 'amministrazio-
ne comunale di sinistra di Luci
ra . era stato concordato nel 
Consiglio pnn in r i a l e d iwrs i 
mesi addietrn e che il centro 
sinistra ha continuamentc rin-
viato per i gravi dissensi c ho 
vi sono nel suo seno e all'in-
terno stessn della Demncra/i.i 
cristiana circa le posi/ioni da 
assumere per una giusta titi 
Iizzazione del metano contro gli 
interessi monopolistic! c per un 
piano delle acque ai fini del 
soddisfacimento pieno dei biso-
gni igienico aiimentari . dell'in 
dustria e dciracr ieol tura . 

II PCI che per questa que-
stione ha anche presentato una 
mozionc in Parlamento. riven-
dica una «=oluzinne che abbia a 
base il piano elaborato daU'En-
te irrigazione. il quale incontra 
ferme opp>~»si7.ioni nello schie
ramento di centro sinistra. 

Un altro punto jmportantc ri
guarda la pubblici77.azionc del 
la ferrnvia garganica. pure ac 
cantonato malgrado la sua im
portanza e le agitazioni dei la 
voratori interessati c delle po-

polazinni della zona, per i for
ti contrasti che sono scoppiati 
nella DC. 

Le altre questioni riguardano 
la costituzione della comunita 
montana del Gargano. di un 
consorzio per la valorr/zazione 
turistica del litorale da Mar 
gherita di Savoia a Siponto: i! 
primo problema riguaida un.i 
iniziativa avxiata e poilnt;i a 
vnnti dalle amininistr.i/ioni co 
munali di sinistra di Monte 
Sant'Angelo e San Nicandm 
Gargauico con il COIKOIMI del 
le al tre amministrazioni del 
Gargano e deH"Unione dei c-o 
muni montani: il secondo inve 
ce <• una ini/iativa promossa e 
avviata dalla p n r e d e n t e am 
ministra/ione provinciale pre 
sicduta dal compagno Sahitio 
Vania e che ii centrosinistra ha 
tentato di affossare. 

L'inserimento all 'ordine del 
giorno dei punti indicati e sta 
to deliberate! dalla Giunta sol 
tanto a seguito di una richiesta 
di convocazione straordinaria 
del Consiglio presentata. a nor 
ma di legge. dal gruppo comu 
ni^ta. 

A proposito del metano tin 
forte orciine del giorno v stato 
votato dai rappresentanti della 
nmministra7inne comurtnlc di 
Ascoli Satriano. dai partiti po 
litici c dalle organizza/irni sin 
dacali locali. facenti par te del 
Comitato civico costituito per 
studiare i problemi \enut i in 
essere a seguito del r imeni 
mento del metano nell 'agro del 
comune di Ascoli Satriano. di 
prntesta per le recenti nnti/ic 
apparse sulla Mampa secondo le 
quali il metano trovato in loro 
verrebbe trasportato oltre la 
provincia di Foggia con gra\--
danno per la ripresa economica 
locale su cui tanto avevano spe 
rato le popoJazioni. 

I /ordine del giorno invita l'* 
autorita ad intervenire perche 
il metano tro'.ato dalle ditte sla 
sfruttato in loco. 

r. c. 

Coloni di 17 Comuni 
manifestano oggi a Sava 
Confluiranno da tutta la fascia orientate del 
Tarantino e da alcuni Comuni del Brindisino 

TARANTO. 26 
Xel quadro del> nimero^e ini 

zia'.ive che la Federaz one co 
munista di Taranto va prenden-
do. perche si dc-termini nella 
nostra provincia una spmta de-
cisiva in direzione delle lotte di 
massa. per uscire dalla crave 
crisi economica. per contribute 
a determinare nuo'-i indirizzi eco 
nomici e politica. domen:ca 27 
marzo si svolgera a Sava una 
manifestazione dei coloni e dei 
contadini di tiAta la fa?cia orien-
tale del Tarantino e di alcuni 
comuni del Brindisino. con ana-
loghe caratteristiche. 

Alia manifestazione. che e fis
sata per il pomeriggio. parteci

peranno i cr»!oni e i contad.n 
dei comuni limitrofi. di Mandur .» 
Avetrana. Ma«uggio. Li7zano 
Torncella. Pulsano. Leporanr> 
Faggiano. S. Giorgio. Roccafor 
zata. Carosino. Montaiesi. Gro* 
taglia. Monteme=ola, Monteoar.-i 
no. Fragasrnano. S Marzano. 

Delia provincia di Brindm <ST 
ranno p-c enti i coloni c i con'i 
dini di Francavilla Fontana. Or. ! 
Erchie e S Pancrazio. Un cor 
teo percorrera le vie del Comim. 
di Sava e suceessivamente ' 
compagno Antonio Ventura, de'. 
la segreferia regionale del PCT 
terra un pubblico comizio sul te 
ma: «La lotta dei coloni * de 
contadini per la rlforma agrarla. 

il 
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Scempio di miliardi nelle campagne di Mafera 
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PAG. 9 / l e r e g i o n ! 
Dopo il fallimento del centrosinisffro 
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C'fc tutto: dalla scuola ai negozi, ed anche le 
case coloniche sono nuove e confortevoli • Ma ai 
contadini non h stata assegnata la terra che fc 
la prima ragione di vita - Responsabilita del Con-
sorzio di bonifica e dell'Ente riforma • Le proposte 
delFAIIeanza per lo sviluppo agricolo delta zona 

Dal nostro corrispondente 
MATERA, 26. 

Si e fatto scempio di miliar
di nelle campagne materane 
per costruire borgate e villag
gi che sono sempre rimasti 
deserti. Infatti centinaia di 
case coloniche. costruite per 
mandarvi ad ahitare i conta
dini sono rimastc abbandonate 
all'usura del tempo. 

Caso particolarmente deso-
lante e (|iiello di Santa Maria 
d'Irsi, un villaggio moderno 
realizzato dal Consorzio di Bo
nifica 15 anni or sono nel mez
zo della fertile valle del Ma-
scntello. C'e tutto: chiesa, 
scuole. uffici. negozi. piu di 
trecento fra case coloniche e 
abitazioni civili. giardini e 
aiuole, ma dovunque regna 
1'abbandono e la desolazione 
perche nessuna famiglia e an-
data mai ad abitarci. Natu-
ralmente 1'abbandono sta man-
dando in distruzione tutto il 
patrimonio del villaggio. Gli 
unici « abitanti » sono due gros-
si greggi di pecore che hanno 
trasformato in ovile l'edificio 
destinato alle scuole elemen-
tari. 

Idcntica sorte 6 toccata alle 
duecento abitazioni delle due 
borgate rurali di Piacciano A 
e Piacciano B, costruite da piii 
di sette anni nelle vicinanze 
di Matera e rimastc abbando
nate come villaggi di cartape-
sta destinati a fare da paesag-
gio in qualche film western. 
Anche qui mai nessuna fami
glia ci ha messo piede per 
abitare le belle case che stan-
no andando in pezzi a causa 
del lungo abbandono. 

In questo quadro di balor-
daggini rientra Venusio. un 
villaggio-modello a cinque chi-
lometri dal capoluogo. desti
nato a famiglie contadine ma
terane che pero si sono sem
pre rifiutate di andarci a vi-
vere. 

A questi « cimiteri » di opere 
pubbliche abbandonate e semi-
dtstrutte fanno corona le case 
coloniche sparse dappertutto 
nelle campagne materane e ri-
mnste deserte e abbandonate. 

Fin qui la denuncia. Natu-
ralmente una risnosta prerisa 
sulle responsabilita di tanto 
scempio bisogna darla. Perche 
i contadini non sono andati a 
vivere nei villaggi e nelle case 
coloniche costruite a scopo 
rurale? 

Prima responsailita d del 
Consorzio di Bonifica. doll'En 
te Riforma. dcll'UNRRA Casn 
che promossrro la costruzione 
di questi villaggi senza avcre 
alcuna idea di come utilizzarli. 
scnza prcoccuparsi del fatto 

che ad un contadino bisogna 
assegnare anche e soprattutto 
la terra se lo si vuole trapian-
tare nella campagna, bisogna 
cioe creargli una condizione 
economica accettabilo. Questo 
non si e fatto per Venusio e 
per i due villaggi di Picciano. 
Per risolvere il problema di 
queste tre grosse borgate ru
rali 1'Allpanza Contadini sta 
battendosi perche l'Ente Ri
forma provveda alia utilizza-
zione del Piano Verde per ac-
quistare parte dei vasti appez-
zamenti di terreni che ricchi 
agrari posseggono nelle vici
nanze di Venusio afflnchd sia-
no assegnati ai contadini ma-
terani. 

Per il villaggio di Santa Ma
ria d'Irsi. dove un fazzoletto 
di terra d stato a suo tempo 
assegnato ai contadini di Ir-
sina. ci sono responsabilita del 
Consorzio di Bonifica e del
l'Ente Irrigazione che non han
no mai affrontato il problema 
delle trasformazioni irrigue e 
asciutte e della costruzione del-
la diga sul Basentello che 
ayrebbe consentito una rapida 
ripresa dell'economia agricola 
della zona. 

Proposte, piani. Iotte perche 
queste cose si facessero non 
sono mancati negli anni scor-
si, ma 6 stato come parlare a 
sordi. Ora il dibattito e la 
lotta saranno ripresi nel con-
vegno indetto per il 24 aprile 
dalla Amministrazione demo-
cratica di Irsina per richiama-
re alle responsabilita gli enti 
e il governo e precisare le 
proposte che il partito comu-
nista, insieme alle forze de-
mocratiche aU'Alleanza Conta
dini. al sindacato unitario avan-
zano. 

Punto di partenza per la lot
ta proposta dall'Alleanza Con
tadini. accanto alia battaglia 
piu generale per la riforma 
agraria. e la richiesta di un 
piano di trasformazione inte-
grale tramite l'assegnazione 
della terra, la costruzione del
la diga sul Basentello per irri-
gare oltre 400 ettari nel solo 
demanio di Irsina. la difesa del 
suolo con opere di bonifica e 
di rimboschimento. la soluzione 
del problema della viabilita e 
delle attrezzature civili. 

Sono. queste. proposte per 
una buona base di discussione 
che il convegno di Irsina non 
manchera di affrontare con 
l'impegno e la volonta di por-
tare in porto una battaglia vi-
tale per 1'economia del paese. 

LUCANIA: il convegno indetto dal SNASE 

Permane I'analfabetismo 
e nel contempo aumenta la 
dfsoccupazione magistrate 
E' possibile eliminare questa drammatica contraddizione attuando un 
organico piano di edilizia scolastica realizzando la «scuola a tempo pieno» 

Ascoli P.: le elezioni di giugno 
aprono una nuova prospettiva 
Da 9 mesi governa un commissario • Si sarebbe potuto votare lo scorso 
autunno ma la DC lacerata da Iotte interne ebbe timore • Proposte del PCI 

NELLA FOTO: 
S. Maria d'Irsi 

Noffarangelo 
il villaggio di 

Dal nostro corrispondente 
MATERA, 26 

La scuola lucana rimarra sof-
jocata dal caos se entro il pros-
simo quinquennia non si por-
tera a realizzazione un piano di 
interventi coordinati e massic-
ci: queste le conclusioni che ha 
tratto il Convegno dei maestri 
e degli studenti magistrali svol-
tosi laltro giorno a Matera per 
iniziativa del SNASE. con I'in-
tervento di insegnanti di Mate
ra, Irsina, Montalbano, Grotto-
le, Bernalda e di numerosi altri 
comuni. 

Limitatamente al settore del
la scuola elementare. della cui 
condizione si sono fatte le de-
nunce piii drammatiche e pre-
occupanti, sono stati riconosciu-
ti nella edilizia scolastica e 
nella scuola integrata t primi 
e necessari strumenti per por-
tare a soluzione il problema 
della piena occupazione magi
strate e per avviare una lotta 
eflieace contro I'analfabetismo 
che in Lucania registra una 
piaga di 130 mila analfabeti e 
di un numero uguale di semi-
analfabeti. 

II processo di Campobasso 

Jelsi: spesi dalla DC 
i soldi della Provincia 

Dal nostro corrispondente 
CAMPOBASSO. 26 

Nell'aula del tnbunale di Cam 
pobasso. dove si celebra il pro
cesso contro i 25 ootabili dc im-
putati di avere favonto la cam
pagna eltttorale al loro jvm.to 
attraverso elargi/ioni per un to-
tale di 70 mil.oni 228 000 lire, e 
proseguito I'lntorrogator.o dei te
stimony 

La maggior parte dei presenti 
al dibattimento «ono cittadmi di 
Jelsi. un piccolo comune della 
provincia che tanta pane ha avu 
to negli sviluppi di quc>ta vi-
cenda. A JelM. infatti. lamm-.n. 
strazionc provinciale aveva elar-
gito un contributo di 600.000 li
re. mentre la prc-fcttura aveva 
conccsso un contrib.ito all'ECA 
di lire 500.000. 

Questi contnbuti che. a quanto 
pare, dovevano essere incamerati 
dal comune con mo'.ta ri^ervatez- , 
za venivano invece incassati prev 
so il Banco di Napoli da! slnda 
co dc Aurelio D'Amico che non 
mformd ncssuno del consiglio co-

minvale. mentre in\ece con«egno 
all'assessore Maiorana solo 200 
mila lire perche des^e eorso. a 
suo giudizio. ad alcuni lavoretti 
nel centro abitato. Anche al par. 

roco locale furono passate 100.000 
lire. 

Dalle afTerm.T7ioni re<o da! «e-
gretano corn na'e Capirch:o e dal 
medico condotto R'.cciuti al pm 
dice istrutto-e. r.s:i!ta che queste 
400 000 lire furono spese per la 
campagna elettora'.e. Infatti il 
D'Amico confidenzialmente aveva 
confessato al Riccinti che « una 
piccola somma poteva essere 
tn t ta sottomano e devoluta per 

!c e'ezioni... >. Con quei soldi si 
nvnto un postjecio cantiere di 
la\oro gestito dal comune. Si 
prov\ide a improntare una con-
tabilita artefatta. con firme rila-
sciate in bianco daf'.i operai sai 
foijli pasla. con un computo volu-
tamente non nspondente al vero 
delle giomatc Livoralive. con pa-
ghe infenori a quelle da corn-
spond^rsi. E tutto questo. anche 
se per sor.tito dire, e stato ricon-
fenuato dal Ricciuti. 

Anche il te-»te Andrea Morrone 
ne'.la sua dep\isiz:one ha convali-
dato qje^ta te>i In a'tn termini. 
la magij!oraz:one dei fogli pajfa 
«er\-.va a far quadrare la conta-
b;Iita relativa al rendiconto del
le 600.000 lire. Po; e stato sentito 
padre Ireneo Serpone. supenore 
del ctvnento dei frati minori di 
JeWu e anch'ecli ha riconferma-
to quanto detto al giudice lstrut-
tore: « II siidaco mi aveva par-
lato di se.sretezza e m: chie<e che 
di q-.ie.'ste iiOOOO lire che mi era-
no state conce>«e daH'ammin:-
straz:one pro\inciale. 100 000 do
ve vo dar'.e al parroco >. 

E" stato poi la vo'ta del briga-
dieri Antonio Boscarelli che ave
va condotto le indagini sul caso. 
I-a difesa ha cercato di mettere 
in imbarazzo il sottufficiale. ma 
non ci e ri.iscita. P.irtroppo le 
600.000 lire si erano volatiiizzate, 
dalla contah'.l.ta, figjravano in 
ben altro luoco' 

BOSCARELLI - lo ricercavo 
la nversale n. 50 e trovai una 
riversale che non eornspondeva 
alb somma di 600 000 lire che 
costituiva U contributo dell'am-
ministrazione provinciale. ma 
una riversale di poche centinaia 
di lire. 

Altro attacco della difesa per 
porre in imbarazzo il sottufllciale 
tentando di dimostrare che que
sti a\e\a controllato i tronconi 
delle bollette e non le ruersali. 

BOSCARELLI — lo al comu
ne mi hmitai a esaminare il 
bbro mastro e daU'esame dello 
stesso notai che al n. 50 d'ordine 
si era annotata la nscos>ione del 
contributo dellamministrazione 
provinciale di lire 600.000. poi mi 
nportai in tesorena comjnale 
per controllare se la detta somma 
era >tata resa contabilizzata... 

P.M. — Credo che un sottum-
ciale sapp.a co-a sia una river-
sale... Sulla bolletta c'e il nferi-
mento del njmero della riversa
le; a che serve. do\e si vuole 
arrivare. se gli impjtati sono con 
fessi...? 

Sono passati poi a deporre nu
merosi religiosi. parroci e suore 
che avevano ricevuto contnbuti 
daU'amministraz:one provinciale. 

Po: Aldi Di Rienzo. ex sinda-
co dc di Gambatesa. e stato chia-
mato a rispondere di un contri
buto di lire 300.000 elargito dal-
l'amminiatrazione provinciale per 
la sistemazione di strade interne. 
Anche il reverendo Raffaele 
D"Alejandro, parroco di Palata. 
ha confermato quantu detto al 
giudice istruttore: < Ricevetti un 
mandato di lire 200.000 dall'am-
mimstrazione provinciale. senza 
che lave^si richiesto... >. 

La seduta. dopo l'escassione di 
altri test! si £ eonclusa. Lunedt 
in riapertura di seduta verra udi-
to il valiante nella duplice veste 
di imputato e di teste, sempre 
a proposito dei fatti di Jelsi. 

Antonio Calzone 

Questi problemi infatti sono 
stati posti con forza in tutti 
gli interventi, dalle cui denun-
ce d emerso un quadro allar-
mante della situazione scolasti
ca generale nella regione luca
na: manca il 52 per cenfo delle 
aule gia alio stato attuale, e 
nel 1970 il fabbisogno aumen-
tera fino al punto che manche-
ranno in Lucania piii di duemi-
la aule solo nelle scuole ele-
mentari. Infatti con un numero 
di 75 mila alunni le aule dispo-
nibili sono appena 1950, piii 
qualche centinaia di catapec-
chie e topaie di campagna 
adattate a scuole rurali. 

Dalle denunce che nel con
vegno non sono mancate e 
emerso chiaramente un dato: 
la situazione e andata gradata-
mente peggiorando nell'ultimo 
decennio perche di fronte al 
numero di alunni che cresce di 
anno in anno non si $ provve-
duto a costruire edifici. scuole 
e attrezzature per far fronte 
alle nuove esigenze. 

Senza cadere in un discorso 
'di competenza tecnica, il con
vegno ha pero riconosciuto va-
lida la richiesta di tredid mi
liardi — come a suo tempo fu 
indicato negli studi del « Comi-
tato per lo sviluppo > della Lu
cania — per avviare a soluzio
ne i problemi delle scuole ele
mental. limitatamente al set-
tore dell'edilizia e delle attrez
zature. fino alia fine di questo 
decennio. 

Ma c'e un problema che an
che uno stanziamento cosi con-
siderevole non potrebbe risol
vere. cioe quello della disoccu-
pazione magistrate che nella 
Basilicata si arricchisce di un 
migliaio di diplomati ogni anno. 
Su questo problema i maestri 
materani. che hanno fissato di 
comocare a breve scadenza un 
Convegno regionale. hanno det
to una parola chiara: bisogna. 
fra le altre cose, realizzare la 
scuola a tempo pienn chiaman-
do a battersi unitariamente in
segnanti. studenti delle magi
strali e genitori, amminvttratori 
comunali e provmctali. sindaca-
ti. Con questo tipo di scuola, 
mentre ai ragazzi si offrirebbe 
la possibility di educarsi in un 
ambiente didatticamente e cui-
turalmente complcto, si apri-

rebbe contemporaneamente la 
possibility di assorbire nella 
scuola elementare un numero 
di insegnanti almeno doppio di 
quello utilizzato nelle attuali 
condizioni. 

Per la cronaca bisogna ag-
giungere che il dibattito e stato 
introdotto dal compagno Livio 
Raparelli, membro della segre-
teria nazionale del SNASE, e 
che alia fine del convegno so
no stati eletti i rappresentanti 
del SNASE per le elezioni del 
Consiglio superiore della Pub-
blica Istruzione nelle persone 
di Nicola Scarano per la circo-
scrizione di Montalbano, e di 
Prospero Ambrigo per quella 
di Matera. 

d. n. 
'.Nella foto: .scofarj della 

campagna di Matera. 

Dalla nostra redazione 
ANCONA. 26. 

Nel mese di giugno i cittadi-
ni di Ascoli Piceno — uno dei 
quattro capoluoghi di provincia 
delle Marche — voteranno per 
porre fine in Comune alia ge-
stione commissariale. 

E' da oltre nove mesi che 
un commissario governa ad 
Ascoli: lo ha generato il cen-
trosinistra. Non che i partiti 
della « formula > non avessero 
avuto un numero di seggi suf-
ficiente per amministrare in 
Comune. Fra di loro non ci fu
rono nemmeno seri dissensi sul 
programma. Anzi, del program 
ma non discussero per niente. 
Fecero solo in tempo a sca-
gliarsi Tun contro 1'altro per la 
ripartizione dei posti. 

La DC poi apparve del tutto 
scatcnata: doveva appagare il 
vorace appetito delle sue cor-
renti. Fu uno spettneolo inde-
coroso. La « formula » ormai 
priva di ogni contenuto ideale 
v politico si presentava aali oc
elli degli ascolani pur quel che 
era: uno strumenti qualsiasi 
per la gestione del potere. Si 
capisce che una volta ridnttisi 
a scontrarsi su un simile ter-
reno la DC e gli altri partiti 
del centrosinistra scegliessero 
una soluzione dello stesso li-
vello al loro fallimento: appun-
to la gestione commissariale. 

Andd il commissario in Co
mune ed un commissario di 
partito alia direzione della DC 
ascolana sconvolta dalle Iotte 
intestine. Le elezioni per il 
rinnovo del Consiglio Comuna-
le potevano essere effettuate 
gia dall'autunno scorso. Tutti i 
partiti sia localmente che con 
azioni parlamentari avevano 
chiesto che le elezioni ad Asco 
li si tenessero per quella da
ta. Si era in termini Iegali di 
tempo. Ma la DC non era 
pronta... 

Scosso da profondissime la-
cerazioni e da clamorose di-
scordie il partito di Rumor ad 
Ascoli temeva la battaglia elet-
torale. 

Ma la legge si pu6 adatta-
re alle esigenze interne di un 
partito? Fatto sta che le ele
zioni non si tennero in au
tunno. E la gestione commis
sariale si e di molto allunga-
ta. II Comune declassato al 
rango di un ufficio burocrati-
co per il disbrigo di pratiche 
fuorchd per gli atti ammini-
strativi indispensabili. 

D'altra parte, perche il com
missario avrebbe dovuto assu-
mersi personalmente grosse ed 
impegnative responsabilita? 

Due suoi prowedimenti. que
sti fuori dell'ordinario. pote
vano. tuttavia. essere benissi-
mo sottoscritti da un partito 
come la DC. Ci riferiamo in 
particolare al piano di zona 
per la legge 167 (edilizia eco
nomica e popolare) adottato. 
sulla base di osservazioni for
mulate dagli organi ministe-
riali. in proporzioni assai ridi-
mensionate rispetto al « piano * 
approvato a suo tempo dal 

Consiglio comunale. II secon-
do provvedimento 6 stato il 
rinnovo per cinque anni del-
l'appalto del dazio ad una dit 
ta pnvata ed ha suscitnto in 
soddisfazione e malcontento in 
vasti strati deU'opinione pub 
bhca. 

Al di fuori di questi due at
ti di maggior spicco in Co 
mune si d fatta la politica del-
1'attesa. E' venuta. cioe, a 
mancare quella funzione diret-
tiva e propulsiva del Comune 
proprio nel momento in cui 
Ascoli ne aveva il maggior bi-
sogno. Sono stati i mesi dei li 
cenziamenti. della riduzione 
degli orari di lavoro, della cri-
si alia Sice e alia Carburo, del
la chiusura dei cantieri edili 
e delle difficolta conseguenti 
nella locale industria del trn-
vertino. Ai nuovi disoccupati 
si e aggiunto un incrcmento 
del vecchio fenomeno dell'emi 
grazione. 

Certamcnte le elezioni di 
giugno aprono una diversa pro
spettiva per Ascoli Piceno. 
Tuttavia. un discorso prclimi-
nare d'impostazione della cam

pagna elettorale. e valido an
che per dopo. appare indispen-
sabile. I partiti laici del cen
trosinistra pensano di ritenta-
rc 1'umiliante esporienza che 
nella primavera scorsa falii 
ancor prima di nascere? O non 
ritengono, invece. piu giusto 
prescntare agli elettori un'al-
ternativa unitaria di sinistra 
al mnnopolio democristiano co-
si corposo e pressante ad Asco
li Piceno? 

I comunisti hanno gift fatto 
conoscere il loro pensiero che 
puntueliz/eranno nei prossimi 
giorni portandolo a conoscen-
za delle popolazioni: in parti
colare, proporranno a tutti i 
partiti di sinistra ed a tutto 
le forze democratiche di HC-
cordarsi. sulla base di un pro
gramma democraticamente ela-
borato e riflettcnte posizioni 
comuni e punti di contatto. per 
dar vita ad un ricambio di si 
nistra sia al fallito centrosini
stra che alle soluzioni di mn-
nocolore e di monopoho demo 
cristiano. 

Walter Montanari 

TERNI 

MANIFESTAZIONE 
GIOVANILE PER 

LA OCCUPAZIONE 
Dal nostro corrispondente 

TERNI, 26. 
I giovani umbri converran-

no a Term per una inanife-
stazione promossa dalla FGCI 
per l'occupazione. La realta 
dei giovani umbri. nei termini 
drammatici, acuti, e rappre-
sentata nel documento redatto 
dalla FGCI che l'ha posto a 
base delle assemblee giovanili 
svoltesi nei centri della regio
ne in preparazione della ma-
nifestazione di massa che si 
terra domani a Terni, al cine
ma Fiamma. 

Ottomila giovani in cerca di 
prima occupazione rappresen-
tano circa il 20^o dei disoc
cupati della regione. Quattor-
dicimila giovani frequentano i 
58 Istituti industrial! profes
sional! disseminati nella regio
ne. Per ognuno di questi vi 
d una prospettiva incerta. Mil-
le diplomati dell'Istituto tecni-
co industriale di Terni sono in 
cerca di una prima occupazio
ne: per loro non vale ovvia-
mente il discorso della « disoc-
cupazionc tecnologica » e crol-

lano i miti < dell'avvenire ai 
tecnici». 

Un patrimonio tanto impor-
tante viene sciupato ed avvili-
to. Le cause vanno ricercate 
nel mancato sviluppo della re
gione: nel decennio del mira-
colo i lavoratori dediti all'in-
dustria a Terni sono passati 
da 18 a 19 mila e negli ultimi 
quattro anni si e avuto un au-
mento di appena altre mille 
units. Ma in questi 15 anni 
dalle campagne sono scappati 
migliaia di giovani. In Umbria 
negli ultimi cinque anni 2500 
famiglie mezzadrili hanno ab-
bandnnato le campagne. 

Dinanzi a questa realta la 
Federazione Giovanile Comu-
nista ha assunto la guida del 
movimento dei giovani per la 
occupazione che trovd una for
te spinta nei diplomati tecnici 
di Terni. La FGCI attraverso 
questo movimento di massa sol-
lecita anzitutto riforme stnit-
turali. l'attuazione del Piano 
Umbro e una diversa politica 
delle Partecipa7inni Statali. 

Alberto Provantini 

Indetto dalla Provincia di Cosenza 

Ampio dibattito al convegno sullo 
sviluppo del turismo nella Sila 

Dal nostro corrisnondente 
COSENZA. 26 

L'annunciato convegno sullo 
sviluppo del turismo in Sila si 
e svolto nel salone del Consi
glio provinciale in un'atmosfera 
pacata c austera e quindi il di
battito che si e avuto e stato 
molto scrio e approfondito. 

Erano presenti al convegno. 
che era stato indetto e organiz-
zato dall'Amministrazione pro
vinciale con lo scopo di trac-
ciare alcune direttrici capaci 
di assicurare alia provincia di 
Cosenza tutti i possibili benefici 
derivanti dalle nuove disposi-
zioni legislative con cui la Cas-
sa per il Mezzogiomo si accin-
ge ad intervenire nel settore del 
turismo. quasi tutti i sindaci e 
gli amministratori comunali dei 

Per due volte «latitante 
la Giunta di Rosolini 

» 

SIRACUSA. 26 
Per ben due volte la maggio-

ranza d: cefitrosmistra (piu h-
berale e .txiipendenti) del Co
rn jne di Rosolini si e rifiutata 
di presentarsi alle nunioni del 
Cons',2ho comunale per discute-
re una moz.one di sflducia pre 
sentata dal PCI. dal PSDI. da 
democristiani diss:donti e dalk) 
ste>so as^essore del PSI. II fatto 
assume particolare gravita se si 
ticne presente che dopo venti ami 
di govemo, apesso assoluto. la 
DC non c stata in grado di ri
solvere a'zcuno dei problemi vi-
tali per il paese. quale quelli 

della pavimentazione stradale. 
delle fognature. della rete idrica. 
dell'occupazione e della scuola. 
Sola costante cura degli ammini
stratori borghesi di Rosobni e 
stato il clientelismo 

La cittadiranza di Rosolini ha 
espresso un preciso giudizio su 
questa cattiva amm.nistrazione 
dando. nelle ultime elezioni am 
maiistrative. piu ftducia al PCI 
che ha visto crescere da quattro 
a nove il numero dei suoi consi-
glieri comunab". 

L"od:emo stato di disagio vie
ne messo in luce dal PCI con co-
mlzi c assemblee di quartiere 

comuni silani (posti sull'altopia-
no) e pre-silani (posti sulle fal-
de) nonche rappresentanti del 
comune di Cosenza. della Came
ra di Commercio. dell'Ente pro
vinciale per il Turismo e di al
tri enti interessati al problema 
del turismo. 

Dopo la relazione introdutti-
va svolta dal presidente della 
Provincia Pizzini. che ha illu-
strato gli scopi del convegno. si 
e sviluppato il dibattito a cui 
hanno recato un valido contri
buto di pensiero e di esperien-
ze i compagni Mario Alessio. 
Umile Peluso. Rita Pisano. Da-
rio Sirangelo. Edoardo Fata e 
Franco Castiglione. 

Gli inter\enti dei nostri com
pagni hanno teso a sottolineare 
che le esigenze di sviluppare e 
valorizTare il turismo non so
no le sole della regione cala-
brese, per cui non possono es
sere ignorate o sottovalutate 
quelle di sviluppo agricolo e 
industriale. In particolare il 
compagno Alessio. consigliere 
provinciale. ha sollecitato la 
Amministrazione provinciale ad 
organizzare convegni analoghi 
nei quali vengano affrontati i 
problemi dello sviluppo econo-
mieo generale della Calabria. 

Un altro aspetto sottohneato 
dai nostri compagni concerne lo 
sviluppo e la valorizzazione tu-
ristica, oltre che della Sila. an
che di altre zone della provincia 
di Cosenza che non possono es
sere ignorate. in un program
ma di sviluppo generate, sia 
per la bellezza e varieta dei 
paesaggi sia per le favorevoli 
condizioni climatiche. Queste 
zone sono le costiere tirrenica 
e jonica e la zona del Pollino. 
In merito a questo problema 

e intervenuto il compagno Si
rangelo, anch'egli consigliere 
provinciale. che ha ricordato 
come il Consiglio provinciale. 
piu volte sollecitato dal nostro 
partito. si fosse impegnato ad 
organizzare alcuni convegni di 
zona sul problema del turismo 
ma che invece non se ne e 
fatto nulla. 

Un contributo particolare e 
stato portato al convegno dal 
sindaco del comune pre-silano 
di Pedace. eompagna Rita Pi
sano. sulla base delle esperien-
ze raccolte nel precedente con
vegno sul turismo svoltosi nel 
settembre del "65 a Pedace per 
iniziativa di quella Amministra
zione comunale e al quale par 
teciparono tutti gli amministra 
ton comunisti intercasati al 
probk-ma. 

II compagno Fata, consiglie
re provinciale e presidente del-
rAlleanza contadini. ha invece 
affrontato la questione se sia 
opportuno pensare ad uno svi
luppo turistico neU'ambito di 
una economJa sottosviluppata e 
si e soffermato sui vantaggi che 
potranno venire alio sv.luppo 
del turismo in Sila da un ana 
logo parallelo sviluppo agricolo 
(silvicultura e zootecnia). 

Un intervento molto approfon
dito ha svolto il compagno Pe
luso. anch'egli consigliere pro
vinciale del nostro partito. il 
quale ha messo in rilievo gli 
aspetti cultural! del turismo 
che ha considerato come oc-
casione per conoscere gli uo-
mini. le loro tradizioni, la loro 
storia. 

II compagno Castiglione, sin
daco di Spezzano della Sila che 
d il maggiore comune pre-
silano, ha affrontato, infine, i 

problemi della valorizzazione 
turistica di Camigliatello che 
e tra i posti piu suggestivi 
dell'altopiano. 

Nel dibattito sono intervenuti 
inoltre il sindaco di Cosenza. 
di Longobuco. di Rose, consi-
glieri provinciali del PSI e il 
presidente della Camera di com
mercio. 

Oloferne Carpino 

Mostro orcheologica 
o Metaponto 

MATERA. 26. 
Una mo<tra del patrimonio 

storico archeologico e monumen-
tale della Lucania verra inaugu-
rata dorr.enica 27 nei locali del-
1'Antiquanum di Metaponto. La 
iniziativa. lodevole e apnrezza-
bile per gli scopi culturah che 
si prefigce e stata presa dalla 
Sovnntendenza alle antichtta 
della Basilicata. 

NEL TERZO ANNIVERSARIO 
DELL.A SCOMPARSA DEL COM
PAGNO 

DELL'OGLIO SILVIO 
la moglie e i figli lo ricordano 
sempre con affetto. 

S. Severo (Foggia). 27 marzo 
1966. 

I. S. O. F. 
IMPftSc SPEZZINE 

ONOfiANZE FUNFBftl 
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Pescara 

Divieto del 
prefetto per 
il dibattito 
sull'edilizia 

Dal nostro corrispondente 
PESCARA. 2fi 

AH'ultimo momento e accam-
pando il divieto prefettizio la 
Giunta di centrosinistra ha ne-
gato all'Agenzia rahcale la 
sala deH'Amministrazione pro
vinciale, in cui doveva svolger-
si oggi il dibattito sull'edilizia 
a Pescara. 

Questo sopruso, che si ag-
gitinge ad una lunga serie. e 
inammissibile. Proprio giorni 
fa la sala fu conce^so al gior-
nale parafascista 11 Tempo c 
luncdi sara il Messaggero a 
usufruire di quella del Co
mune. Evidentemente. dunque, 
non ci sono ragioni per giusti-
flcare il divieto. che rivela an-
cora una volta la grave su-
bordinazione del contro sinistra 
all'istituto prefettizio e lo svuo-
tamento dell'autonomia dello 
Ente. 

La verita 6 che con questa 
odiosa discriminazione si ten-
de in primo luogo a isterilire 
ogni manifestazione di carattere 
democratico a Pescara e in se-
condn luogo ad impedire il di
battito suU'edilizia. 

E' questo un argomento che 
scotta ai gruppi dirigenti del 
centrosinistra pescarese. Le lo
ro responsabilita nei riguardi 
del distorto sviluppo urbanistico 
della citta e della speculazione 
edilizia. sono gravi. Trinceran-
dosi dietro il divieto. essi pen
sano di ostacolare un dibattito 
che inevitabilmente si trasfor-
ma in un atto di accusa per 
loro. Ma invano: la condanna 
morale e politica 6 gia stata 
decretata nei loro confronti 
dall'opinione pubblica pesca
rese. che si attende che al piu 
presto anche la Magistratura 
faccia conoscere le conclusioni 

deU'inchiesta da tempo aperta, 

a. c. 

Macerata 

Inutilitd di 
una nuova 

Facolta 
di Magistero 

Dal nostro corrispondente 
MACERATA. 26 

Al Consiglio comunale della 
nostra citta si d discusso viva-
mente sul problema della scuo
la ingenerale. ed in particolare 
sulla proposta fatta dalla DC 
di portare a Macerata una fa
colta di Magistero. La nuova 
facolta dovrebbe occupare i lo
cali scolastici in via don Minzo-
ni. mentre nella citta si sente 
sempre piu la necessita di tro-
vare o costruire nuovi locali 
per le scuole elementari. per 
quelle materne. per quelle del-
l'obbligo e deH'istruzione me
dia superiore. 

Ma a parte ci6, la domanda 
che le opposizioni hanno posto. 
e sul motivo e sull'utilita di 
questa nuova facolta. Si nota in 
questa proposta — e ci6 6 stato 
messo in luce con molta chia-
rezza dal compagno Clcmenfo-
ni — la tendenza ad uno sfre-
nato campanilismo e a non 
voler accettare minimamente 
la necessita di un coordinamen-
to delle Universita presenti nel
la regione nel quadro di una 
unica Universita marchigiana. 

Ma se vi fosse necessita di 
una nuova facolta a Macerata, 
essa dovrebbe essere di agrana 
sia per le particolarita econo-
miche della nostra provincia c 
per lo sviluppo dei quadri diri
genti in questo settore, sia in 
rapporto al!e necessita di svi
luppo agricolo per tutta la 
Regione. 

Ed e veramente sensaziona-
le. per non dire ridicolo. giusti-
ficare la nuova facolta con il 
fatto che nella provincia vi so
no piu di 1100 maestri che non 
possono insegnare. Coloro che 
hanno ottenuto tale diploma, in 
quei paesi dove le scuole magi
strali sono ormai tradizione poi-
che non ne esistono di altre 
(Cingoli, San Ginesio in parti
colare), non potranno permet-
tersi il lusso di frequentare 
l'Universita. oppure 1'hanno gia 
fatto iscrivendosi ad Urbino, 

Ci sia permesso dire, quindi, 
che esiste la tendenza campani-
lista. elettoralista da parte del
la DC, mentre non esiste la 
volonta politica di risolvere gli 
squilibri esistenti nel campo 
universitario marchigiano: dop-
pie facolta che non servono. • 
mancanza di quelle che neces
sita no. 

Massimo Gattafoni 



PAG. 10/ le region! I* U n i t 3 . / rfomenica 27 marzo T966 

r~ art i figurative CASTROVILLARI (Cosenza) 

I bronzetti di 
Luigi Marras 

E' sardo ma insegna in Umbria da molti anni - II 

« monumento alia Resistenza» - Alcune antici-

pazioni sulla imminente mostra delle sue opere 

Dal nostro corrispondente 
TERM. 2C. 

L'attico di via Goldoni d ie si 
affaccia sul campanile trecente 
.sco di S. Francesco illumina ll 
laboratorio dei « bronzetti », di 
Luigi Marras. K nella sera tie-
pida i bion/etti vengono messi 
al fresco, sull'attico. Pochi rnetri 
quadrati di spazio in dnoidine 
e e'e tutta una stoma: ci sono 
i bron/ctti the Luigi Marras ha 
appena % sfornato» con le sue 
tnani, in questi ultiini ( luet ic 
anni che sono scrviti alio scul-
tore sardo. per avviare un di-
scorso organico, con il suo vec 
c-luo linguaggio stilistico, ma dan-
do contcnuti nuovi alio forme. 

« I.a for/a viva: questo e il te 
ma del mio discorsn» ci dice 
Marias indicandoci una ad una 
le sue opere. K pel tne//o di que-
stc piccole creature delle sue 
mam, della sua poesia bronzea 
e'e un globo strano: una sene 
di curve rapide. dolci; tanti no 
mini « fusi * fjli mil agh altn 
d i e innal/ano al cielo un uomo 
soltanto: il partigiano. l'uorno 
c l e in questo mnmuvnto alia 
Resisten/a rapprescnt^ la sintesi 
di quest i sforzi cu'lettivi che 
liannn la loro punta massima. in 
un mondo nuovo. dove vi e un 
uomo nuovo. in liberta. 

E questo piccolo monumento al 
la Rcsisten/a e sen/a dubb:o d 
niomento pin positive dell'esprcs 
sione artistica di Luigi Mairas. 
(Hi altri pe/ / i migliori d i e Luigi 

Marras ci ha consentito di visi-
tare prima che li presenti :n 
una mostra che aprira a Terni, 
dopo i successi avuti in altre 
citta. sono un piccolo segreto. 
Ma di alcuni, quelli che sicura-
mente compariranno nella mo
stra. possiamo gia parlare. 

* La voglia di supravvivere »: 
questo e il tema — ci dice Mar
ras di un hron/etto rafTigurante 
un toro dalle linee sicure che 
cerca di lottare con forza e cau-
lela. « Controcorrente » e il tenia 
ben realizzato di un altro bron-
zetto ove un uomo stili/zato. a 
passi veloci, cammina contro un 
vento che lo vorreMio respin<_'ere 
ma gli strappa addosso soltanto 
le yesti e non gli piega la testa. 

Vi e poi una donna con la pan
d a vuota. una creatura alle pam 
lie. ma con la testa alta dinan/i 
alia societa che la umilia perche 
ha un fi«_»Ito T illpgittimo » Infine. 
una donna seduta, con il capo 
che chiude la curva del suo dorso 
pipgato e !e braccia sulle ginoc-
cbia. a meditare nella sua fine 
le ore degne di essere state vis 
sute. nella stessa lotta per una 
vita piii giiista. nnnostante i mail 
di quest a soce'n. 

Luigi Marras. ormai ternano di 
ado/ione. insegna da anni nelle 
scuole umbre ma del sardo ha 
sempre mantenuto questa tenace 
for/a. d ie nel Mlen/io. lo porta 
a sfornare del'e autentiche, im-
pegnate opere d'arte. 

a. p. 

Intensa attivita del 
Circolo «25 aprile» 

Dal dibattito sul problem! internazlonali al vivace ma democratico con-

fronto di idee sui temi della realta cittadina • L'esigenza di un piano 

regolatore che consenta uno sviluppo moderno e tuteli il paesaggio 

schermi e ribalte 

Lo scultore Marra e due suoi bronzetti 

«Personate» di 
Bruno Fanesi 

in aprile a Siena 
ANCONA. 26. 

Bruno Fanesi, pittore anconc-
tano. mettendo ancora una volta 
in mostra le sue grandi doti di 
pittore di vaglio. cspone. con una 
sua personale. alia Gallena d'ar
te « Nuova Ammta » di Siena sino 
al 7 aprile prossimo. 

Presentando questa espo^izione 
un nolo cnt ico darte affcrma: 

« P e r sfuggire alia sorte del 
"digmtoso umdiato" Bruno F.i-
ncsi non si e irngidito ncl risen 
tito mutismo tipico dei provin
cial!. ma ha operato nell'mtcnto 
di contnbuire. come artist a e 
come uomo di cultura. a sbloe 
care una situazione che cert.i 
mente. ad Ancona. e piutto^tn 
pesante. La sua attivita di gal-
lensta aperto ai problem! piii 

vivi della cultura artistica non 
solo nazionalc e solo un momento 
di un ojierare teso ai piu v a n 
rapporti e scambi. a vivificare 
d processo dialcttico che si in-
staura nell'incontro e nel cou-
fronto di poetiche e di tenderize-. 
L'altro momento e la sua atti
vita di pittore. ncl corso della 
Quale Fanesi ha corso tutti i ri-
schi delle poetiche piu spenco-
late. approdando ad acqtiLsizioni 
di mestiere e di cultura di \ e r o 
nhevo >. 

Oggi la pittura di Panes! punta 
assai ohre il fatto particolare 
narrato. ma attinge sjgniricazioni 
largamente interferenti con i mo
di di essere rieH'uomo. con la 
sua personality 'rantumata e con-
tinuamente ncostruita. 

Editori Riuniti 

S. Piccone Stella - A. Rossi 

La fatica di leggere 
Nostro tempo 
pp. 400 L. 2.500 
Attraverso una serie dj inchieste dal 
vivo, un quadro inedito e sorpren-
dente del lettore italiano tracciato 
da due giovani sociologhe. 

Editori Riuniri 
via dei Fremani 4e - Roma 

Dal nostro corrispondente 
COSENZA. 20. 

II circolo di cultura « 25 Apri
le » di Ca.strovillan. soito al 
principio dell'anno in corso per 
iniziativa di alcuni giovani mtel-
Icttuali progressisti. militanti in 
diversi partiti pohtici. in appe
na due mesi di attivita ha gia 
riscobho tonsensi e appiezzamen-
ti lusinghieri dalla stragrande 
maggioian/.a della popolazione. 
Particolare successo hanno otte-
nuto la mostra fotojirafica sul 
Vietnam allestita nei mesi di 
gennaio e febbraio e le numerose 
conft'renze e dibattiti sui maf?-
giori problemi d'oggi finora or-
ganizzati. Tutte le ini/iative in-
traprese pero hanno avuto il di-
fetto di trattare temi un po" stac-
cati dalla realta viva di Castro-
villari. la bellissima citta posta 
alle falde del Pollino che conta 
oltre 15 mila abitanti e in cui si 
aMitano problemi. passioni politi-
die . i i»eress : di parte, esigenze 
di vita moderna. 

Proprio per colmare questa ca-
renza e per le caratteristiche di 
movimento che intende incidere 
profondamente nelle strutture del-
I'ambiente in cui opera il circolo 
sta ora progettando alcune ini-
ziative. attraverso pubblici dibat
titi. in cui al centro della discus-
sione vi siano i maguiori pro
blemi di Castio\ i l lan, piimo fra 
tutti (niello uibdiii.stico 

In questi giorni l'opinione pub-
blica della citta del Pollino e im-
pegnata e divisa appunto su di 
un problema urbanistico. ossia 
sulla opportunity di costruire o 
ineno un edificio proprio nei pres-
si del maggiore monumento della 
citta: il santuario della Madon
na del Castello. E" chiaro che U 
problema. lungi dall'esaurirsi sol
tanto in quello della tutela del 
paesaggio, richiama e investe a-
spetti vasti e complessi sia di 
ordine estetico che politico e so-
ciale. 

Castrovillari, ormai e unani-
memente riconosciuto. ha biso-
gno di un piano regolatore che 
consenta alia citta uno sviluppo 
armonico e razionale. consono al
le esigenze e ai bisogni dell'in-
tera cittadinanza e non a quelle 
di una ristretta cerchia di per-
sone. II problema di una mo
derna sistemazione urbanistica 
risponde contemporaneamente 
alia legittima esigenza della con-
servazione e difesa del patrimo-
nio artistico. dei centri storici 
e delle bellezze del paesaggio e 
all'altra. non meno legittima. di 
uno sviluppo della citta in sen-
so moderno e democratico e di 
una disposizione funzionale dei 
ser\'i7i sociali e collettivi. 

E' in considerazione di queste 
cose che il circolo «25 Aprile > 
di Castrovillari « s t a studiando 
— come si rileva in un comuni-
cato del circolo stesso — la pos
sibility di prendere 1'iniziativa 
di un pubblico dibattito nel quale 
venga affrontato e preso in esa-
me responsabilmente. al di fuo-
ri delle polemiche contingenti e 
di parte che la progettata costru-
zione deU'edificio ha provocato 
il problema urbanistico di Ca
strovillari. anche per richiama-
re 1'attenzione della cittadinanza 
alio scopo di rcnderla consapevo-
le delle numerose implicazioni 
cultural! e sociali che quel pro
blema prescnta >. 

Una iniziativa. questa del cir
colo « 25 Aprile *. senza dubbio 
utile e intere^sante che cerla-
mente. riteniamo. potra rccare 
un valido contnbuto di ponsiero 
soprattutto a chi nelle sedi piu 
specifiche si battera per una mo
derna e civile strutturan'onc ur
banistica di Castrovillari. 

Oloferne Carpino 
NELLA FOTO: il caMello di Ca-
strmillari cretto nel 1490 

Mostra del 
fiorentino Sani 

a Perugia 
PERUGIA. 26. 

Prosegue con successo la mo
stra del gio\ane pittore perui?ino 
(di ongine Fiorentina). Sergio 
Sani. apertasi il 18 scorso alia 
Galleria « 1 ^ Luna >. La mo
stra si chiudera il 31 prossimo. 

Sergio Sani cspone in questa 
mostra parte della sua produ-
zione p:u recente (dal 1961 ad 
oggi). l.a sua opera ci sembra 
interessante soprattutto per le 
sensazioni cromatiche ottenute. i 
cui toni. delicati. sono stati rag-
giunti con una tecnica partico
lare. consistente nel collage « in-
t u i t i v o del retro di vecchi ma-
nifesti murah. A questo tipo d; 
pittura il Sani e giunto ultima-
mente dopo lespenenza passata 
plasmando catrame e \ e m i c e . 
espenenza che. evidentemente. 
gli e servita per raggningere 
quel dominio sulla < materia > 
che oggi dimostra. 

Pur rientrando neH'ambito di 
una pittura che possiamo defi-
nire « informale ». l'arte di Ser
gio Sani. la sua tipica maniera 
di cspressione. rientrano nei li-
miti tradizionali rifuggendo ali 
inutili abbandoni «originali >. 

II programme per il '66 
Questo il programma di attivita del Circolo per l'anno 1966. 
Conversazioni settimanali - Tra gli argomenti che saranno piesi 

in esame. oltre a quelli che saranno suggeriti daU'attualita politica 
e culturale. figurano i seguenti: 

La realta Italiana (Lo Stato e la pubblica amministrazione, II 
Parlamento e i partiti politici; Le regioni. le provincie, i comuni: 
Pioblemi e prospettive della sinistra in Italia: II lavoro e i suoi 
problemi: La programmazione economica; Le concentrazioni in-
dustriali: Cooperazione e cooperative; L'ltalia e la Comunita Eco-
nomica Europea: II Mezzogiorno e la programmazione; L'emigra-
zione; La donna nella societa italiana d'oggi; I giovani; La scuola; 
La giustizia). 

La realta internazionale (La Cina popolare dal 1949 ad oggi; 
Potere economico e potere politico negli Stati Uniti; Problemi e 
prospettive del « terzo mondo »). 

Cultura e societa (L'industria culturale; Le comunicazioni di 
massa: L'ideologia del neocapitalismo; Problemi e correnti della 
sociologia contemporanca: II marxismo e il pensiero contempo-
raneo: La Resistenza nelle piu recenti interpretazioni; La politica 
culturale della sinistra in Italia; Cultura e politica negli Stati 
socialisti; II cattolicesimo oggi: Cultura umanistica e cultura 
scientillca). 

Le conversazioni avranno luogo ogni sabato. alle ore 18.30. nella 
sede del Circolo. in piazza Gallo 13. Ogni conversazione sara 
seguita da un dibattito. 

Ciclo di conferenze sul tema «II Mezzogiorno nella cultura e 
nelle arti del dopoguerra ». 

Prima conferenza: « II mondo contadino meridionale nelle inda-
gini sociologiche di questi ultimi anni > (tenuta il 29 dicembre 19C1 
dal dott. Enrico Pugliese, dell'Istituto di Economia e Politica 
Agraria dell'Universita degli Studi di Napoli). 

Seconda conferenza: «Aspetti e momenti del dibattito meridio-
nalista del dopoguerra ». 

Terza conferenza: c II Mezzogiorno nella letteratura italiana del 
dopoguerra >. 

Quarta conferenza: «II Mezzogiorno nel cinema italiano del I 
dopoguerra ». 

E' prevista la proiezione dei seguenti film: In nome della legge, 
di Pietro Germi: La terra trema, di Luchino Visconti; II cammlno 
della speranza, di Pietro Germi: II brigante, di Renato Castcllani: 
Un uomo da bruclare, di V. Orsini e P. Taviani: Rocco e i suoi 
fratelli, di Luchino Visconti: Briganti a Orgosolo, di Vittorio De 
Seta: Salvatore Glullano, di Francesco Rosi; I basilischi, di Lina 
Wertmuller; 

Quinta conferenza: «II Mezzogiorno nelle arti figurative del 
dopoguerra». E' previsto l'allestimento di una mostra di ripro-
duzioni di alcune delle opere piu significative. 

Sesta conferenza: «II canto sociale meridionale in alcune ncer-
che e interpretazioni recenti». E' prevista l'esecuzione di alcuni 
dei canti popolari piu significative 

Le conferenze avranno luogo nel Salone del Palazzo di Citta 
di Castrovillari. 

LA SPEZIA 
ASTRA 

Africa addio 
CIVICO 

Slant d allarme 
COZZANI 

La via Oclla trcgua 
DIANA 

quattro dollar! dl vendetta 
MARCONI 

Un dollaro bucato - Psycosis-
simo 

ODEON 
Ciao Puss>cat 

MONTEVERDI 
Lo sccriffo non paga tl saba
to . Operaztunc ti-rzo uoniu 

SMERALOO 
Le satitile dl Kalahari 

AUGUSTUS 
Operazionp Uluody Mary 

ARSENALE 
Un mostra e mezzo (VM 18) 

ASTORIA 
I quattro (lgll dl Katie KUIer 

ANCONA 
GOLDONI 

La niuravlgliosa Angelica 
MfelRUHULITAN 

Adulterio aHitaliaiia 
MARCHETTI 

Centomila dollari per Ringo 
SUPbRClNEMA COPPI 

II voln delta I'enicc 
ALHAMBRA 

Strani amuri 
ITALIA 

Te lo leggo negli occhl 
FIAMMETTA 

I flgll del leopardo 
ASTRA 

Snlo contro tutti 

ASCOLI PICENO 
FILARMONICI 

La meraxiglliisa Angelica 
ITALIA 

II iinstro agentc Flint 
ALHAMBRA 

Madame X 
VENDITIO BASSO 

I.;i grande nolle dl Ringn 
PICENO 

Ouattro dollari di vendetta 
ROMA 

Sllila iniplacabile 

SENIGALLIA 
ROSSINI 

lo, i<> e... gli altri 

FALCONARA 
PRELLI 

Agente 007 operazione tuono 
EXCELSIOR 

Alia comiuista dell'Arkansas 

JESI 
POLITEAMA JESINO 

SALA A- Centomila dollari 
per Itingo 
SALA B: I/agente X 17 ope-
razionc oeeano 

ALHAMBRA 
Una questione d'onore 

DIANA 
Operazionc Poker 

FABRIANO 
EXCELSIOR 

Una vergine per II principe 

ORVIETO 

Dal 29 al 31 marzo 

La stagione 
lirica spezzina 
I concerti di Bach 

all'Auditorium 

del Castello 

Cinquecenfesco 

dell'Aquila 
L-AQUILA. 26. 

Per la Prlmavera Sinfonica 
Aquilana. iniziatasi con i con
certi delle Orchestre di Ginevra 
e di Vienna. l'Orchestra di Ge-
rusalemme. diretta da Mendi 
Rodan. presentera. • domani. do-
menica. all'Auditorium del Ca
stello Cinquecentesco, l'intero 
ciclo dei Concerti per un Clavi
cembalo ed Orchestra di Bach. 

La Societa Aquilana dei Con
certi « B. Barattelli ». nella sua 
\entennale attivita. aveva gia 
consentito al pubblico non solo 
aquilano. ma di tutta la regione 
abruzzese. di accostarsi alle piu 
grandi opere bachiane. Infatti 
sono state eseguite La Passione 
secondo S. Matteo. la Passione 
secondo S. Gio\~anni. l'Oratorio 
di Xatale. la Messa in si minore. 
i sei Concerti Brandeburghesi, 
il Clavicembalo ben temperate 
lArte della Fuga. TOtTerta Mu^ 
sicale: si arricchiscc ora della 
esecuzione completa dei concer
ti per un clavicembalo ed orche
stra. presentata ad aseoltatori 
di ogni classe sociale e di ogni 
eta (i giovani. peraltro. sono nu-
merosissimi) che formano la conv 
pagine di un'Istituzione che si 
e collocata con autorita. tra le 
migliori d'ltalia e che gode di 
notevole prestigio nei circoli mu 
sicali d'Europa. 

La parte solistica di questa 
esecuzione c aifidata ad un arti-
sta di larga fama. il clavicem-
balista Frank Pelleg. che fu 
gia ospite della Societa. 

m. c. 

Sono in cartellone ope
re di Verdi, Mascagni e 

Leoncavallo 
LA SPEZIA. 26. 

II Consorzio Manifestazioni del 
Golfo e l'Ente del Turismo. con 
Torganizzazione dell'impresa li
rica Romeo di Milano. hanno or-
ganizzato per i giorni 29. 30. 31 
marzo la tradizionale stagione 
lirica. 

Sono in programma: per il 29 
«II Trovatore *. che si avvale 
riell'ottima direzione del maestro 
Enrico Pessina. nonche dell'inter-
pretazione di Franco Piva. Lidia 
Vaina. Delia Lago e Donalo Ce-
stari: il giorno .10 andranno in 
scena «Cavalleria rusticana » e 
« I pagliacci >. con Nadia Ghi-
rardi. Emma Boscarmo. Aida 
Sterlio. Franco D'Amico. Xino 
Carta per la «Cavalleria rusti
cana ». nonche Edda Piccinini. 
Mario Garilli. Otello Barsellini. 
Pino Castagnoli e Xino Carta nei 
c Pagliacci >. 

II 31. ultima recita con « L a 
traviata». maestro direttore e 
concertatore Rino Castagnino. in
terpret! Xerina Santini. Aida 
Sterlio. A le jandro Galluzzi. Otel-
lo Bersellini. Guido Borsani. 

Particolarmente curat; saranno 
rallestimento scenico e l'Orche
stra e il coro. Le prenotazioni 
si ricevono presso la bigliettena 
del, teatro. 

—Conferenze— 
e dibattiti 

SUPERCINEMA 
II colonnello Von Ryan 

PALAZZO 
Per qualche dollaro In piu 

CORSO 
Per un pugno dl dollari 

TERNI 
VERDI 

I 1 llgli di Katie Elder 
POLITEAMA 

Due mallosi contro Al Caponc 
MODERNISSIMO 

II nosiro agentc Flint 
FIAMMA 

A caccia di spie 
ELETTRA 

Agente 077 missionc Bloody 
Mary 

LUX 
t due seduttorl 

PIEMONTE 
Alia conqulsta dell'Arkansas 

PERUGIA 
LILLI 

II volo della Fenlce 
TURRENO 

La spia che venne dal freddo 
PAVONE 

Marcia nuziale 
LUX 

Ipcress 
MIGNON 

cat l lal lou 
MODERNISSIMO 

L'uomo che ride 

SAN SEVERO 
PATRUNO 

Tre colpl dl Winchester per 
i t ingo 

EXCELSIOR 
Balcarl. operazlone nord 

CERIGNOLA 
CORSO 

Due maflosl contro Al Capone 
ROMA 

Da un momento all'altro 

FOGGIA 
ARISTON 

II caro estlnto 
CAPITOL 

II nostro agente Flint 
FLAGELLA 

Quattro dollari dl vendetta 
CICOLELLA 

Madame X 
GALLERIA 

Settr dollari sul rosso 
DANTE 

La luna nel lago 
GARIBALDI 

Hong Kong, porto franco per 
una bara 

BARI 

L'ON. MASCHIELLA 

A PERUGIA SULLA 

SCUOLA MATERNA 
PERLGIA. 26. 

Lunedi prossimo 28 marzo. con 
inizio alle ore 18. presso la Sala 
della Vaccara di Perugia, per ini
ziativa del Gruppo Parlamentare 
Comunista, si svolgera un pub 
blico dibattito sul tema: < Istitu-
zione delle scuole materne sta-
tali >. 

II dibattito verra introdotto dal 
compagno onore\ ole Ludovico 
Maschiella. 

GALLERIA 
Settr dollar! sul to^n 

IMPERO 
Adulirrlo aU'ltaltana 

MARGHERITA 
Fumo di Londra 

ORIENTE 
Ischia. operazionc amore 

PETRUZZELLI 
1^ carovana deU'AIlrluja 

SANTA LUCIA 
Non sono un'assisslna 

ODEON 
Una qnrstione d'onore 

PALAZZO 
Perchc uccidere ancora? 

ARMENISE 
Dne marines e an generale 

CAPITOL 
II magniflco avvrmnrlfro 

SPLENDOR 
Frrnle \flda Sansone 

ADRIATICO 
Se non a\rssl phi te 

MARILON 
Agente Z-5S mis^lone dispe-
rata 

SUPERCINEMA 
Agente 077. dall'Oriente con 
furore 

JOLLY 
Uno sparo nel hnlo 

LECCE 
POLITEAMA 

II Tramontana 
MASSIMO 

Come «\al igiammo la banca 
d'ltalia 

APOLLO 
Africa addio 

FIAMMA 
Raccontl a due plazze 

ARISTON 
Cat Ballon 

SANTALUCIA 
I grand) condottlerl 

MATERA 
DUNI 

Seite dollari sul rosso 
QUINTO 

II lormento e I'estasl 
IMPERO 

Madame X 

CATANZARO 
COMUNALE 

Signorc c slgnorl 
ODEON 

II nostro agente Flint 
POLITEAMA ITALIA 

Madame X 
SUPERCINEMA 

La dea ilfll.i cilia penluta 
MASCIARI 

Quo vadis? 

REGGIO CALABRIA 
PRIME VISION1 

COMUNALE 
Fumo di Londra 

MARGHERITft 
II \ o lo della Fenice 

MODERNO 
Tre eolpl di \\ Incliestcr per 
Itingo 

ORCHIDEA 
Fll Manciil A S II. (ipera/ioue 
tit;re 

SIRACUSA 
Mnrie a Manila 

SECONOK VISIONI 
ARISTON 

Una laerlma sul viso 

FERROVIERI 
Haraltlia 

LA PERGOLA 
I due gladiatoit 

LOREIO 
II giorno piu corto 

SAN1A CAIERINA 
Ercolc contro I tlgll del sole 

MESSINA 
PRIME VISIONI 

APOLLO 
Cincinnati K id 

GARDEN 
Agente K 77 ordine dl uccidere 

LUX 
Adulterio all'ltallana 

METROPOL 
II principe guerrlero 

ODEON 
Sette dollari sul rosso 

SAVOIA 
I'lslnle rtiventl 

TRINACRIA 
M M M 81. missionc morte mo-
lo 8.1 

SECONOE VISIONI 
ASTRA 

L'arelere delle mllle e una 
none 

AURORA 
La mera\ igllosa Angelica 

CORALLO 
I'n mostro e mezzo 

CRISTALLO 
L'awenturiero dl re \rtii 

DIANA 
Le Ire sp.ule dl Zorro 

EXCELSIOR 
Una plstola per Itlngn 

GARIBALDI 
Taggart 5 mila dollari vivo 
o mono 

OLIMPIA 
I'erche uecidi ancora 

ORFEO 
Passaporto per I'tuferno 

QUIKINETTA 
l.ailv L 

SMERALDO 
Alibi per un assassino 

CAGMARI 
PRIME VISIONI 

ALFIERI 
Amuri dl una calda estate 

ARISTON 
t'ua ciiiestinne d'onore 

EDEN 
L'uomo che ride 

FIAMMA 
\ l i leu mlillo 

NUOVOCINE 
Adulicrlo all'ltallana 

OLIMPIA 
Mi vedrai lornare 

* H O M ) t VISIONI 
ADRIANO 

Centuiuiln dollari per Itingo 
ASTORIA 

Come liiguaiaiumo I'esercltn 
CORALLO 

II liinrnii di Itinco 
DUF «"Al ME 

I 'allegro mniiilo di Sinnllo e 
OIIKI 

OObl'N 
I MIUio UlimUnld 

QUA'1RO FONTANE 
I due pericoli puliblicl 

prime cinematografiche zi 
II volo 

della Fenice 
Uno ^ca-^ati^Mmo • v.mone \ n 

lante v della compagma prtroli-
fera Arabco cadt> nel dcsi'ito 
de! Salin'a, lontano da (uiaNiaM 
cent 10 abitato: a hoi do \ i sono 
dmlici pas^egm<ri (tutti maschii. 
piu il pilot.! Frank Towns e 11 
«uo secondo Lew Moran. Due 
tietili uomini mumnno nel brusco 
atterraggio: un altro, gra\emen 
te fento. ?i togliera la \ ita p u 
tardi. per non e^seie d'impac 
cio ai compagm. La schiera de1 

superststi si assottiglia ultcrioi-
mt-nte: scompaiono un nevrotico 
e \ capo opernin amcricano e un 
sianore messicano. av\enturatiM 
fra le dune in cerca di SOLCOI'^O; 
un ufliciale ingle-e e un ire lico 
franccsc vengono trucid.iti da un 
gruppo di predoni. cui si erano 

mol t i pei auito. Nell'anJO^i io>..i 
Mtua/ione. I'linico barlumc di ~-pe 
ian/a e ilato dal piano un p.)" 
folle del t e d e c o Ileinr.cli. disc 
linatiuc di acromodelli (ma a'4»i 
al'"i la>cia cicdeit* di e-'-eie un 
pjo'^eitiita di \oli\o!i u c i u » , 
che dai ie>ti deD'aceo spinidi 
'-trutto vuol c<\\ a ie un qualco^a 
in gi'ado di alTiontaie le \ ' e ('el 
l'.iiia. Doiuie una <-en<> di inn 
tia^ti anche accibi con Town-. 
an/iano e ^cettieo |/ofp<sioni-'ta 
(lell'avia/ione. \ la m oi?ni mo lo. 
la ' Fenice * linira per n^omeie 
dalle M:P eeneri. p i>er poitaie 
m s a h o una met a dei disi»er-.i. 
"iM/ie alia tecnica di Heinnch e 
al me^t.eFaccio di Towns. 

Hasainlosi su un loman/o di 
E!!p-ton Trevor (i-puato. se non 
eniamo. a un fatto di cionac.i 
de! peiiodo della uuena) . Rohe't 
Aldnch ha costnuto un laccon'o 
a sen=;azioi.p. conven/.ionale quan 

« II tramontana » 

una storia del Sud 

Dal nostro corrispondente 
LECCE. 26 

// tramontana. il film reccn-
temente realiz/uto ncl Salento 
dal giovane regista Adriano liar-
bano. il cm filone narratuo e 
tratto da un racconto di Rina 
Durante, viene presentato in 
quest! gioirni in prima visione 
al « Poiiteama Greco » di Lecce. 

E' una storia atnara. dolente. 
quclla di c tranwntana ». Una 
storia del Sud. nei nostri gior 
ni. II fiim. wteramente girato 
fra i poveri e bianchi paesini 
della fascia «greca > del lec-
cese. costituisce una testimo-
nianza viva di uno dei drammi 
p;u do'.or<isi del Me/70.; omo: 
l'cmigrazione. 

Pur tutta\:a non e s*.or:a di 
emigranti: e in \ece descn/ .one 
di uno < t̂ato di misoria e soprat 
t it'o di di^greaazionc sov.:ale e 
fam.lMre che inc. itahilmente fa 
seCiiito aU'emigraz.one. Una fa-
m:gl:a di p m e n contadim c co-
stretta dalla fame a partire per 
cercar.-i Ia\oro in Svizzera: lun.-
co figiio. 5oprannominato «tra
montana > (qui si d:cc co-i di un 
ragazzo \ ivace e for^e ancne un 
po' di*co!o) e ancor tropp<> gio
vane per segjire 1 gen ton al 
les tero «enza es=ere loro d u n 
pacc.o. e po: sarebbe una booca 
in p.11 da sfamare. ("he co~a hi 
soana farr.e? Non e'e a.tra vH'i 
7:one che quella di affidarlo a i 
un cy>nven'o di frati po-.o k>n 
tano. perchc ne calmr.o il carat-
tere troppo e-. iberante ed abbia-
r.o cura di lui. 

I! fanciJuO. s;io malgraio. e 
co-tretto ad a n d a n i c. ignaro 
delH p.^rlcnza dei sicniton. con-
sidcra la sua n.w\a ri.mora co
me jia 5or:.i di cast.go per !e 
s j e LTem.ioranze. So!o q lan lo. 
dopo aver I injaT.ente meiitato 
!a fuaa. r.e.-re a rac^iunpcre :1 
pae-e e ia cas,i p.»:ema aKor.j 
apprenric »a \er . ia LT v.>;a del 
Ia p c t a di eavi *Tanaata corre 
quelLi d: un sepokro \uoto d.-
strucs;e di colpo tutte le sue spe-
ranze. i «uoi sentiment!, e anni-
chihsce la «ua volonta. I/> «eon-
tro drammatico con la realta. il 
< tradimento » dei genron SCOTI 
parsi. la «o!i*uiine p u ai iara. 
«\uotarv» il s 10 <p]r.to e lo ren 
dono ormai apitiro e in-ensibi!e 
Ritomo scon-oiato m convento. 
fra 1 miti e 1 feticci. ormai im 
potente di fronte ad un dramma 
piu grande di lui. ed aeeetta pas-
sivamente la sua sorte. quella 
cioe di farsi frate e di diventarc 
un odiato « bjonamorte >. 

La trama c tutta qui. Tl te
ma. come si \ ede . e impegnati-
vo e di viva attualita. e sarel>be 

stato tale da offnre ottimi spun-
ti per una indagine originate e 
ad ampio respiro: ci sembia pe
ro che questo non sia stato fat
to. mancando un'occasione che 
poteva dare ben altri risultati, 
d i e per altro potevano essere 
raggiunti avendo a disjwsizione 
tanto matenale ed una reaita 
cosi palpitante. 

N'on e'e. infatti. uno sforzo poi 
porre in luce i diversi element! 
stonco cultural! che car.ittenz 
zan<» la realta sociale di una 
lerra desolata e disg.egata co
me il Si lento: la stessa dpscn 
/ione dell'ambiente che fa da 
cornice a tutta la vicenda e a 
malapena abljozzata. si da non 
offnre \al idi suagenmenti di ri 
flcssione. Le scene dei grandi 
boschi d'ohveto. Pint rod 117 one 
forzata di alcune lunshe ceq.ipn 
ze sul barocco. alcuni fugaciv 
simi momenti di \ i ta vera, n^n 
pos^ono e-,^ere suff-cier.ti alia 
(onosccn/a di una conrli7ione so 
c:a!c e an.bientale che lien al 'n-
menti andava affrontata. Cosi 
pure andava bene defmito fin 
riall'iniz.o il carattcre del g.o-
vane protagonista. che invece lo 
spcttatore comlncia a conoscere 
veramente solo nella seconda 
parte. 

II film, tutlavia. nor.o-tante un 
certo taglio dcFCamentan'tico. 
scorre senza ectess}-,e di»«onan-
7r ed in alc-me cequenze rag-
ciziae no'evoli Iivelh di m'en 
s.ta po€t!ca I^i sreneg2:a*ura 
— accompagnata da un efficace 
commento ma sicale di P.ero 
Umi'iani — a v r b b e forse ot-
tenuto un rj-'iltato p:ii autentico 
se — data I'amb'.er.tazione — i 
dia^ochi non fossero stati tanto 
c-jrati e COM gramnnaticamente 
irrcprenvhili. 

Da evitare sarebbe stata an 
che la mancanza as-oluta dl 
«• d.«so'.ven7e > fra u ia scena e 
l'altra e — sx-r .e nella prima 
parte — Tf^trema framrr.enta-
r.e'a deKe seq-jertze. 

Per c;o che r.g.iarda zYi attori. 
r.nterpretaz.one c — nel com-
p'.esso — ottirna. specie se si 
consideri che SOTO tutti scono-
sciuti e alia prima esperienza 
cmcmatografica. Si tratta infatti 
-1: cente presa dalla strada. e 
I'effetto e per davvero «o-pren 
den'p Un app-ezzamento parti 
co'arrrente po-,tivo \,j psp'e««o 
per 1! cio-.anissimo Flavio I) A11 
ti!,a. che mterprc-ta il nio'.o di 
protagon;<;ta. rivelando ^n^.hi 
lita e capac-.ta expressive \ era 
mente insospettate. 

Eugenio Manca 
NT.I.T.\ FOTO: ,1 ain-nr.c pro I 

tagowta Flano D'Avtiha. I 

to ('• poss.b.lo 11111a pittara dei 
per-iri.U-'. e piutto^'o giossolano 
ne'4li ellett,. ii-.ea'tato. pern, seh 
bene in piuola paite. dalla o« 
getfva (liamm iticit.'i della m;i 
tei a e d 1M.1 buuiia interpietfl 
/101 v di <ik urn degli atton: R 
chaid \MpMiboioupli. rei panm 
de! ^ei oudu >. ale o>ili//ato, E: 
ne^t lloinnine, D.ai Dui'vea. Ro 
11 ild. F.ra ei «• anche Hardy Kru 
gei . 111 1 1 PHI f I'liosi. .lamps S'.p 
wait e l'e'.ei I' tub. sono anche 
1 pe^mon. Coloie. 

Rancho bravo 
La dehc.ita pioblematica di 

Itawhti biuru suitcase attoino 
alle qualita iipioduttive dun 
au/iami toio di ra/za mglesp. 
che un.) volitiva veduva. Maltha 
Price vuol far allmnaie nel Te 
\ a s . incontiando I'ostilita tcorur 
e pratica d u n b.iibuto (|iianti 
lercio allpvatoie. Alex. e. all; 
liinga. la sohdaiietii ^'un not. 
meno iii/zo ma piu '.. —»ato 
bovaio. Sam. Que-t'ultimo finna 
per sposaio Maith.i. inentie la 
liglia di lei. Hilary, rhwrra la 
moi-lie del IIL''IO (ii \ l t ' \ Jamie 
II toio a MI.I vo'ta cnntraiTi'i da 
*-o'o tiio'ti MI ilt iM-(i>:i d.-mdo mi 
/10 .1 una lui a stupe, ma inimo 
landnsi. anche, npH'ndpmpimrn 
to del dovere coniugalo. 

Duetto da Andrew V. McLa-
glen. Itanrhn bravo tenta di ri 
c i e a i e clinn o peisonaggi alia 
Ford: ma, con recezmnp par/ia 
le di qualche sia/zottata. Tin 
sieme soiTonde una nnia piu uni 
ca che raia Cli attnti pnncipali 
— James Stewait. Maui pen O' 
Hara. Brian Keith — niostrano 
gli anni clip hanno. p foi se qnal 
cuno di piu La mnvam> Ju'iet 
Mills, come gia <mn soiella Hav 
Ipy. conferma che il loio padre. 
rottimo attore John, avrebbp 
fatto bene a indiriz/are la prole 
verso altri mestieri Colorp. 
scliermo largo. 

Una questione 
d'onore 

Dopo essere stato proiettato al 
pubblico di moltp citta d'ltalia. 
Una qite.\1ioiH' d'onore di Luim 
Zampa. e arrivato sui sdiprmi, 
delle sale cmematogratiche della 
Sardpgna dove in un primo tern 
po era stato viptato: ora il film 
non potra es<=cre visionato sol
tanto dai minori di 14 anni. 

Anche a not. il I1I111 ( ] | / a m p a 
ci p paiM» asMflutamentc immu 
up da quahiasi volganta e osce 
ruta: Zampa non inenta ne.SMtna 
scanca di pallmi in pieno netto 
o nella schiena. Una questione 
d'onore p la storia amara e grot-
tcsca di tin JMIVCTO diavolo. Efisio 
Mulas, clip non farpbbe male a 
una mosca. clip si terrebbc an 
che la <r fama » apparentp di 
cornuto pur di essere lasciato 
tranquillo; !a storia. niMimma. ill 
un anti erne che. Miltanto alia 
line, IMT dispera/ione, per difen-
dere la sua stessa vita c «o 
'trpJto a uccidere la moglie Do 
menic Angela; solo co-i [x>tra 
consumare la sua T venuetta ». p 
la gente del paese gb ridara il 
saluto. il ris|Hito p non gli le 
^mera un applauso pr.ma che 
Klisio venga |xiit.i|„ via dai (.1 
rabniicri. II film di Zampa. che 
ha atuhe tl merilo di es«-cre tra 
i poihissimi a trattare largomen 
to. v nc< hissii[Ki di pungf.iti 
nota/ioni di costume che denun 
ciano un.t it.inlaista prinutiva: 
M vtd.ino jxr p=cmpio le secjaen 
7e della <• serenata » a Domoni-
c"Angela, quelle dell' <-c<;orci«mo * 
nel pagliaio. quelle nel negozio 
di pasticceria. tutte quelle Ira 
la t puttana > del paese « l Flfisio. 
che tenta riisptratamentc di por 
tarla a letto rna non ha il dp 
naro sufTicicnte. I Iimiti. pen. 
del film a colon' di Z,tmpa «^mo 
da ricercarsi nella stessa -• strut 
tura » del film I P nota/ioni di 
coMume. forse troppe neirarco 
della narra7ione. ns<hiano di 
nmanere tali nei Iimiti ancu«ti 
eioo. di una ancMo'i ta . anche 
SP felire e guizzante. Sembra 
che lo scavo nella situazione so 
cialc — esnrcsso attraverso unn 
•<tde ambiguo molto sjx*sco ,-\^ 
prossimativo senza slanci e«pre< 
sivi tra il grotte^co e il d'-am 
matico — r.on ragniunca «rr.' 
pre la dovuta profondit.i: l i r o 
nia. pur a \oItc conriMva. ro-. 
co<trnuta da \m chiaro a«^c id«v« 
locico. rimane ^p^^-.n alia s : 
I>crficip dellf crxc Uco Tt>ina7 ! 
7i. comunqup. ci ha o'Terto r- \ 
buona prova delle sue c a p i a t * 
in una parte c»rto non fan1** i 
Nirolctta Machiaxclli Rango->-
anche m appari7iori non "r, 
qucnti, e stata piuttos'o conv in 
rente r inc|M\,» Ricor,ii.ir>i.i ,-~ 
cora. tra cl. a'tn. Rcrnanrd Rite-
p Fra-^o Kabr.71. 
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